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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 , 

S I B S I B 

I , nelía Mufica, una fettimaf 
nota, aggiunta, foao circa 
fett' a n n i , da un certo le Ma l 
ve alie fe i vecchie note i n v é n 
tate da Guido Arctino , ut y 
re y m i , f a , / o / , la t f i : col 
mezzo della quale fi evita 

r í m b a r a z z o delí' antica gammut. Vedi SCA-
LA- e GAMMUT. 

T a n t ' c cofa üfFaccendata fa g e l o í l a , che* 
per circa trent' anni , in cui le Maire an
do predicando' continuamente quefta nuova 
nota ai Mufíci del tempo íaOf neíTuno vol-
le accordaría t ma appena fu egli morto y. 
che t u t t ' ü mondo Faccettb. Vedi NOTA.. 

S I B I L L E , SIBYLLE y * nel l 'Antichita y 
ProfeteíTe V e r g i n i o Donzeile , che fi fup-
ponevano divinaraente inípiratey e le qua-
>> » nel colmo del lor entufiafmo , davano 
Oraco l i , e prediceano cofe avvcnirc^ Vedi 
VROPEZIA, 

* £ a parola fi fuppone formnta da un! adu* 
nanza delle due voci Greche , cril¡¡r per 
hov r Dei ,> e fiaX» , configlto . 

Non convengono' gli Autori circa il nu»* 
mero delle Sibilíe í Capella ne conta foî y 
due,- ctqti Erophyle di T r o j a , detta Sibilla 
Frigia ; e Simachia $ Éiythraa , detta Si-
billa Ernrea . Solino' fa menzione di tre $ 
ÍT/Ô , C u m é a , De i f i ca , c Eri tréa . Eliancy 
le melte al numero di quattro; e Varrone 
le aumenta1 fino a dieci ,> denominándole da* 
luoghi della lor nafeita ; la Perílana,. Libí -
ca ? Deifica, C u m é a , Er i tréa , S u m í a , C á -
mana, Ellespontica o T r o j a n a , Frigia,- C 
Tiburtina — Di quefle, le piíi rjnomate 
fono 1'Eritréa Sibilla $ la Deifica , c l» 
C u m é a . 

G l i Oracoli Sibilliní íí teneano in gran 
vencrazione dai pm creduli degli A n t i c h i ; 
ma erano aíTai fofpetti prsífo molti dê  pu* 
feggj . I libri , ne' quaii erano feritíi , Í5 
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'•curtodivano da' Romani con gc lo í ia infini-
nita , né s'intrapprendea cofa di quaiche 
momento fenza con ín l targ l i . Tarqumio tu 
ii pnmo a confegnarli alia cuítodía di due 
Sacerdoti Patrizj , Lnñituiti a cal propofito. 
Vedi OR ACOLO. 

S I C I L I A N O . — Mlfure SICILIANE 
Vedi rArticoio M i SUR A . 

Moneta SICILIANA. Vedi ?4ONETA-. 
Seta SICILIANA. Vedi SETA . 
Vefpri SICILIÁNI. Vedi VESPÍU . 
SICILIANO , nclla Mufica > denota u n í 

forta aria o bailo allegro e fpiritofo i a!-
qüanto della natura d' una giga Indicie : 
ufualmente fegnato coi carstteri - ovvero L ~ . 

S I G L O , SiCLUS, un'antica maneta Ebrea , 
eguale a quattro dramme Att iche , a quat-
tro denarti Romani , ovvero 3 2 /, 3 ri -j 

Jier l ini . — Gl ' Ing le í i ío chíamano Shekel. 
N-cJla Bibbia-, Stclo é tradotta ta ív o i ta an

che foliáus) e tal voita finta-. 
I Dotrori E b r e i , fono in gran dubbio cir-

ca il peí o del S ido; e folo per conghict tu
ra , e pe! pcfb del Sido moderno, V antico 
fi giudica eguale a quattro dramme Attsche . 

II Padre Sméet ha deferitto parecchj di 
queíii Sicii) relia fuá Di í íe í taz ione Tulle M c -
daglie Ebree . Egli offerva di paí íaggio , che 
la terxa e laquarta parte d'un Stcío j de í cn t -
te da Waíero de Ant^Num. Mtb , , fono im-
poíiure di queít 'Aurore . 

II Sido Ebrco, fecondo F . Mertznns, pe
ía 268 grani , ed é compoí to di 20 o b o í i , 
pefando ciafcun óbolo \ 6 grani di tormento . 
Quedo , d í c ' e g ü , é il g iuí lo pefo , com' ti 
1' ha trovato col pefarne uno nel gabinetto 
del Re di Francia . Egli aggiugne, the quei 
tali che mancan© da un hmil pefo , íono 
ilati limati o íofati . I I Vtfcovo -Cumber-
¡and accenna, ch' egli ne ha pefaro divcrfi, 
e che gli ha fempre trovati vicini ai pefo 
della Romana femuncia; o mezz' oncia . 

, Alcuni fono di parcrc , che gli Ebrei svef-
fero due forte á\ S ic l i : il Sido comune o pro
fano 1 detto didrachma ; t ú Sido del San
tuario^ il qual'ult imo, al l o r d i r e , era il 
doppio del primo. — C o n queí lo Ipediente 
credono effi, che pofluam Uberarci d' alcu-
ne difficoltadi, che nella Scrittura s1 incon-
trano, ove tali cofe fi mentovano come d' 
un pefoincredibile; particolarmcníe in qué! 

r|)aííb m cui vien detto, che, ogni volta 
¿k'Aí ía lonne tagliava i fuoi capegli-, i i pe-

S I C 
fo de' quali folea incomodarlo, ei ne íag l l í -
va via i! pefo di 200 S i d i . 

M a Villa'pando non vuo! fentir parlare 
d'una tai d i í l inz ione , aé il Vefcovo Cumber* 
land, il Sr.Mürin , &c.. credono che tal op-
pinione abbia quaiche fonda me ato-. Accor-
dano elfi , che ii Stclo profano , o Sido di 
quattro dramme , foffe lo fíeiro che il Sida 
Sacro ; e ch'egii fi chiamaííe con queíV ulti
mo nome folamente in riípetto a che la mi-
fura o marco del medefimo íi confervava da' 
Sacerdoti nel Santuario . Vedi SANTUARIO . 

Si mantiene da parecchj , che gli Ebrei 
aveano puré un Sido d' oro, Sidus aurcuf f 
ácllo lieiTa pefo di quello d'argento, e del
la valuta di 1 1. 16 s. 6. d. fierlim . 

Si fuppone che il Sido fia Oato battuto 
la prima volta nel Deferto , ful piede di 
i co alia mina Artica , pefnndo 160 grani 
di formen to , e corren te per 10 -gerati y -oi 
obo;i. Ma dopoi fi battearo di doppio pefo , 

Alcuni p re tendón o •, che il Sido fia la 
moneta ¡a piu antica del Mondo , corre 
queílo ch1 era in ufo re' tempi d ' A b r a m e , 
ma querto non era coniato, od impront^to; 
ned avea qua'ch' altro valore o-re il fuá 
prezzo intrinfeco . Vedi MONETA . 

Senofonte fa menTi^ne di S i d i , che cor-
reano in Arabia . D a Cange parla d'ahri ba't-
tuti e correnti in í n g h i l t e n a . 

S I C O F A N T E V 2 T K 0 < í > A N T H 2 , un 
termine Greco , originalmente ofato ad Ate* 
ne, per quelle perlone , che s'afíkccenda-
vano di dar informazioni contro coloro che 
rubavano i fichi, ai proprietarj; ovver cor-
tro coloro , i quali contro la legge , che 
vietava Fe í l raz ione de' fichi , praticavano 
cotale trasporto , ed ingannavano gli Uffi-
z ia ' i , gV Infpettori de' Port i , &G. 

* La parola e formata da -oiMtis, un fícoy 
e Qcúy*, indico, io mojlro , drfeo pro . 

Coli'andar del tempo , 11 termine verme 
iü ufo in genérale per tutti gl'informatori^ 
novellieri, parafiri, adulatori, &c. fpezial-
mente per quegli delle Cent i de' Principi : 
e finalmente per bugiardi, impofiori, &c. 

S I C O F A N T I C H E Piante. Vedi l 'Art i -
cblo PARASITI . 

S I C U R T A ^ i n l n g í e f e , pledge, Plegiup, 
nella Legge C o m u n e . Vedi 1'articolo PLED-
GE. ; ' 

SICUKTA! plevin, nella Legge I n g l e f c 
Vedi PLEVIN-. 

-SICÜR-
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S l b o k W S "ella Legge Inglefe, ba i l ; i l 

mettere in liberta un'arreítato , od impri-
gíonato íopra un'azione civile o criminaie, 
íbt ío íkurezze prefe per la di lui compari-
zione a giorno e luogo atTegnato. 

Si chiama Sicuna ( ¿ a / / ) , perché cosí la 
parte imprigíonata viene confegnata {bai l -
lé) nelle mani di quelii, che fi obbiigano 
per Ja comparigione deÜa tnedefima: ov-
vero da bail\ ufato in feiiío di guardiano 
o cuftode, nelle cui mani fi mette Ja parte 
ad oggetto di í i curezza . 

Manwood di í i ingue fra Sicimh-, bail i e 
mallc f er ia , mainprife , c o s í : colui , che 
viene m a l í e v a t o , diceíi eííere al largo, e 
girare artorno a íua liberta, fenza guardia, 
ím' al tempo dellá comparigione; laddove 
colui , ch' é lafciato in ficurta a due o piíi 
uoraini , é fempre flimato dalla Leggc co
me in guardia e cuílodia loro per tal tcm-
po; ed elTi po í íbno , fe vogl:ono, tenerlo 
aitualmente in pngiune. Vedi MAIÍNEÍUSE . 

Sicuna é contunt, o fpeziale. 
L a S i CURTA C o muñe é quella , che fí da 

in azioni di piccolo pregiudizio, o di fri
vola pro va ; ne' quali cafi fi prendono ficurez-
ze nominali; come Giovanni Doe , e R i c -
cardo Koe: altro cib non e í í e n d o , che una 
forma di apparizione. Vedi APPEARANCE. 

L a SIC\JKTk Speziale íi da incaí i dimag-
gior importanza, ove fi richiede, che le íi-
curezze fie no perfone di fuñid i o almeno, e 
fecondá ¡a valuta della materia in qai í l io-
ne. Vedi SURETY, &c . 

Fu decrctato pochi anni fono, in com-
paflione de' poveri, che niuna perfona foííe 
tenuta z ficuna fpeziaíe in qualche azione por-
tata per meno di dieci lire fierline. — C í o 
fi oíferva quanto a' Man da ti che vengono 
dalle Cort i o Tribunali di IVeJiminJkr hall 
— M a la Corte del Marefciallo continua ad 
arreftare , ed a chiamare a ficurta in azioni 
per fomme, che paííano quaranta f e i l l i m , 
— C h e vantaggio ne baono i poveri di L o a -
dra per quefto provvedimento, il quale in 
vero gli ha tratti di cattive mani , ma gli 
ha laíciati in preda a peggiori, che mortal-
mente gli afferrano! — S e v ' é qualche ec-
cezione nell'Atto in favore di quella Cor 
te , ella fenza dubbio fi dee piíi al grado di 
íavore , in cui gli Ufiziali fuperiori di tal 
Corte fi ritrovavano con certe perfone gran-
di del Parlamento, che ad alcuua ragion 
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vera, la quale poteíie eífervi a tal'oggettoJ 
Seafon Obferv. on Declenr. of Trade y p. j ó . 

Ufiztale del le S i CURTA1, Clerk of the B^íls, 
é un'Ufiziale appartenente alia Corte del 
Banco Regio. Egl i infilza le carte dt ficur
ta (bail-pieces) prefe in quella C o r t e , e 
ferve a tal propofito. 

SICURTA', gage, nelle antiche Confue-
tudini d'Inghilterra. Vedi GAGE. 

SICURTA1 , o Sicuranza , nel Comraercio; 
preffo g r i n g l c f i , affurance. Vedi A s s i c u -
RANZA. 

V i fono in Londra varj Officj di Sicurth? 
per cafe, per effetti, &c . — I fegu en ti fo
no per fuoco, affuranees from fire: i! Solé j 
Sun fir-ojjice ; la, Mano in mano, Hand-in-
band fire-qffice i la Sicurta di L o n d r a , Xo«-
don-A[fufanee j la F t n i c e , Phoenix-Office t 
&c. 

SICURTA1 d i pace, Surety of the peace^ 
in Inghílterra, un' atto per cui una perfona 
in pencólo di eífer maltrattata daun'altra , 
viene aíiicurata mediante una promelfa , o 
pohzza d'obbligazione , conftjTata dall1 al
n a perfona al R e , con légame di í i curta , 
per confervare la pace . Vedi SUPPLICAVIT, 
e SECURITATE pacis. 

Queíla ficurezza , pub comandarla un <3¡u-
dice di pace, o come Minillro , quando 
ne ha 1'ordine da un'Autorita fuperiore; 
o come Giudice , quando lo fa di fuo pro-
prio porere., che deriva dalla fuá Comtnif-
íione . Vedi PACE e JUSTICE . 

El ia diífeiifce da Surety of good abearing^ 
in quamo , laddove. la pace non é rotta fen
za qualche terror d'oppreíí ione , an affray, 
o cofa fimile; la /¡curta de bono gcjiu pub 
eífer rotta dal numero della compagnia d' 
un'uomo, ovvero dail' armi , od arnefi di 
querto , o di quella . 

S I C U T alias, un mandato o ferino da
to fuori in fecondo luogo, quand'il prim® 
feritto non é flato efeguito. Vedi SCRIT-
TO . 

Si chiama cosí dal fuo principio, c h ' é 
in quefta forma : Georgius ü . G. &c. Vice-
comiti Heref. falutem . Frscipimus tibi ( ficut 
alias ) pracepimus * &c. 
, S I D E R A Z I O N E , SÍDERATÍO , nella 

Chirurg ia , una mortificazione di qualche 
parte del cprpo; detta anche fphacelus, e 
necrcfis. Vedi MORTIFICAZLONE,, e .SPH^-
CELUS,. 
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S i D l K A Z l O N E , o pi& todo Ajjiderazw-

%e y íi dice anche di; chi fi tróva fubitarnen-
te affiderato,, od attratta, o fia privo deü5 
ufo de' rnembri ^ de>fenfí, &c.. che volgar-
mente flupefattcr, o flupíditos'z^clh V e 
di APOPLESIA J, PARALISIAJ &C. 

SÍDERAZIONE denota anche rannebbia-
r c , , che fanno le piante, alberi , &c.. gol-
pat i , pe 'venti Oriental] > per ecceflivo ca
lore,, per írcGita,, o í imi l r . Vedi RUBIGI-
U E , e MALATTIE dellepiante*. 

S I D E R L ^ L E Anno . Ved i g l í articolE 
ANNO ,, e SOLARE., 

S I D E R I T E , SIDERITES,. un' norae che 
alcuni Autori danno alia caiaraitav Vedi* 
CALAMITA * 

S I D E S - M E N " , p rop r i am en re de 11 í Synods-
meny o Quefl men y in Inghilterraj uorai-
a i c h e nel íe Parrocchíe pib grandi fono 
«kftinati ad affiflere a' Guardiani di Chie-
f», , nel far inquifizione; circa i coftumií di 
ehi vive difordinatamente", e nei prefentare 
delinquentr alie: v i f í t e - Vedi QÜESTMEN,, 
® SYNODALES ¿ 

S I D R O " , in Inglefe, eiderT o c/derr urt-
Inquore rpiritofo,, agro,, efrefcoy preparato-
¿ii pomi. Vedi BEVANDA ^ 

í Maniera d i far iL SIDRO .. .— Prima í i m a -
cina r o fi pefta ii fruttor ed m untorchio' 
fe ne fpreme fuora ii fucco; indi fi fa paf-
fare pee uno ñ a c c i o , , od̂  allro feltro5, e sr 
smbotta', in modo che l a botte non fia-
plena». Per due o- tre grorni; ha da eí íere 
quefta turata in guifa fciolta e leggiere,. 
pofeia interamente chiufa con argüía .. Dv 
indi ienanzi,. per alcune fettimane fi. dee 
eavarne fuora qualciie piGciola quantitaogni 
giorno, í ín tanto che il l íquore pofla fup-
poríi ben; chiaro: e por fi fpilla, per ve-
dere s 'é fino» e freHo; 11 frutto- d' efiare,. 
dopo tan me fe j . i l gennet-moil r dopo le pri
me gelate ; ú redjireak Q altra forta di po
m o ) , non prima della fine di Gennajo ;> 
e gli altri frutti d' invernó y verfo lo fteíTo-
í e m p o . 

Se non fi trova incor bello abbaí lanzar 
fi; lafeia fiare un mefe di piu ; e fe anche 
allora é difFettivo,. fi trarauta come fi fa 
sol vino ,- in modo che T aria non v'entri 

Alcuni r in vece di tramutarlb, lochia-
rifcono con ichtByocollar o colla di pefee,-
ammollata in vino blanco,, e fopra i l fuo' 
« o difciolta quefta fanno- boliire m una 
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quantita del llquore, che fi ha da ehlarlre, 
e pofeia lamefehiano col reflo: ed a l tr i , ta 
luogo di difíblvere la colla di pefee fopra 
il fuoco, la lafeiano- ad ammollare ne lv ia 
bianco per un mefe incirca y nel qua? tem-
po- ella da fe fieffa m gelatina fi diíTolve t 
fi raifehia una quantita? di quefia con al-
quanío liquore,. e íl batte ii tutto fino a 
ridurlo m ifpuma j indi fi mefcola, infie
rne con alquanta ginefira, col reftor Fat-
t o , che fia, bello il liquore, íí cava fuo-

o srinfiafcay fecondo che V occafione n 
il ríchiede.- Vedi CHIARIFICAZÍONE . 

Si ofiferva , che una miítura di frutti é' 
di gran vantaggio a! Sidra, poiché i pomr 
i piü cat t iv i , mifti infierne , fanno il Si-
dro tanto buono, quanto poíFono farlo h 
rnigliori: fi dee per alíro fempre guarda
r e , che fieno d'eguale maturita.. 

L a miglior miftura, fecondo il S r . / F o r ' 
lidge i £ quella de'pomi redjireak con ap-
piuole, o renette doro', i pomi amari gua-
fláno il Sidro, ma il lor fucco, e quello di 
rae le falvatiche, danno fpiriti tanto buoni, 
quanto pub darglr i ti miglior pomo, quan-
do fono fermentati, perché , né il gufio 
acido-, né T amaro-, fi follevano eolio fpi-
rito nella diftillazione. 

Se i pomi fr peflano in un mortaío dfc 
pietra, c h ' é ileofiume d'alcuni , s'acciac-
cano con loro i granellr e gli fieli, il che-
da al liquore mr catrivo fapore.-

SWKO d i feeonda'flretía r che g l ' Ing le í l 
chiamano eiderkin, o pune, e un liquore 
fatto della materia groffa, cherimane, do
po che il Sidro n ' é ftato fpremuto.-

A tal' oggetto ,- fi ripone quefta^ materia1 
groífa , o fía feccia, irr una gran tina , con 
una quantitai propria d'acqua bollita, 1* 
quale s'é' lafeiata fiare finché torni fred-
da: fe fí adopera una quantita d' acqua s. 
che fia: la meta del fidro che v'era,- egU 
fark buono; fe le quantita fono eguali, i l 
Jidro di feconda firetta- far^ piccolo»- Si la
feia il tutto infufo'quarantott'ore r indi fi 
preme ben bene r quanto ne viene fpremu
to dal torchio, s1 imbotta immediatamen-
re Y e fi tura i egli é buono4 a bcre in; go-
chi giorni 

Egl i fi chiarifee da se , e ferve nelle fa*-
migiie in vece di piccola birra. Se fi fa 
boliire dopo la preíTura, ei reggera con u n a 
convenevole quantita di ruvirtico 

S I E " 
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SIEPE, fratta, in loglefe hedge* y mW ^e , avverte i l Sr. Lamrence ^ che per rifptí-

Agricoltura, &c . una chiudenda, e riparo miare la fpefa } & c haffi a piamare un fie-
fatto di íami ,d'alberi incrocicchiati, per pone&x raeü falvatici; i l quale faraunbuon 
chiudere campo, m giardino , o f imi - baluardo, e erefcera preüamente per fervir 
l i . Vedi CHIUSURA . d i riparo ^ meglio d' un muro , centro i 

* í a parola Ingle/e % formata dal Tedefco í?enti d'Occidente, e quei che fpirano dal-
hag, o haeg, w v m .dalf anglo-SaJfone le parti fra Ponente e Mezzogiorno, i qua-
¿ e g g e , hege; fhe fignificam fempli- l i íanno la maggiore flragfi i n un giardi-
cemme chiufura, circonferenza . n o , e foffiano per due parti , di í r e , di 

SIEPE 'viva. Vedi SÍEPONE. íu t to l ' a n n o í oltre la provvigione di frut-
SIEPI d iSpa l l i e raVed i 1'articolo SPAL- t a , che un tal fie pon e , anneñato con red-

XIER A * Jireak (pomt vergati di rojjo) , o con gen-
SIEPE per la Caccia, detta dagl' Inglefi net-moyl ia l f ra forta d i pomi) •> pub fomrai-

flalking-hedge , é u n a a r t i f i z i a l e , deiia niftrare. 
lunghezza di due o tre pertiche, e dell'al- SI ERO, SERUM, un liquor fottile , tras-
tezza d'una pertica e mezza, fatta d i pie- aparente , ed acquofo ., alquanto fa lmaí l ro , 
colé bacchette, -acciocché tefli leggiere e che fa unanotabil parte della maíTa del fan-
portatile, puré ben'infraícata come una ve- gue. Vedi UMORE e SIEROSITA'.. 
ra ftepe, con pali da reggerla, mentre i l 
Cacciatore aggiuíla i l íuo t i r o . 

S IEPONE, fiepaglia, deíta dagl'Inglefi 
quick-fet hedge, cioé fie pe v iva , é quella 
c h ' é fatta d1 alberi v i v i , che hanno fatta 

II fangue confifte i n due forte di p a r t í , 
i l cruore i o la parte roífa ; ed i l [tero r o 
la parte fierofa , límpida.. Vedi SANGUE . 

I I Sr. Boy le ^ ed alcuni a l t r i , hanno fti-
i m t o , che i l fiero fia piu pefantc del cruo-

radíce ; per diñinguerla da quella, ch' é re; ma 11 Dr. Jur in , -nelle Tranfazioní F i -
fatta di faftellij di graticcj, o rami fec- lofofichej per replicad rperimenti , c i affi-
c h i , &c. cura del contrario. Vedi CRÚOR. 

Per plantare un ftepone, o fiepe v i v a , d i I I fiero é in realtU lo íkífo che Ja l in fa : 
pruni , o firníli, Mortimer infegna , che i v i en portato dalle arterie per tutte le varié 
píantoni fieno in circa della grofíezza del parti del corpo; dondVegli ritorna parte neí-
dito groífo, e tagliati entro la diftanza di le vene , e parte vafi linfatici , Vedi 
quattro o cinque pollici dal terreno: che LINFA. 
fe i l fiepone lia un foííb, egli dee averc tre L'ufo del fiero é di nudrire le parti del 
piedi xl'ampiezza Jieüa cima, -ed uno nel corpo ; e di rendere i l chilo e M fangue piu 
fondo, c due di profondita : che fe i l fiepo- fluido. Vedi NUTRÍZIONE. 
m h fenza fponda, o íoífo, i píantoni deb- L'orina ^ e '1 fudorc « altro non fono, 
ban'eífere in due file , quafi perpendicola- che fiero fmaltito c fpogliato delle loro par-
r i , e ad un pié di diftanza: che la zolla t i nutr i t ive; per replícate c i rcolazioní , c 
fia meífa col lato dell'erba al l ' ingiu : che fegregato dal fangue nelle glandule degli ar
ad ogni diftanza di trenta píedi vi fi col- n ioni , edella pelle, Vedi ORINA CSUDORE. 
lochi una giovane quercia ^ olmo , meló La fupeífíuita, ed altri viz] d e l i r o , fo-
falvatico, o ílmili: che íi caccino ftecconi 
nel terren molle , a circa due piedi e mez-
7.0 di diftanza , si in giu che arrivino al 
terren fermo e duro. 

no caufa di varj m a l í . Vedi MALATTIA . 
SIERO , ^ anche la parte acquofa del iat-

t e . Vedi L A T T E . 
SIEROSITA1, nella Medicina i mi. acquo-

Quand' i l fiepone é crefeiuto lo fpazio d' fo liquore, o l infa , trovata nel fangue ed 
otto o nov' anni ^ fi pub appiaftrarlo, od altri umori. Vedi LINFA. 
avvolgerne i rami , Tuno ful!' altro ; col Degori la definí ice, un fu eco acuto, bí-
dare un mezzo taglio, con coltello o ron- l iofo, di natura quafi firailea quella del fan-
cone, ai rampolli , o r a m i ; intrecciandolo gue; tna flravafato che f ia , non fi coagula 
pofeía attorno agli í lecconi, e diramandone come i l fangue. Vedi SIERO. 
i ramicelli fuperfluu I mali di milza fono accompagnatida fie-

I n vece di fabbricare un muro di giar- rofitadi ; gli A i nioni ajutano a purgare e 
Áxnoi «He guardi tra Oriente € Settentrio- fmaltire le fierofitadf, 

S I F I A -
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SIFIADE^XiPHiAs , E I < £ I A 2 , una Me-

teora ignca, in forma di fpada. Vedi M E -
tEORA. 

Ella. diíFerifce dall' Acomia? , in quanto 
queü'ult ima é piu iunga, e piu ílmile ad 
ttn dardo; c la prima piu corta, e piu lar
ga ne! mczzo. Vedi ACONTIAS. 

S I F O I D E , XIPHOIDES, E I ^ O E I A A H 2 , 
r e í r Anatomía , una cartilágine al fondode!-
lo ficrnum , detta anche enfiformis . Vedi 
CARTILÁGINE » 

ElF é dclla lunghezza di circaun pollice, 
c di figura come la punta d' una fpada . —• 
Onde la fuá appellagione r da Q^o;, fpada 5 
clííosr, figura. Vedi STERNO. 

SI FON E, SIPHON,O.S>'/>/;O«, neir Jchau-
iica) un tubo o canneilo curvo, una gam
ba, o ramo del quale é piu iunga dell'al-
t ra ; adoperato nell'akare i fluid!, votare i 
vaí i , cd in varj fperimenti idrojlatici. 

La parola neli'origínale Greco, cr¡<pa>v, Éi-
gnifica femplicemcnte tubo; onde alcuni l'ap-
pÜcano ai comuni tubi , ocannelli. — W o l -
fio defcrive in particolare due vaíi fotto i l 
nome di fifoni\ V uno cilindrico nel mczzo , 
e cónico alie due eftrcmitadi; i 'altro glo
bo fo nel mczzo; con due ílretti tub't al me-
deíimo adaí tat i , a modo di afife; fervendo 
ambeduc a prender su una quantita d'ac-
qua, &c. € a ritenerla quando é su. 

Ma i l piu utile e piu rinomato fifone é 
que lio che fegue . — Si provvede un can
neilo, o/^¿o curvo o adunco, A B C ( T.n'. 
Idraidiccí, fig. 2 . ) , di lunghezza tale, c con 
tal'angolo, che quando Torificio A é col-
locato sur un piano orizzontale, l'altezza 
di A B non pañi i trenta piedi. Per ufi co
m u n i , Faltezza d' un piede, o d' un mcz
zo piede, bafta . -—Se ora i l braccio mi
nore A B vicn' immerío nell' acqua , o in 
qualche alíro liquorc, e fe ne fucchia fuori 
1' aria per 1'apertura C , finché i i íiquore 
venga dietro; i l Iiquore continucrk a fsor-
rere fuor del vafo, per lo tubo B C ; tutt ' 
i l tempe , che I ' apertura A íi trovi fotto 
la fuperficie del Iiquore. 

N ó t a t e : I n vece di fucchiar fuori r a r í a , 
fuccedera lo Üeíío, fe i i fifone fí riempie al
ia prima col fluido, e fi tura col dito Tapcr-
tura C , finché T apertura A fia immería . 

La veritk di tal Fenómeno é nota per co
pia di fperimenti : né íi ha da rintracciare 
ben lungi la ragionc d'una parte dells me-
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dtfima. Nel fucchiare, fi rarífica T aria nel 
tubo , e fi diílrugge I ' equilibrio ; coníe.guen-
temente 1'acqua dee follevaríi uella gamba 
minore A B , per ¡a preflura preponderante 
dell' atmosfera. 

Empiuto cosí i ! fifone, Vatmosfera preme 
cgualmente ciafcuoa eílremítk del medefi-
m o ; tal che fofliene un'eguale quantita dK 
acqua in cadauna gamba: ma non eflendo 
eapace l'aria di fofknere tutta l ' acqua nel-
la gamba pih Iunga, quando quefta non paf-
faffe 52 piedi d'altczza ; elia fara piu che 
eapace di foflener quclla ch' é nella gamba 
piu corta : percib, coll' ecctíío deüa forza 
ella folie vera nuov' acqua nella gamba piu 
corta ; la quale nuov' acqua non pub fare 
la fuá flrsda , fe non col cacciare innanzi 
la prima, i n ta! modo l'acqua viene con
tinuamente cacciata fuori alia gamba piu 
Iunga , a mifura ch1 eü' é continuamente 
follevata dalla piíi corta . Vedi FLUIDD. 

Ma Wolfio, ed alcuni aírri Autori aíTe-
rifeono , che 1'acqua continua a feorrere per 
lo Sifonc, anche quand'egli é collocato foí-
to un recipiente, e Taria n 'é cavata fuo
r i . La ragionc di cib, s 'é vera, é a fia i dif-
ficile di fpiegarla. 

Alcuni pretendono , che nel recipiente 
evacuato v i redi fempre aria abbaftanza , 
per follevare 1'acqua ad un pollice o due. 
Ma come trovafi, che tanto i l Mercurio, 
che 1'acqua , cadono interamente fuori del 
tubo Tonicelliano , in vacuo ; la preííura 
deila rimanente aria fottile non pub mai 
cííere la caufa delT afcendimento , si del 
Mercurio , che dell' acqua , nella gamba 
minore del Sifone. 

Quindi: come 1'altezza del Sifone é limí-
taía a 51 piedi ; per queíla fola ragionc , 
che l'aria non pub follevar i'acqua piii al
t o ; non íi vede, fe noi abbiamo ragionc, 
o torto, nel rigettarc i l método di Herone, 
di portar 1'acqua, col mczzo d' un Sifone, 
per diífopra la cima de' monti , in una val
le oppofta . — Perché Uerone ordína fola-
mente, che fi turino le aperture del Sifone, 
eche fi verfi i'acqua per un irobuto nell' an-
golo o giuntura dellegambc, finché i l Sifo
ne fía píeno ; quando ferrandoíi ]'apertura 
neli'angolo, ed aprendofi Taitre due, 1'ac
qua continucra a feorrere. — Ora , fe folo 
v' abbifogna dell' aria peí primo afcendere 
dell'acqua tiellg gamba piiaorc, e non peí? 

Ja %mp 
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la continuazione del moto; poflibil fárebbc 
di follevare l'acqua aflai piíi alto, che non 
poterebbeíi dall'altezza áell'atmosfera. 

L a vera caufa per tanto di quefto Fenó
meno ftraordinario, quantunque ben noto, 
ha bifogno di qualche piü diligente ricer-
ca: que í l ' é certo, che una volta che il 
Jtfone é mefifo in corfo, períiíkra egíi nel 
íuo moto, benché rimoflo nel piu perfetto 
vacuo, che le noflre macchine pneumati-
che poffano fare: ovvero, fe 1'orificio in -
feriore d'un fifone pieno fi chiude, ed il 
tutto cosí fi colloca in un recipiente, con 
un invenzione per aprir 1'orificio, quando 
l 'aria n ' é eftratta i l'acqua fara tutta vo
lata fuor del vafo, come fe foífe ftata all' 
aria feoperta. Vedi VACUO , PNEUMÁTI
CA , &c. 

Quefio puré é abbaflanza notabile, che 
la figura del fifone fi pub variare a talen
to ( V e d i fig. 3. & c . ) purchéfoio T orificio 
C fía fotto il livello della fuperficie d e ü ' a c -
qua da follevarfi/ ma , fempre, quantopiu 
cgli é lontano dal medefimo, tanto piu 
prefto ne fara portato via il fluido. — ' E 
í e , nel corfo del fluffo, 1'orificio A vien 
tratto fuori del fluido; tutto il liquor ch1 
é nel fifone ufeira all'orificio infenore C : 
quello della gamba C B , ftrafeinando, per 
cosí d i r é , quello della gamba piu corta Á B 
dietro a s é . 

Se un fifone pieno é talmente difpoflo, 
jehe atnbi gli orificj A e C fieno nelia ftef-
ía linea orizzontale: il fluido refiera pen
dente in ciafeuna gamba; qualunque fia 
l'inegualita della lunghezza delle gambe. 
— Sembra percib, che i fluidi fifoniíot-
mino, in certo modo, un corpo continua-
to; talmente che la parte piü pefante fcen-
dendo, a guifa di catena, tiri dietro a sé la 
piü leggiere. 

Finalmente, dee oííervarfi , che l'acqua 
feorrera fuori, anche per un fifone, che fia 
interrotto, coll' avere le gambe A D e F C 
unite (f ig. 4 . ) infieme, mediante un tubo 
pieno d'aria aífai piü groí fo . 

17 SIFONE d i IVirtemberga, Sipho Wur-
tembergicus, é una macchina aífai ftraordi-
naria di quefia fpezie, e che fa diverfe co-
fe , a cui non arriva il fifone comune. 

£• gr. la quefio, febbene le gambe fo-
no "ello fteífo l ivello, puré l'acqua s'a" 
m P ^ g u n a , e difgende per i 'a l tra: l ' 

Tom. V I H • 

za 
ac-
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qua fi a lza, anche febbene f apertura della 
gamba minore é folamente la meta immer-
fa nell'acqua: 'ú fifone h il fuo effetto do-
po aver continuato ad eíTer fecco lungo 
tempo: venendo aperta Tuna o l'altra del
le aperture, reftando l'altra chiufa per un 
giorno intero , e pofeia aperta , 1' acqua feor-
re fuori come d'ordinario. Finalmente 1'ac
qua afcende , e difeende indifferentcmente 
per 1' una o l 'altra gamba. 

I l progetto di queflo fifone fu fatto da 
Giordano Pellettier, ed efeguito a fpefe del 
Principe Cario Federico , Ammini f tra íore 
di Virtenberga, dal di lui Matemát i co ^C/J^-
hackard, il quale fece ciafcun ramo della 
lunghezza di 20 piedi, e 18 piedi in di-
fparte: la cui deferizione venne pubblicata 
da Reifelius, Medico del D u c a . 

C í o diede occafione al Sr. Pap/n d'in
v é n t a m e un altro , che facea le fiefle cofe, 
deferitte nelle Tranfazioni Filofofiche; eá 
il quale, fecondo 1'ingenua confeíí ione di 
Relfelius, in un'altro foglio delle Tranfa
z ion i , é affatto fimile a quello di V ir ten
berga. — L a fuá ftruttura apparra dalla fuá 
figura; c h ' é rapprefentata, Tav- Id . fig. 5. 

SIFONE, che gringlefi chiamano ajuta-
ge*, rieir Idraulica, é parte deiTapparato 
d'una fontana artifiziale, o getto d'acqua ; 
eífendo una forta Aitubo, adattato alia boc
ea, od apertura del vafo : per cui fí ha da far 
giuocare l 'acqua, e da cui dee quefta de-
terminarfi in quefta, o in quella figura. 

* La parola ¿ Franzefe , formata dal verba 
ajouter , aggiugnere, adattare, aggiuftate« 

L a diverfita á€fifoni é quella foprat/ut-
to , che fa le differenti fpezie di fontane. 
— E quindi, avendo varj fifoni da ^oteríl 
applicare all'occorrenza, una fontana viene 
a fare l' effetto di molte . 

Mariotte efamina le migliori forte di fi
foni, o cannoncelli, per gett i , zampi l l i , 
fchizzi , o falti d' acqua; ed afferma per 
efperienza, che un buco tondo ben lifciato , 
e piano, nell'eflremita d'un cannello, dk 
un getto piü alto, che non lo dar^ un fi' 
fone cilindrico, od uno c ó n i c o ; de' qualí 
nulladimeno i' ultimo é il migliore, V . 
Trait. du Mouvem. des Eaux, parte 4. Phil , 
Trans. N0. 181. p. 121. 

L e varié fpezie di fifoni, la loro ftruttu
ra , applicazione, &c. Vedi fotto V ártico* 
lo FONTANA . 

B Sí» 
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SIFONE , o piutíoíio SÍDNE , 3 accjua ^ f ifcni , nella Provincia di York in Inglrá-

nella Storia Naturalc , una ííraordinaria t é r ra , defcritti nelle Tranjazioai Filo/ofiche, 
Meteora, od apparenza in Mare , ed alie raccoglie i l Sr0 de !a P}me, che j l fifone 
volte in Terra , aíTai pericolofa aiVafcel l i , d' acqua non é altro che un girarriento di 
&c . per lo pih oííervata jn tempo caldo, nuvole prodotto da ven ti contrarj, che s' 
e íecco; detta da 'La t in i , typho, e ftpho; incontrano iíi un punto o centro; e l a , 
da' Franzefi, trompe, ¿kc. Vedi METEQ- dov 'é la raaggior condenfazione e gravita-
RA f > vZÍone, cadendo g ih , forman > una ípezie 

La fuá prima apparenza é in forma di di doccione o gran tuéo, alquanto fímile 
nuvola pfcura, e prpfonda, la di cui parte aüa vite fpirale d1 Archimtde; ¡1 quale col 
fupenore é blanca, e 1' interiore ñera . Dal- fuo moto aguato e a giravolte, aíforbe e 
la parte inferiore ,di queíla nuvola pende, íblleva l'acqua, nella ílefla guifa che ía U 
o piuítoño caica in gjü , cib che propria- vite fpirale ; e cosí diflrugge i Vaftelli , 
mente fi chiama i l fifone, in guifa d'un &c. 
tubo cónico, grandiffimo nella fommita . 
Sotto quedo tubo y' é fempre un gran bol
lóte ddl ' acqua del mare, che falta in su, 
come in un getto d'acqua. Per alcune per-
íiche fopra la fuperficie del Mare, l'acqua 
fta come una colonna o piliere; dalla d i ' 
cui t i l remita ella íl fpande e fe neva, co-
jncr in una ípezse di fummo. Sovente, i l 
ceno di/cende sj abbaflo, che tocca la par
te d¡ mezzo di queíta colonna, e continua 
per qualche tempo a reliarle contiguo; feb-
bene alie volte ei folo fi drizza alia mede-
fima , in" qualche diftanza , in linea perpen-
dicolare, o obbnqua . Vedi Tav. JfL Nat, 
fig. 20, 

Frequentemente íi pub appena diftingue" 
r e , le il cono, o |a colonna, fia i l primo 
a eomparjire, apparen,do amendue tu t t ' i n 
un tratto Tunocontro 1'altra. Ma talvol-
ta Facqua bolle e falta dal Mare ad una 
grand'ahtzza , fenz'alcuna apparenza d'un 
fifone, che a leí fi drizzi .perpcndicolarmen-
te , od obbliquamente, Per verita, gene
ralmente i l bollire, o faltar su, dcll'acqua 
ha la priorita, po'iché quefio fempre va 
avanti al di lei formarfi in colonna. D ' 
ordinario, i l cono non fembra cavo, fe non 
verfo 1'eñremita;. quando l'acqua del ma
re e violentemente gittata su lungo la di 
luí parte di mezzo, come i l fummo su per 
lo cammino. Poco dopo di queilo, i i fi
fone o canale fi rompe e fvanifee; conti
nuando fino al fine, e per qualche tempo 

Cosí , i l di 21 di Giugno, egli oííervp 
le nuvole al dillopra eílremamente agita-
te , e cacciate infierne; con che .e'le dive-
nivano aiTai nere, ed erano furiofamente 
incítate e fpinte in giro, onde procedea 
un ben fonoro e titeante firepíto, fimile 
a quello che d'ordinario fi fente in un mu-
l ino . Poco dopo, ufeiva un lungo tufa , o 
fifone, dal centro delle nuvole congrégate, 
in cui tgl i oflTervb un moto fpirale, fimile 
a quello d' una v i te ; mediante i l quale ve-
niva follevata l'acqua. Dinuovo; li 15 d' 
Agoflo Í Ó 8 7 , i l vento foffiando alio fteffo 
tempo da varié parti , creo un gran vórti
ce e giramento nelle nuvole; i l centro del
le quali, di quando inquando,, gocciolava 
giu in figura di doccio, o cannello, lun
go , fottile e ñ e r o , nel quale potea cgü 
dül intamente ofleryare un moto, fimile a 
quello d'una vi te , che tirava continuamen
te in su, e ftngnea, o íerrava, m certo 
modo, a vi te , quant'ei toccava>-Nel fuo 
progreflb moveafi lentamente fopra un bo
fe he tto d'alberi, i quali fotto di effo pie-
gavanfi come bacchette in un moto circo-
lare. Procedendo, ei ítrappo vja i l coper-
to di ítoppia d'un granaio, piegb una fmi-
furata querc|a, ruppe uno de'di lei rami 
piü grandj, e gittollo ad una gran diftan-
za, I I medefimo Autore aggiugne, che, 
pomunque dicafi generalmente , che Tacqua 
opera o fi agita, e s'alza in guifa di co
lonna, prima che il tubo venga a toccarla; 

dopoi , i l bollire dell'acqua , ed anche la queft'c íenz'alcun dubbio uno sbagho, cau-
.colonna; ed alte volte cpnjinuando finche lato dalla finezza e trafparenza úé1 tubi , i 

fifon$ formi d inuovo , e torni a com- quali certiffimamente toccano la fuperficie 
pariré; il ch'egli fa tal yolta, parecchie del mare, avanti che in quefto venga pro-
fiate in un quarto d 'ora. dotto qualche moto notabile; ma che perb 

D a un'efatu offervazione di duer o tre non diventano opachi e vifibili , fepprima 
non 
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non hanno imbsvuto una noíabile quantita 
d'acqua <• • . / . . i i re • v 

Egü aferive la diOfoluzione áefifoni d 
ácqua alia gran quantita cTacqua , che han-
no inghiottita ; la quale íopraílando col fuo 
peío il lor moto , da cui dipende lalorfor-
2a , t la loro efiíien,Za medefima, fi rom-
pono, e lafciarío andaré i l íor contenuto; 
i l quale fuole eífer fatale a quanto vi fí tro
va foíto * 

Ñ e abbiamo di cib un5 efempio notabiíe 
nelle Tranjazioni Filofofiche, nferíto dal Dr. 
Richardfon Nel 1718, fcoppiando un ftfo-
ne íopra Emott moor ¿ vicino a Coln , in Lan-
cashire, in Inghüter ra , i l paefe fu fubito' 
i non dato; unrufcello, in pochi minu t i , íi 
gonfib a fei piedi d 'alíezza perpendicolare 
ed i l terreno, su cui cadde i l Jifone, che 
occüpava 1' ampiezza di feíí'anta fei piedi, 
venne diftrutto fenza che n'andafife cíente 
la rupe íleflfa, lá quale non era men pro-
fonda di fette piedi ] e v i comparve un al
io golfo, che fi íkndea a piu di mezzo mi-
gl io; redando la térra da una banda, e dall' 
altra íollevata in Vafti nlucchj. 

Ne'tempi di Plioio^ i Marinan foleatto• 
veffare dell'aceto nel Mare , per mitigare 
e disfare i l fifone, quando a loro íi avvi-
cináva: i noflri moderni Marinari penfano 
di tenerlo lontano, col fare certo ftrepico 
a forza di limare e grattare con violenza i l 
ponte del Vafee lio i ovvero , eolio fcaricare 
rartiglieria groíTa per diffiparlo, e difpcr-
gerlo i 

Fontana a SIFOUE , o ñu fprizzante. Ve
di FONTANA, 

S I G H T , Second SIGHT Seconda Viña . 
Vedi T articolo SECONDO . 

SIG1LLARIA , una Fe lia folennne cele
brara dagli atnichi Romani; cosí detta da 
un co í lume, fra loro liabilito in tal' occa-
fione, di mandare piccioli prefentí dall'uno 
airaltro , confiiienti in figilli, figurette, e 
fculture, fatte d 'oro, d'argento, d 'o í to -
nes od anche di t é r ra , e di confagrarli a 
Saturno come un'efpiazione per loroíleffi, 
e per gli amici ¿ 

Le SigUlaria venivano immediatamenté 
dopo le Satumalia^ e düravano dne g iorn i ; 
M u a l ^ coi cinque giorni Satumalia y 
íaceano una folennita di fette giorni . Ve
di SATÜRNALIA .-

Alcuai fanno derivare F origine de' f i -
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glllí e delle figure in quefta folennita daglí 
JjLtget'i o figure di giunchi d 'uomini , che 
ful ponte Sublicius fi gittavano ogni anna 
nel Tevere dalle Veftali , gli Idi di Mar
zo . Vid. Macrob. Saturn. 1. 1. c. 7, IO e 11 . 
Vedi ánche ARGEÍ . 

S I G I L L A T A Terra, una fortá di térra 4 
óbolo , cavata nell'Ifola di Xewwoí ; e quin-
di anche detta Terra Lcmnia \ di un' ufo con-
ridefabile nellá P i t t ü r a , e nella Medicina; 
Vedi LEMNIA Terra. 

Ella é di diverfi colorí , ma per' lo piii 
roífa , peíante, molle, e friabile y o facile 
a ftritolarfi ; ftimata molto artringente, e 
come tale adoperata riellc emorragié\ come 
anche contro la peíle , e i velen i . —• Pli-
nio le attribuifce parecchie altre viríü , che 
non fono' giuítificate dalf efperienza; ned 
ell' é in queila ñima , in cui era antica-
mente; puré ella é fempre un'ingrediente 
nella Teriaca di Venezia „ 

Si trovavá á'nticamente in un monte, 
nelle vicinanze della Citta di Hephxjlia; 
ove i Sacerdoti di Diana fi fendeano ad un 
cefto tempo irí gran cirimonia,- per cavar
la . Dopo una piccola preparazione, la r i -
duceano in trocifehi, ch'eglino figillavano 
col figillo di Diana; donde 1'appeüagione 
d i f i gi l lata tt ¡ 

Ella vien'ora portata da Cofiantinopoli 
in certe piccole forme piatte, tonde da una 
banda, piatte e figillate dall 'altra. Vedi 
BOLO . 

S I G I L L A T O R E , in Inglefe un* 
Ufiziale della Cancellería , de'Hnato dal 
Gran Cancelliere , o Lord Chancellar ^ o dal 
Cufiode del gran figillo, per figiüare glí 
Scr i t t i , e gli rtrumenti, che iv i íi fanno, 
irí fuá prefenzá < 

S I G I L L O , SIGÍLLUM, in Inglefe Seal^ 
un punzone, o pezzo di metallo, o d1 al
tra materia, d'ordinario tondo od ovale;; 
fopra i l quale fianno fcoloite V arme, la 
divifa, &:c. di qualche Principe , Sraí;o, 
Comn ni ta , Magi í l ra to , o perfona privata, 
con una leggenda od inferizionet la cui 
impronta in cera ferve a rendere autentici 
gli a t t i , gli í l rument i , &c. Vedi SEGNA* 
TURA. 

I I gran figillo^ (great feal) del Re d' ín* 
ghilferra é quello con cui fi figillano tut-
tele; patenti j commiírioni ^ concefifionií fa' 
colt^ 5 &c. che vengono dal Re . La di luí 
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cuftodia ña. ín mano del Gran tancél l íere 
del Regno {Lord high Chancellor), i l quale 
percio chiamaíi anche Lord Keeper, cioé 
Cuftode, o Guardaftgilli. —-Per verita, v1 
é quaiche differenza tra i l Lord Chancellor, 
e i l Lord Kceperj non nell' Officio , ma 
nella maniera della creazione; poiché i 'ul-
t imo íí crea mediante la coníegnazione, 
che i l Re gli fa del gran figillo; laddove i l 
primo ha parimenti una Patente . Vedi 
CANCELLIERE e KEEPER . 

I I figillo prhato del Re (privy-feal) •> h 
un figillo che fi mette i l primo alleeoncef-
f ion i , che hanno da paífare fotto i l gran 
figillo. Vedi PRIVATO figillo, CLERK , e 
HALB-feal. 

L 'ufo de' fígilli é antichiíTimo: in Da-
niele, cap. xnr . leggiamo, che Ciro mife 
i l fuo figillo al Templo di B e l ; ma i figilli 
fono ancora piíi antichi; perche Gezabelle, 
nel pmo. de'Re, cap.xxr. figilla g l io rd in i , 
eh'ella manda per la morte di Nabotte, coH' 
anello d e l R e . — I n effetto , ficcome gli 
antichi figilli erano tut t i fcolpiti fopra ica-
fioni, le pietre, &c. degli ane lü , e flecó
me vien'afíerito, che Tufo origínale degli 
anelli era folo pertrovarfi in maggiorpron-
tezza a figillare a t t i , flrurnenti, &c. i fi
g i l l i non dovrebbon effere meno antichi de
g l i anelli fteííi. Vedi ANELLO . 

QueíH anelli figillami, detti annulifigna-
ioriif figillares cirographi o cerographi •> per 
quanto ne dicono certi antichi A u t o r i , fu-
jono^ la prima volta inventati dai Lacede-
m o n i , i quali , non contenti di chiudere 
le lor caííe, armadj, &c. con chiavi , ci 
aggiugneano i figilli: e a tal 'oggetto, fi 
íervivano da principio di legno tarlato, la 
d i cui impronta prendean eglino in cera, 
o térra molle: ma coll'andar degli anni 
trovarono i'arte di feolpir le figure, o gli 
anell i , le imprente de'quali prendean'effi 
jiella fíeífa maniera. — Ad ogni modo fi 
¿ee accordare, che anche in tempo di Mo-
sé foífe nota Parte di feolpire, non folo in 
metallo , ma eziandio in pietre preziofe. 
Vedi SCOLPI^E. 

I n vero egli non appare, che preífo i 
p r imi t iv i Ebrei 1' anello avefle qualch' altro 
ufo, che per ernamento: ma alia fine egli 
venne adoperato per figillare ftrumenti , 
contratti , diplomi, lettere, &c. di che n 
sbbiam gli eferapi nel lerzo libro de' Res 
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xxr. 8. in Efter v i r r . io . Sénofonte, Étet-
Icn . 'Wh. i . Quinto Curzio l ib .vr . Giufiin. 
lib. x L i n ; ove apprendiamo, chelacuílodia 
del figillo dell'Imperatore era divenuta un' 
impiego particolare. —Luciano aggiugne , 
che Alefland.ro diede i l fuo a Perdicca, di-
chiarandolo in tal modo fuo fucceífore. 

Plinio oíferva, che in tempo fuo non íí 
ufava alcun figillo altrove, che nell'Impe
rio Romano : a Roma, dic 'egli , i Jigilli 
erano diventati di neceffita aífoluta, tanto 
che un teftamento era nullo fenza i l figillo 
del Teftatore, e i figilli di fette teftimonj: 
ma non fi trova, che i Romani aveífero 
áo1 figilli pubblici; né che i loro edi t t i , e 
contratti, foífero figillaü, neppure in tem
po degl' Imperalori. 

Ufavano anticamente i Franzefi, in vece 
di fottoferivere i loro flrumenti, &c. di fo-
lamente figillarli \ come appare da un' infi
nité di antiche carte patenti, che non fono 
punto fotcofentte: la ragione di cib fi era, 
che in que'giorni affai poca gente fapeva 
ferivere; i foli Cherici eran capaci di leg-
gere o di ferivere. In Inghiiterra, la pri
ma carta patente figillata, che fi trova an
cor efiflente, é quella di Eduardo il Con-
feífore , allorché fondo 1' Abbadia di fFefi-
mihfler : nulladimeno leggefi di figilli nella 
Storia manuferitta del Re OfFa. 

Prima de'tempi di Guglielmo i l Conqui-
fiatore, gl 'Inglefi non figillavano con cera, 
ma folo facevano unacroce d'oro sulla per-
gamena, e talvolta un' impronta fur un 
pezzo di piombo, che pendea dalla lettera 
patente, o privilegio, con una cordella dt 
fetaj i l che fi reputava per ampia autenti
ca del diploma fieífo , fenza fottoferizione , 
o teftimonj. — I I color della cera, colla 
quale fi figillavano le Patenti del R e , era 
¿ 'ordinario verde, per fignificare che tal' 
At to avea a continuare per fempre frefeo, 
ed in vigpfe. L'impronta ufuale fopra tut
t i i y^g//// de 'Laic i , fin'all'anno 1218 , era 
un' uomo a cavallo, con una fpada in ma
no \ dopoi, cominciarono a feolpire le lor 
cotte d'armi fu i lor f ig i l l i ' . i foli Arcive-
fcovi, e Vefcovi, per un Decreto del Car
dinal Otto, ch'era Legato in Inghiiterra 1' 
anno 1237, aveano da portare nei lor y*-
g i l l i , i l lor t i to lo , ufizio, dignita, ed an
che i lor propj nomi. 

D a Chefne cíferva, cheneífuno, chefof-
fe 
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fe al di fotto della dignita di Cavalícre, 
avea diritto di ftgillo pendente , detto au-
thenticum. 

Gl ' Imperatori figillarono per lungo tem-
po tutt ' i ior A t r i d'importanza con un fi-
gillo d 'oro; e la Bolla d' Oro di Cario I V . 
per l'elezione d'un'Imperatore, prende i l 
íuo nomo dal ftgillo d' oro da eflTa pendente, 
i l quale íi chiama Bolla. Vedi BOLLA. 

I I Papa ha due fone ál f t g i l l i : i l primo, 
adoperato ne'Brevi Apoílolici, e letterc prí
vate, &c. fi chiama, f anello del pefcatore. 
- ^Que f t ' é un'anelio aflíai grande, in cui é 
rapprefentato S. Pietro , che raccoglie le fue 
retí piene di pefci. Vedi BREVE. 

L'al tro fi ufa nelle Bolle, e rapprefenta 
la tefta di S. Pietro íulia dritta , quclla di 
S. Paolo fulla finiftra, con una Croce fra l ' 
una e 1'altra: ful riverfo v 'é alie volte i l 
nome del Papa, e le di luí arme. Vedi 
BOLLA. 

Le impronte del primo figillo fi prendono 
in cera roífa; quelle del fecondo, in piom-
b o . 

Teod. Hopíngk , Legifta Tedefco, ha da
to alia luce un'Opera erudita e curiofa in 
materia di figilli- ella confiíle in fedici ca-
p i to l i , i l imo. de'quali tratta del nome 
gillo ^ f igi l lum. 2o. DeU'aníichita degli ^«f/-
liftgiílantiy mentovati nelia Geneí i , de'lo
ro inventori , delle ragioni di portarli, del-
le loro fpezic, e diíferenze , forme , orna-
ment i , jeroglifici, fini, u f i , effetti, ed abu-
fi. 3o. Delie Bolle, nelio fleífo método , e 
fotto le raedefime circoftanze. 40. Delledif-
ferenti fpezie di f ig i l l i ' , ch'egli divide in 
pubblici e pnva t i , propr) e foreftieri, forma-
t i e sformati, ordinarj e flraordiñarj , nmi ed 
tgnoti'y veri z f a l f i ; e finalmente, ratificati-
v i e confermativi y di autorita •> folenniú * te-
Jiimonio e confenfo . 50. D i coloro che han-
no dritto di portar figilli. 6o. Dell'ufizio 
di tentx \ figilli. 70. Delie cofe alie quali 
\ figilli fi applicano . 8o. De'.Ie immagini , 
figure., arme, caratteri, inferizioni, &c. 
de'luoghi ove fi hanno a mettere i figilli, 
e deli' ordinech' in ció fi dee oífervare . 90. 
Del numero excklla moltitudine áe figilli, 
e del vantaggio che mecano . iomo. Del lor 
ufo, fine, effetti, forz** &c. i imo . Della 
Prova á& figilli in genérale ^ d in parcicola-
re 5 in pubblico ed in privato. i2mo. Del 
ven#are \ figilli, 130. Dei modo di cenfu. 
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m e e difputare ¡figil l i . 14». Delie fotto-
ferizioni, che riguardano i figilli. i ^o . D ' 
altre particolaritadi, che ci hanno qualche 
rapporto ; come le fegnature o foferizioni de-
g!'Imperatori, dei Re, de'Cancellieri, de' 
Segretarj, e de 'Nota) , tutte nello fieffo 
ordíne e método. Quefio libro fu ñampato 
a Norimberga, in in quarto, fotto 
i l t i to lo . De SigillorHm prifeo & novo Jure, 
TraílatUT PraÜicus, &c. —Abbiamo un' 
altr' Opera di fimile fpezie , comporta da 
Hcineccius, in foglio, ílampata a Franco-
forte, cd a Lipfia , 1'anno 1709, fotto i l 
titolo , De veteribut Germanorum aliarumque 
Nationum Sigillií, eorumque ufu & prafian-
t i a , Syntagma Hifloricum . 

SIGILLO Ermetico. Vedi l ' articolo HER
MÉTICO . 

SIGILLO , fiufa anche per la ceraopiom-
bo, e F impronta che v ' é fopra, le quali 
fono affiffe alia cofa figillata. 

I I figillo per le manif»tture, i l quale da' 
fabbricanti fovente fi applica a'loro drappi, 
&c. ha da eííer di piombo. Queüo de'Ca-
valieri, per la Legge Franzeíe, ha da ef-
fere di cera dura •, quello degli Agent i , di 
cera molle. 

Alcuni figilli fono flampati fulla carta, 
0 pergamena fieífaj altri appefi con cordel-
le di Teta. 

I Franzefi figillano i loro Edit t i con cera 
verde^ i cieereti, con cera gialla ; le fpedi-
zioni peí Delfino, con cera roíTa. Lelette-
re dell' Accademia Franzefe fono figillate 
con cera turchina. Vedi CERA . 

SIGILLO, Signet, uno de'figilli del Re 
d' Inghilterra , adoperato per figillare le di 
luí lettere pr ívate , c per fegnare tutte le fa
ce! ta o privilegj {grants) che paííano per 
le mani di Sua Maefta per bilí . 

I I Signet h fempre in cuftodia de'Segre
tarj del Re: i quali fono ferviti daquattro 
Ufiziali dell'Officio detto, Signet-Office . 
Vedi SECRETARIO CCLERK . 

I I SIGILLO, detto dagringlefi cocket, o 
coequet, é quello, che appartiene alia do-
gana del Re . Vedi DOGANA . 

I I cocket é anche un ruólo di pergame
na, figillato e confegnato dagli Ufiziali del
la Dogana ai Mercanti , quando appuntano 
1 lora effetti j col quale fi certifica, che 
tali mercanzie fono ñ u e d a z i a t e . VediGA* 
BELLA , 

La 
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La fleíía parola é anche ufata 

tuto di pane e cervogia , 15. Hen. I I I . 5 
ove fí fa menzione del pane di cockeí * fra 
le áltre varié forte: pare che quefto fiaÜa-
to i l duro bifcotto di mare f i l quale forfe 
avea allora la marca, o /¡gilíof cocket] op-
pure chiamavafi egíi cosí , perch'era deftina-
to a 11' ufo de' marinari, che anche cocks-
isjains s appellavano . 

S I G N A T U R A . Vedi SEGNATURA . 
S I G N E T . Vedi l'articolo SIGILLO. 
S I G N I H C A Z I O N E , i l fenfo od intel-

ligenza d'un ícgno, d'una parola 5 d'una 
frafej d'un'emblema, d' una divifa, o íl-
mil i j ' c i oé , la cofa denotata da tal fegno, 
parola,- figura,&c. VediSEGNO, PAROLA, 
EMBLEMA, DIVISA , &c . 

Siamo perfettamente a 11' o fe uro quanto 
z\h fignificazione dc'caratteri jeroglifici de-
gl i A n t i c h i . Vedi GEROGLIFICO . 

SIGNIFICAZIONE , nella Legge, é la no-
tificazione d 'un 'at to, &c. fatta alia parte 
contraria , mediante una copia , &c. del me-
defimo, dataed atteftatada un' uficiale com
petente . 

A1 cune fignificazionl fí hanno da fare alia 
perfona fieOa ; ovvero almeno alia fuá ca
fa: per altre, bafta che fieno fatte al Pro-
curatore od Agente della parte . 

S 1 G N I F I C A V I T , uno feritto che pai
te dalla Cancellería, in Inghüterra , fopra 
una certificazione data dal Giudice ordina
rio , d'un'uomo che fla oflinatamente feo^ 
municato per lo fpazio di quaranta g iorni ; 
per metterlo in prigione, fenza fí curta o 
malleyeria , fin ch'egli fi fottometta all' 
autorita della Chiefa. Vedi SCOMUNICA . 

S I G N O R A G G I O , e SEGNORAGGIO , in 
Inglefe , Seignorage , un diritto o debito 
fpettante ad un Signore j o Lord . Vedi 
LORD. 

SIGNOR AGGIO , Seignorage i fi ufa parti-
tolarmente per un dazio appartenente al 
Principe per lo conio deíle monete, detto 
anche coignagé^ c ioé , monetaggio; nel La
tino baííb , monetagium . Vedi MONETA-
OiUM. 

Quefto dazio non é fempre lo fleflb: má 
cambia fecondo i l buon placeré del Princi
pe, e le occafioni dello Stato. I n certa ma
niera per compire a queílo dazio fu inven-
tata la lega; vale a d i r é , la miflura d'al-
t ú metalli con oro t a argento» Vedi L E -

$1(3 
Sotto gli antichi Re d ' Inghüte r ra , pef 

ciafeuna libbra d' oro portata in maífa alia 
zecca, i l dazio Regio era cinque fc i l l in i \ 
di che uno fcillino^ ed alie volíe dieciotto 
foldi , andavano al Maftro di Zecca. S0K0 
Eduardo I I I . i f Signoraggio di ciafeuna l ib
bra di pefo d'argento, era i l valore di die
ciotto foldi di pefo, che allora equivaleva 
ad uno fcillino. Sotto Enrico V . i l Signo-
raggio del Re per ogni libbra d5 argento era 
quindici foldi. — A l pfefente, i l Re non 
pretende punto ver un Signoraggio, ma i l 
Suddito ha la fuá moneta comata a fpefe 
pubbüche: né i l Re ne ricava aicurt van-
íaggio , fe non fe quanto ne ha per la lega. 

I n Francia , fotto Filippo Augufto, i l 
Signoraggio era Un terzo del profitto fatío 
col conio: S. Luigi lo fifsb ad una quíndi-
cefima parte della valuta della moneta co-
niata : i l Re Giovanni , a tre lire i l marco 
d1 oro Cario V I L a cagione dell* infelice 
ftaío delle fue Finanze, alzollo a tre quar-
t i della'valuta: Luigi X I I L lo fifsb a feí 
m i i l marco, o ott ' oncie d'oro, e dieci 
foldi i l marco d'argento.- — L u i g i X í V . 
levb via i l dritto di Signoraggio nel 1679 ; 
ma egli venne riílabilito in 1689 , ful pie-
de di fette l i r e , dieci foldi i l marco d 'oro , 
e dodici foldi , fei danari i l marco d'ar
gento . 

Si dee oíTervare, che- per levar querta 
taifa o dazio di Signoraggio , i l giuílo va
lore della moneta é aumentato dalla valuta 
el £ 1 ii S X1 o • 

S I G N O R E , preíTo gl'Inglefi , Seigneur, 
o Seignour, e Lord. Vedi Sí RE, MONSEI-
GNEUR , LORD, &c . 

SIGNORE affoluto , nella Legge Inglefe i 
Pararnount, termine che fignifica i l fupre-
mo Signore del Feudo. Vedi LORD, FEU
DO, TRADIMENTO, &c. 

V i pub eífere i l Tenente d'un Signore^ 
che dipende egli fteífo da un'altro Signo-
re; in rifpetto di che, i l primo di quefti 
Signori fi chiaraa Lord Mefne, c ioé , Si
gnore d1 un Feudo fervile; ed i l fecon-do , 
Lord Pararnount, c ioé , Signor affoluto * Ve
di MESN . 

T u t t i gli Onori (honours), che hanno 
fotto di sé certe Signorie dette Manors , 
hanno urt Lord Pararnount. Vedi HONOÜR 
e MANOR. 

Ma anche i l termine l o r d Pararnount é 
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foiamente comparativo: perché, come un* 
uomo pub eífer grande, paragonato ad im 

"piíi piccolo , ed eíTer pilcólo , s 'é parago
nato ad un piu grande ; cosí non fembra, 
che alcuno í k fempücemente Lord Para-
niount i fuorché i l Re , ,il qual 'é Padrone 
Paramcum di í u t í ' i Eeneficj dMnghilterra. 
Vedi R E , PATRONUS , ,&c. 

SIGNORE d un feudo fervile, Vedi MESN. 
S I L E N I , nell 'Antichi.ta, una fpezie di 

Semidei Pagani, jo fteíío che Satirio i qua-
l i fi chiamavano Sileni, quando venivanp 
i o eta avanzata . Vedi SÁTIRO. 

Con tutto cib v' era un Sileno principale 
piu vecchio di tuíti gl¡ a l t r i . •—Diodoro 
Siculo dice, che quefti era i l maeftro, o 
tutore di Bacco , ch'ei nobümente difcipli-
nb, e lo íeguitb alie Guerre . Egli cita un' 
antico Poeta norninato Thymxtas, i l quale 
rifenfee, che i Sileni affiftirooo a Bacco nel-
|a Guerra ch'ei fece coniro i T i t an i ; ag-
giugnendo , che i l primo Sileno regnava in 
un'lfola fatta dal fiume Tritone nelia L i 
bia. -—Si rapprefenta quefti, come avente 
una lunga coda, che di dietro gii pende j 
la qual' é parimente un'attributo di tuíta 
la di luí po íkr i t a . — I Poeti lo mettono 
jempre a cavallo di un afino,. \ 

Nonno fa Sileno figliuolo di Tellns; e 
gli dk tre figliuoli, Aííréo , Marone , e Le
nco. Servio, full'Egloga di V i rg i l i o , fa Si-
Uno ( SHenus * ) fígliaolo di Mercurio j a l t r i , 
figliuolo di Pan, e d' una Ninfa : altri vo-
gliono, che fia nato dalle gocce del fanguc 
di Coelus, padre di Saturno . 

* Bocharr, nel fuo Canaan , vuole che Si-
lenus prenda i l fuo nome da nVx^; ox>-
vero ^1^;, Silo; donde , Silan, 
i l nome del Mejjia. Egli aggtugne, che 
quanto fi attxibi'.ijcr. a que ¡la Deith im-
m*ginaria, e prefo da cih che i Profeti 
hanno predetto di Getii Crifio . i—CW), 
laddove fi dice, che t i Mejjia Jara Mae-
Jiro dtí Popólo ; fi fa Sileno Precettore 
di Bacco. Perche fi dice, fh\ i l noftro 
Salvatore Ughera i l juo aftno allavigna, 
e t i fuo puledro alia gtovans vite ; fi fa 
che Sileno cavalchi un afino, Perché i l 
nojiro Salvatore Invava je /ue veftimen-
ta nel ¡angue, come coloro che calcavano 

J l torcolare ; fi fa che Sútno prefieda a 
coloro , che pigiavano la vendemmia . 
Perché} in oltre y i fuoi occhj eran rojfi 
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a .cagione del vino y fi fa Sileno fempre 
imhriaco, Bochart, per ahro ^ avanza 
tutto quefio con non poca sfidanza e fa-
fpetto, come ne ha tutta Ja ragione • non 
trovandoci alcun fodo fondamento : JEgH 
aggiugne , che i l Riavolo invento la favila 
di Sileno, per metiere in ridicola i M i -
Jierj della noflra Religione. M a egli do-
vea effere un Diavolo affai ignorante, 
per prendere rubent ilíi pculi ex v ino , 
& dentes ejus ex lafte albefcunt, nel 
fenfo ch1 egli ha fatto ; come fe tal i pa
role fignificajfero qualcofa di p i u , nella 
proprieth della lingua Ebrea , d i quel 
che, I fuoi occhi erano piu roíTi del 
v ino; i fuoi denti piu bianchi del lat-
te . Poffiamo aggiugnere, che neffuno, 
¡rrima di Bochart, ne Crifliano, ne Ido
latro , vide mai qualche cofa di Gesü 
Crifio nella favola di Sileno . 

S I L E N Z I A R I O ,SrLENTrARius, un' ufi-
ziale fra gli aruichi fchiavi Romani ; ch* 
era, íecondo alcuni Autori , uno fchiavo 
me lío fopra gli a l t r i , per impediré ogni 
íliepito e rumore, e per tenergli in filen-
z io , o fargli fiare z i t t i . 

Séneca y nclle fue PiQole, facendo meo* 
zione della gran cura, che fi aveva, di te
ñe re cheti gli íchiavi , ha dato occafíone a 
Lipíio, Popma, ed alcuni a l t r i , di fuppor-
re, che i l Silenziario fia flato flabilito in 
tempo fuo : ma altri , come Pignorio, fli-
mano, che non íi poíTa cavare una tal con-
feguenza dalle parole di Séneca ; e che folo 
íi pub conghietturare, che anche allora v i 
fofle un gran rigore per impediré qualunque 
bisbiglio fra gii fchiavi. —Quanto al no
me, ed all'ufizio del Silenziario, non fu 
flabilito che verfo i l tempo di Salvianpj 
i l quale é i l primo Autore, che ne fa men-
zione. 

VJ erano altresi de' Silenziar) flabiliti nel
la Corte deü' Imperatore, detti quietis mi-
n i f i r i , e filentiarii palatii'y ed onorati in 
oltre de' t i toli di clariffmi, fpe&abiles , dc-
votiffimi, ed in Greco, ^av^uaiá^iuioi ^ va' 
le a d i ré , fomraamente ammirabili, 

Erano qucln in gran numero j ma trenta 
foli ufficiavano d'ordinario; i quali erano 
divifi in tre Compagnie, di cui ciafeuna 
avea il fuo Dequrione, — I I Concilio di 
Calcedonia chiama jj Corpo áz Silenziar), 
Schola devotiffimorum Sdentiariorum. 

SI* 



1 6 S I L 
S I L I Q U A , nella Botánica, i l vaíb del 

f emé , o fia la pulla, loppa, o gufcio d' 
una pianta della í p e z i e / ^ w / w o / ^ . —Donde 

S Í L I Q U O S E , fi chiarnano quelle piante, 
clie producono jllique, o loppe di feraenza . 
Vedi PIANTA e SEME . 

S I L L A B A , SYLLABA * , nella Gramáti
ca, una parte d'una parola, confiñente in 
una o piíi lettere che fi pronunziano infie
rne. Vedi LETTERA e PAROLA. 

* La parola deriva dal Greco , avActfiri ^ 
che litteralmente fignifica comprendimento^ 
o adunanza. 

Ovvero, una filiaba é un fuono complu-
t o , profferito in un fiato, confifiente in 
una fola vocale , ovvero in una vocale ed 
una o piíi confonanti, che non paffino i l 
numero di fette. Vedi VOCALE, CONSO
NANTE , &.C. 

Scaligero definifce la filiaba^ un elemen
to fotto un tuono, o fotto un accento; 
cioé, che pub efiere pronunziato in una 
volta. 

Prifciano, piu intelligibilmente, la chia-
ma un comprendimento di varíe lettere , 
che cadono fotto un accento, e prodottead 
un moto di fiato. — M a alcuni Gramatici 
rigettano quefta definizione , come quella 
ch'efclude tutte le fiüabe d'una lettera. 

A l t r i definifcono la filiaba ^ vocelit-
terale o artkolata , d' un fuono individuo . 
Vedi VOCE. 

Percib in ogni parola vi fono tante füla-
he, quanti v i fono fuoni vocali; e tanti 
fuoni vocali , quante v i fono vocali fem-
plici o comporte; ciafcuna delle quali r i -
chiede un motodií l inro de'mufcoli pettora-
J i . — C o s í , a, a, a, fanno tre fillabe , 
fórmate da altrettanti moviment i , diftinti 
da piccole paufe fra ciafcuna fpirazione. 

Nel l ' Ebreo, tutte le ftllabe cominciano 
con confonanti; accordandoíi, che aleph ne 
fia una; né alcuna filiaba ha, piü d'unafem-
plice vocale. Vedi VOCALE e PUNTI» 

Dal numero delle fillabe nelle parole ven-
gono queñe denomínate monofillabe, bifilla-
bey trifjillabe, e polifillabe, c joé , parole 4' 
una filiaba, di due fillabe, di tre fillabe, 
t di moltefillabe. Vedi PAROLA , MONOSIL-
XABA, &c . 

Siccome i l numero delle ftllabe é quello, 
che coílituifce la mifura del verfo Inglefe; 
farebbe a defiderarfi, chp fi aveflero rególe 
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fiífe e ílabilite per determinare i l precito nu
mero di fiílabe in ciafcuna parola: perché 
gí' Inglefi hanno parole aífai dubiofe a tal 
riguardo ; e ve n ' é puré alcune, che han-
no piu fillabe nel verfo, che nella Profa. 
Molte parole che finifeono in iout, danno 
un grand' imbrogüo a coloro che fi piccano 
di efattezza ; comzodiouí, odiofo, precious^ 
preziofo, &c. Vedi PIEDE, QUANTITA', 
MlSURA , &C. 

S I L L A B I C O , SYLLABICUM, nella Gra
mática Greca. — V i fono due forte di au-
menti ; i l primo detto fillabico, i l qual 'é 
quando la parola é accreíciuta con una f i l~ 
laba ; V altro temporale , i l qual' é quando 
una filiaba breve diventa lunga. Vedi AU
MENTO . 

S I L L A B U B , o SILLIEUB , preíío g l ' I n -
glefi, una fpezie di beveraggio comporto, 
aífai ricercato nella fiagione ertiva; ordina
riamente fatto di vin blanco, e zucchero, 
entro cui fi fchizza del latte frefeo con una 
feiringa, o con un ordigno detto dagl'In-
glefi tVooden-cow, c ioé , vacca dilegno. 

Alie volte egli fi fa, in vece di vin bian-
co, di vino di Canaria; nel qual cafo fi r i -
fparmia i l zucchero, ed in luogo di querto 
vi fi aggiugne un po'di limone, e di no
ce mofead a . 

Per prepararlo nel miglior modo, i l v i 
no , ed altri ingredienti, eccetto i l latte, 
hanno da eífer mirti nella notte, e la mat-
tina vi fi ha da aggiugnere i l latte, o fior 
di latte. La proporzione fi é , un boccale 
di vino a tre di latte. —Quanto al 

SILLABUB, (che Whipt fi chiama, c ioé , 
fru/lato o sferzato) ad un boccale di vin 
bianco, o vin del Reno, fi mette un boc
cale di fior di latte, colla chiara di tre no
va . Querto fi fiagiona con zucchero , e fi 
batte con verghe di feerpa. Se ne leva la 
fpuma , a mifura ch'ella s'alza, e fi met
te in un vafo; e dopo che v ' é (lata a r i -
pofarfi due o tre ore, é buona a mansia-
re. Rurt . 

SIL^ESSI , SYLLEPSIS, nella Gramática, 
conceptio, una figura per cui noi concepia-
rao il fenfo delle parole diverfo da quello 
che le parole fignificano; e cosí facciamo 
la noftra coftruzione, non fecondo le paro
l e , ma giufta Tintenzione dell'Autore . 

La fillefil, dice un'Autor ingegnofo, é 
una goítruzione figurativa j laquale s'accor-
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da pííi colle noftre idee, che colle parole; 
ed efpnme piü tollo i l fenfo della noílra 
mente, che i l ícnfo de'termini fteíTi. 

SrLLESsi, SYLLEPSIS, fi ufa anche per V 
accordo d'un verbo, o d' un adiettivo, 
non colla parola a lui vicina ed immedia
ta , ma colla piu degna neila fentenza: co
me , Rex & Regina beati. 

Alcuni Autori chiamano la ^ / / / ^ T ? / , Syn* 
• thefií ; a l t r i , Softituzione. V . SUSTÍTUZIONE. 

Ell'-é una figura d'ufo notabile per ben 
iatendere gli Autor i . — Scioppjo la divide 
in due {])ei\c, femplice, e relativa. 

SILLESSI [emplice, é quando le parole d' 
un difcorfo difcordano in genere, od innú
mero, o m entrambi. 

SÍLLESSI relativa, é quando i l relativo é 
riferito ad un antecedente che non é ef-
preííb; ma che noi concepiamo mediante 
i l fenfo di tutto i l periodo. 

S I L L O G I S M O , 2 T A A 0 r i 2 M 0 2 , n e i 
la Lógica, un argorqento, o forma di ra-
ziocinio , corapoílo di tre propofizioni ; 
avente quefta proprieta, che la concluíionc 
feguita e viene neceíVariamente dalle due 
premeííe: di modo che , fe fi concedono la 
prima, e la feconda pro^oíixione, la con-
clufione fi dee concederé in ümil modo 
ed accordare che i l tutto ferva di dimoftra-
zione . Vedi ARGOMENTO , PREMESSE, CON-
CLUSIONE , &c. Vedi anche PROSILLOGISMO. 

Se le premeííe fono folamente probabili, 
o contingenti , íi dice che il ftllogifmo h dia-
lettico ; fe fono certe, fi chiama apodittico ; 
fe falfe, fott'un'apparenza di venta, fofi-
flico , o paralogifiico . Vedi D i ALETTICO , A-
PODITTICO, SOFISMA, &C. 

Ogni volta che la mente oflerva , che 
qüalche due nozioni s'accordano con una 
terza, il che fi fa in due propoíizioni; ella 
immediatamente conchiude, ch'effe s'ac
cordano Tuna coll 'altra: o^vero s'ellatro-
v ^ , che una delle medefime s'accordi, e 
Tá l t ra difeordi, i l che parimente fi fa in 
due propofizioni ; ella fubito pronunzia , 
che difeordano ira di loro. — E tal é un 
fillogi/mo; i l quale, come quindi appare, 
non é altro che un difcorfo, o raziocinio 
mentale, mediante cui , da ogni due pro
pofizioni concedute, una terza ne viene 
neceífari^mente dt;dotta . Vedi PROPOSIZIO-
^ E . RACIONE, &C. 

Quindi, ficcomc i Greci lo chiaraano/?/-
T m . m i 
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¡ogifmo, i Latini rappellano colleftio, ora-
tiocinattO) effendo egli una fpezie di com
puto, i l quale, o coil'aggiugnere, o col 
fottrarre, raccoglie la fomma, od i l refí-
duo: perché, come, quando aggiugniamo 
due a t re , indi ne raccogliam cinque; co
s í , quando a quefia propofizione, V uomo 
h un anim de , voi aggiugnete quefia , ogni 
anímale psnfa\ ne dedúcete, dunque l'uoma 
penfa . Vedi RAZIOCÍNIO . 

Delle tre propofizioni, delle quali unf iU 
logifmo é compofto, la prima fi chiama, 
per via d' eminenza , la propofizione , come 
quella ch 'é propolla per bafe di tutto ¡'ar
gomento; la feconda fi ch'xzmz affunzionc > 
come quella che fi aíTume per aífiílere nell' 
inferiré la terza: benché ambedue fi chia-
mino fumptioner, perché afíunte per caufa 
della terza; ed ambedue preme¡]e, perché 
fono premeííe a quefta; e per la ílefía ra-
gione fi chlzinan entvamhe antecedenti, con 
queíto folo, che la prima ha i l nome di 
maggme * e la feconda quello di minore, 
VctH ASSUNZIONE, PREMESSE, MAGGIO-
RE , MINORE, &c . 

La terza fi chiama conclufione , come quel
la ch'é la chiufa di tutta I'argomentazio-
ne •, e tal volta fi ch'xzvniL complexio, poiché 
inchiude le due nozioni , prima feparata-
mente compárate; e confequens, perché el
la viene in conleguenza dalle antecedenti; 
e finalmente, i l lat io, come inferirá dalle 
premeífe col mezzo della particola ¿Ilativa % 
ergo, dunque, &c. Vedi CONCLUSIONE , 
CONSEGUENZA , &c. 

Siccome la conclufione é la parte princi» 
palé d'un filio gifmo, ne fiegue, che, feb-
bene la propofizione e 1' aífunzione fono 
ciaícheduna comporte del fuo foggetto ed 
attributo; puré i l foggetto e 1'attributo del 
fillogifmo s'intendono propriamente di quel» 
i i della conclufione. Vedi SOGGETTO ed AT
TRIBUTO . 

D i nuovo: nell'efempio fopraccennato , 
animale effendo adoperato come foggetto ed 
attributo, fi tiene per una fpezie d'inter
medio tra Tuno e 1'altro, e foventechia-
mzú médium; ¡nrifpetto a cui i l foggetto e 
T attributo , uomo e penfa ^ íi chiamano ejlre-
mi o termini \ con quefta fola differenza, 
che i l foggetto fi chiama V efiremo maggio* 
re, e l ' a t t r ibu to , 'Aminore, Vedi ]VIEPIUM> 
ESTREMO} TERMINE, &C. 

C Ü « 
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Uafillogífmo, femplice, o compofío, pub 

cí íere, o categórico: come quello di cui s'é 
dato Tefempio, e nel quale ambe le pre-
mefle fono poíitive. 

Ovvero, ipotetico, in cui una, o tutte e 
due le premeííe fono folamente fuppofle : 
Come, /<? . i l Solerifplende, egli e giorno: ma 
t i Solé xifpiende) dunque cgll ¿ giorno. Vedi 
IPOTETICO, 

Ovvero , analógico : come., come la bafe 
e alia colonia ^^cos) e la giu/lizia allaRepub-
blica : ma fe la bafe f i fottrae , la colonna fi 
rovefcia ; dunque fe fi toglie la giufiizia , fi 
rovefcia la Repuhblica. Vedi ANALOGÍA.» 

Ovvero., Ma&utwoii 0 disgiuntivo ; co
me, effi fenfano di placeré, o di approfitta-
Ye : ora non mirano a piacere ; dunque mira-
fio al profitto. Vedi DISGIUNTIVO. 

La forma tpiü conveniente d1 un perfetto 
fillogifmo fi é di avcre i l médium nel mez-
zo , collocato fra i l foggetto e l ' a t í r ibuto ; 
come neil' efempio fopraccennaío . 

D i quefla forma vi fono due figure, •—V 
anz coertnte o ¿cngjuma) €d affermativa^ 
fondata su queño canone, cih che s1 accorda 
con una cofa^ parimente s1 accorda con cih y 
eon cui quefia necesariamente s* accorda. 

• L ' altra incoerente , o difgiunta, e negati
v a , fondata su queño canone, c/̂  che s1 ac
corda ten una coja, difcorda con ció, con cui 
quejia difcorda. 

D i ciafcuna iU queíle figure v i fono tre 
modi , c ioé , genérale , particolare, e mijio. 
Vedi MODO e FIGURA. 

U n fillogifmo, in cui una delle premeííe 
é fopprefla , ma in modo che fia fottinttfa ; 
íi chiama entimema ; e. gr. cgni animale pen-
fay dunque Tuomo penfa , in cui la propo-
íizione , Vnomo $ .un animale, é fottinteía . 
Vedi ENTIMEMA. 

Si oíferva, che le dimoürazioni de' Ma-
tematici non fon'altro che ferie d'entime-
i n i : talcjié nella Matemática ognicofavien 
conchiufa o provata per fillogismo; ommet-
tendofi folo quelle tali premeífe, che occor-
rono fpontaneamente, o alie quali v 'é re-
lazione mediante le citazioni. Vedi DIMO-
STRAZIONE. 

Quanto aW ufo che la fagione fa del SiL-
LOGISMO , offerva i l St.Locke1 che diquat-
tro cofe, circa le quali é impiegata la ra-
gione, cioe, i l ritrovamento delle prove, la 
regolar difpofizione delle meiefime tal che 
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venga ad apparire la loro conneffione, i l 
concepimento o fia apprendimento della lor 
conneíiione, e la formazione d'unaconclu-
íion giufla; in una fola aííifte i\Jillogismo, 
.cioZ, nel moürare la conneffion delle pro^ 
ve in •quatch' efempio. Neppure egli é qui 
di ^rand^ ufo j poiché la mente pub conce-
pire una tal conneffione, quando v ' é real
mente, con eguale facilita, anzi per av-
ventura meglio, fenza di eflo. Veggiamo 
uomini che fortiffimamente ragionano, fen
za che fappiano fare an fillogismo . 

I n f a t t i , aggiugne lo ñeíío Autore, i l 
fillogismo pub fervire a difcoprire la fallacia 
in un intreccio re.ttorico,, ovvero , fpoglian-
do un aífurdo della coperta dell'ingegno e 
del buon linguaggio, metterne in vifta !a 
di lui naturale bruttezza. Ma egli fola
mente fa vedere la debolezza o la fallacia 
d'un tal difcorfo mediante la forma artifi-
ziale in cui egli é meíTo , a quegli che 
hanno interamente íludiato i l modo, e la 
figura, ed hanno tanto efa mínalo i mol t i 
verfi., co 'quaü tre propofizioni poífono com-
binarfi, che fanno quale di effe viene cer-
íamente a concbiuder giufto, e quale no, 
e fopra quali fondaraenti elle cosí fanno. 

La mente non impara la ragione con que
íle rególe : ella ha una faculta naturale di 
apprendere la coerenza od incoereinza delle 
fue idee, e pub difporle rettamente,, fen
za cotali intricate ripetizioni 9 — Siaggiun-
ga, che per far vedere la debolezza d'un 
argomento , non v ' é bifogno d'altro , che 
di fpogliarlo delle idee fuperflue, le quali , 
mtfcolate e confufe con qut i le , da cui V 
illazione dipende, pajono moftrare qualche 
conneffione, dove non ce n ' é punto; od 
almeno impediícono la feoperta della man-
canza di quefia: mettendo pofeia le nudc 
idee, dalle quali la forza dell'argomenta-
zione dipende, nel lor dovuto ordine. I n 
quefia pofizione, la mente facendone la r i -
v i f i a , vede qual conneffione efle hanno, c 
cosí é cap?.ce di giudicare della lor confe-
guenza, fenz' aver i l minimo bifogno del 
fillogismo. 

N é fi dee ommettere, che i fillogismi fo
no tanto foggetíi alie fallacie , quanto i mo
di piíi piani d'argomentazione i per i l che 
fi pub appellare ali ' oflervazion comune, 
la quale ha fempre fiimato quefii metodi ar-
tificiofi di ragionare, piü atti ad acchiappa-

re 



S I L 
re cd Imbrogliare la mente» che ad Irrui
ré ed informar i ' in tel le t to . E s'egli é cer-
t o , che Ja falíacia pub eífere comprefa in 
un fillogifmoy come neíTuno lo neghera ; 
qualcofa d'altro,, e non un fillogifmoy dee 
fcoprirla 

I I medefimo Autore procede a far vede?-
re$ che quefto modo di ragionare non iíco-
pre nuove prove ^ né fa alcune fcoperte 
ma é tutto occupato neü' ordinare e di-
fporre quelle, che gia abbiamo: un uomo* 
dee fapere, prima» ch'ei fia ahile a prova
re ftllogifiicamente ; tanto che i l Jlllogifmo 
vien dopo la cognizione» allorché non ne 
abbiamo che ben poco bifogno» Vedi R A 
CIONE © LÓGICA . 

Riduzione de SILLOGISMIc Vedi 1'artí
celo RlDUZíONE . 

SILLOGISTICA/orm^o. Vedi l 'articolo 
FORMA . 

SILLON" , termine Franzefe ed Inglefe, 
nella Fortificazione , che fígtiifíca un1 eie-
vazione di térra falta nel mezzo del foíTo s 
per fortiíjcarlo j quand 'é troppolargo. Ve
di Fosso ,, 

I I Sillón fi chiama piü. ufualmente enve-
Upe. Vedi ENVELOPE . 

S I L O B ^ L S A M O , XYLO BALSAMUM , 
E T A O B ' A A 2 A M O N , un nome, che i 

Naturali 5-&c. danno al legno dell'albero, 
che da quella prezioía gomma conofeiuta 
da'Latini fotto i l nome ü opo balfamum \ e 
dagli Inglefi ,, fotto qjjello ^ibalfamo di G i 
bad . Vedi BALSAMO. 

* La- parola e compofla di I&OJK* legno y e 
(IÚ\<TU¡¿OV , balfamo Z 

Abbiamo de'ra mi di queíF albero , che 
ci veogono portati dal Cairo. Sonó aífai 
drittr , , fragjli , difuguali v e pieni di nodi; 
la lora! corteccia é roíTiccia al di fuori , e 
verdiccia al d i dentro, —11 legno tira al 
bianco ed é pieno di midollo; e quand1 é 
ro t to , da un odore piacevolej, í imileaquel
lo del balfamo. 

I I filobalfamo é reputato buono a corro
borare i l c e m i l o j e lo ü o m a c o , eadefpel-
lere i l veleno,, 

S I L O E ' , XYLO-ALOE*, forta di legna 
odorífero, nella Medicina, i l legno aloé: 
detto anche agallochum, Vedi ALOE1. 

La parola e compofl® da^úxov r lignum , 
í e ^ o , e ¿Kan, alot. 

S I L V E S T R E , Silvejlm > o Sj lve j im > 
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un roño grano o femé adoperato da alcun! 
nel tignere in- ifcarlato« Vedi TIGNERE , e 
SCARLATTO. 

L'albero, che lo produce, é peculiaré 
alia Provincia di Guatimala nella Nuova-
Spagna: non é difTimile a quello , che pro
duce Ja cocciniglias foto che i l frut to, che 
contiene ¡1 grano , é alquanto piu Jungo d i 
quello del!' albero della cocciniglia. — Quand* 
i l frutto del primo é maturo, fi apre da, 
sé , e gitta fuori i l fuo femé ad una leg*: 
giere feoflfa; e gli Indiani lo raccolgono ira 
piatti di térra meíTi-fotto l'albero & talpro-
pofito. 

Otto o dieci di quefti frutti non fommí-
niftrano piti d'un'oncia di femé; laddove 
quattro frutti di cocciniglia danno un'oncia 
cPinfetti. —Quede due droghe fono aífai 
fimili 1'una all 'altra, quant 'airocchio, ma 
fanno un effetto ben-difFerente i eífendo la 
tintura di cocciniglia infinitamente piu bella 
di quella del filve/ke. Vedi COCCINIGLIA. 

S I M A , DCYMA , nel i 'Arcbitet tura, un 
termine ufato da Wolfio, . e dâ  alcuni altrí 
Scriítori , per cib, che altrimente fi chiama 
cymatium a ftrnatium * Vedi CIMAZIO, © 
S l M A T I U M ' . 

S I M A T I U M , in Tnglefe fimaife v neli9: 
Architettura . Ved^ C I M AZIO".' 

Simatiume cymatium , fi confondono in» 
fieme generalmente;- nulladimeno dovreb-
bono; eífer diftinti : poiché i l fecondo é i l 
genere> ed i l primo la fpezie.- —Simat ium 
da fimay fchiacciatov fecondo Felibiano, é 
T ultimo e piu alto membro del le gran cor-
n i c i d e t t o - particolarmente la gran docina 
{domine) o-gola retta % gula retía j e da! 
Greci, epititheta.' 

Nelle fabbriche antiche, i l f imatium, ira 
cima della cornice Dór ica , é generalmen
te in forma d'un cavetto r o femi [cotia i 
come fi vede particolarmente nel Teatro 
di Marcello. —Quedo é flato imitato da 
alcuni moderni Architetti v ma neil' ordine 
Jón ico , i l fimatium é fempre una docina,, 

I I fimatium y o domine y adunque, íi di-
fiingue dalle altre fpezie di cymatia y cioh 
cimazj, o cimafe, coll'eífer egU , in certo 
modo, di nafo fchiacciato.. Vedi D o u c i » 
NE'., 

S I M B O L I C I Caratteri . Vedi CARAT-
TERE ., 

S I M B O L I C A fontana . Vedi FONTANA » 
C x S lM-



2 0 S I M 
SIMBOLICA colonna. Vedi COLONN"A . 
SiMBOLrcr fregj. Vedi FREGIO . 
SIMBÓLICA Filofofia, Vedi GEROGLI-

KICO . 
SIMBÓLICA F i fie a. Vedi FÍSICA» 
Clemente Aleífandrino , Euíebio , &c. 

^ í í s rvano , che gli Egizj aveano due ma
niere di rappreíentare i loro mifterj fim-
holici; !'una colle virtudi degii animali, 
deli'erbe, &c. l 'altra con figure Geome-
triche. — C o s í , i l Solé , c la Luna íi rap-
prefentavano, nella prima maniera, me
diante lo fcarafaggio, e \ ' Ib is \ e nella fe-
conda , mediante 1c lor propie figure . — I n 
oltre, i quattro clementi ven i vano da1 me-
defimi rapprefentati , nella prima maniera , 
col me-zzo di quattro animali che hanno 
quahta corrifpondenti a quelli i e nella íe-
conda maniera, con-f. . V . GEROGLIFICÍ. 

S I M B O L O * , SYMBOLUM, un fegno, o 
rapprefentazione d' una cofa morale, rae-
diante le immagini o proprietadi di, cofe 
naturali. Vedi SEGNO, FIGURA, IMMA-
GINE , &c . 

* La parola e formata dal Greco, cvugo' 
*hQV, una marca, fegno, o d iv i fa ; e 
quejio dal verbo avpfiutkíitf, conferre, 
•comparare. 

Cosí dicefi, che i l lione é fimbolo del co-
raggio; ti pellicano, dell'amor paterno, 
&c . — I fimboli erano in gran riputazione 
preíío gli antichi Ebrei , e fpexialmente 
preíTo gli Egizj; e fervivano a coprire una 
gran parte de' loro mifterj raorali; adopc-
randoO, non folo per rapprefentare colé 
snorali per mezzo delle natural! \ ma anche 
cofe fopran natural i per mezzo delle natura-
i i . Vedi GEROGLIFICÍ . 

I fimboii fono di varié forte; come t i p i ; 
o modelli , t-nimmi, parabole , favole , al-
legorie, cmblemi, jerogüfici, &c. ciafeuna 
áelle quali forte íi vegga fotto i rifpettivi 
ar t icol i , T I P O , ENIGMA, FAVOLA , GE-
ROGLIFICO , &c . 

La maggior parte delle lettere Chinefi 
fono fimboli^ o fignificative, Vedi LETTE-
HA . — I fimboli n d f Algebra , &c. fonoaf-
bitrarj . Vedi CARATTERE. 

I Medaglifti altresi applicano i l termine 
SÍMBOLO a certi fegni o attributi peculiari 
a certe perfone, ú Deitadi. - — I I folgore , 
^er efempio, che accompagna le teñe di cer
t i Imperatori j é un fegrio o fimbolo dell' 
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autoritU f o m n a , e d'una potenza cguaíe 
a quella degli De i : i l tridente é i l fimbolo 
di Giove ; i paoni, di Giunone; una fi
gura a ffifa fopra un'urna, d 'unfiume, &.C. 
Vedi ATTRIBUTO . 

SÍMBOLO, fra i CriíHani, é particolar-
mente ufato peí Credo, o per gli articoli 
della Religione , i quali ogni C n ñ i a n o ha 
da faperc, e da creciere . Vedi CREDO. 

Flcury offerva , che fin al tempo di S» 
Gregorio, i l fimbolo non fi folea mai reci
tare neirOfficio della Chiefa Romana ; a 
cagione che quefta Chiefa, non eííendo 
mai- ilata infetta d' alcuna Erefia , non avea 
bifogno di fare qualche profeffion del'a Fe-
de. Sviccr nota, che parecchie parole e 
claufole fono fíate all' occorrenza aggiunte 
al fimbolo, quando nafeeano nuove Refie. 

Sebbene ella c comune opinione, cheil 
Símbolo fia 1'opera degli Appoftoli; equan-
tunque, ful piede d'una tal1 oppinione, lo 
chiaraiarao i l Credo degli Appofioli^ nulla-
dimeoo, du Pin offerva, che vi fono pa-
recebj argomenti aííai fo r t i , che poífono 
rendere cotal parere fommamente impro-
babile. 

Nella Librería dell'Imperatore v ' é u a 
manufcrittq Greco del Símbolo degli Appo-
flolí , divifo in dodici articoli, coi nomi 
de'rifpettivi Appoftol i , i quali diconfi aver-
ne comporto ciafcun articolo. I I primo é 
attribuito a S, Pietro, e gli altri fucceífi-
vameme a S. Andrea, S. Giacopo Maggio-
re, S. Giovanni , S. Tommafo , S. Giacopo 
M i n o r e , S. Fil ippo, S. Barcolomeo, S. Mat-
teo , S. Simone, S. Taddeo , e S. Mattia . 

Ma la tefiimonianza di quel Manufcrit-
Co non conferma di molto 1' oppinione , che 
ciafcun Appoftolo abbia compofto un arti
culo del Simbolo; puré una tal opinione é 
almeno fin dal tempo di S. Leone, i l quale 
pare che 1' abbia creduta, 

G l i Autori fono in dubbio, per qual 
caufa fi dovefle daré i l nome di Símbolo a 
quefto compendio degli articoli della Fede 
Cnftiana: alcuni dicono, ch'egli cosí fi 
chiami, perché é i l contraflegno , od i l ca-
ratterifiieo d' un Criftiano. — x ^ l t r i lo trag-
gono da un' afiemblea o conferenza degli 
Appofioli , ove efprimerado ciafeuno di loro 
i l fuo fenfo della Fede, e quanto ciafeuno 
avea principalmente predicato, fi formb i l 
Credo , e fi chiarab colla parola Greca 
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emfiohov > che fignifica collazione o conferen-
za,t —Si aggiugne , che S. Cipriano é i l 
primo» che, per quanto appare, fi fia fer-
vlio dclla parola Símbolo in queño fenfo . 

S1MELIO,SIMELIUM* , un termine La
t ino , 'líato da alcuni per íignificare una 
tavola, con ordini di piccole cavitadi nella 
medefima, per difporvi le medaglie in or-
dine cronológico. Vedi MEDAGLIA. e SE
R I E . 

* La parola non e che male fcritta : fi do-
webbe piü tojio diré cimelium ; effendo 
formata dal Greco K Í I ^ X I O V , cofe curio-
fe , o gabinetto di cofe preziofe. 

Si dice piü ufualmente , un gabinetto di 
medaglie , che un ftmelio. 

S I M I L E , o S? MIL A RE , in Inglefe fimi-
lar , nelT Ari tmética, e nelia Geometria ; 
.conforme ; che ha fembianza di quello, di 
che fi dice elíer fimile 5 che lo rapprefenta . 

Si dice, che quelle cofe fono f i m i l i , le 
quali non poffono effer di l lune, fe non 
mediante la loro com-prefenza ; c ioé , coll' 
applicarle immediatamente V una alf altra , 
o qualche altra terza a loro due . D i modo 
che nuila fi trovi in una delle cofe f imi l i 5 
che non fi trovi egualmente nell' altra. 

C o s í , fe voi nótate tutte le cofe in A , 
che vengono a difcerneríi ed a concepirfi , 
fenz'aífumerne alean' altra; e in fimii mo
do, nótate tutte le cofe in B , che poffono 
cosí concepirfi: ed A fía fimile a B ; tutte 
Je cofe in A faranno lo ílefíb che quelle 
in B . 

Poiché una quantita non pub altrimente 
intenderfi , che coiraífumere qualch' altra 
quantita per riferirvela ; le cote f i m i l i , non 
olíante la loro fimilitudine, poffono diffe-
rire in quantita : e poiché, in cofe f i m i l i , 
nulla v ' é in che diífcrifcano, eccetto la 
quantita ; la quantita ella ñeíía é i'interna 
differenza delle cofe f i m i l i . Vedi SIMILI-
TÜDINE. 

Nella Matemát ica , le partí f i m i l i , come 
A a, han no la fteíTa ragione ai loro inte-
gri B b ; e fe g l ' integri han no la íleíTa ra-
gione alie p a r t í , le partí fono f i m i l i . — L e 
parti f imi l i A a fono i 'una all ' altra come 
i Jor integri B b . Vedi PARTE, 

Gli angoli SIMILI fono al t re si angoll 
eguali. — NegÜ angoli folidi , quando i 
Piani, fotto i quali fono contenuti , fono 
^S»ali e in numero e in raagnitudine ^ e 
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fono üifpofii neljo íleffo ordinc; eglíno f«-
no f i m i l i , e per confeguenza eguali. Vedi 
ANGOLO. 

SIMILI rettangoli, fono quelli che hann» 
i lor lati circagli angoli eguali, proporzio-
na l i . Vedi RETTANGOLO. 

Quindi , i 0 . T u t t ' i quadrati debbon ef
fer rettangoli fimili. Vedi Qu ADRO . — 20. 
Tutt* i rettangoli fimili fono, 1' uno al l 'a l -
t r o , come i quadrati dei loro lati emolo* 
ghiV . . . % , 

SIMILI triangoli, fono quelli che hann» 
tu t t i e tre i lor angoli rifpettivameníe egua
l i Tuno ail' al tro. Vedi T R I ANGOLO. 

Quindi , i0 . T u t t i i triangoli f imi l i han-
no i lor l a t i , clrca gli angoli uguali, pro» 
porzionali. — 2 ° . T u t t i i triangoli fimili 
fono r uno all' al tro , come i quadrati de* 
loro lati omologhi. 

Ne ' triangoli fimili, e paralellogrammi, 
le altitudini fono proporzionali ai lati omo
loghi \ e le bafi fono tagliate proporzional-
mente da quei lati . Vedi TRIANGOLO, 
&c. 

SIMILI poligoni, fono quelli , i cui an
goli fono íeparatamente uguali, e i latí cir-
ca quegli angoli proporzionali. 

E lo fteífo d'altre figure rettilinee fimi* 
l i . Vedi POLÍGONO , e RETTILINEA fi* 
gura. 
- Quindi, tut t i i pollgoni fimili fono Tuna 
al l 'a l t ro, come i quadrati dei lati omo
loghi . 

In tutte le figure fimili, gli angoli omo
loghi fono eguali; e i lati omologhi pro
porzionali . Tut te le figure rcgolari, e le 
fimiliinegolari 1 fono in una ragion duplica
ra de' loro latí omologhi, I círcoli , e le 
figure fimili, inferirte in effi , fono gli uní 
all 'aitre, come i quadrati de' diaraetri. Ve
di FIGURA . 

SIMILI archi, fono quelli che contengo-
no parti fimili, o eguali, delle lororifpet-
tive circonferenze . Vedi ARCO. 

SIMILI fegmenti d i circoli, fono quelli 
che contengono angoli eguali. Vedi SEG
MENTO . 

SIMILI fezioni coniche, fono quelle ove le 
ordinate ad un diámetro in una fono pro
porzionali alie cornfpondenti ordinaíe a l 
diámetro fimile nell'altra j e dove le partí, 
de' diametri fimili tra i vertici e le ordinate 
in ciafeuna fezione fanoJímilL V-CONICÉ^ 
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La mcdefima definizione conviene altrc- quelle che hanno i lor angoli cguali, e i 

si z f i m i l i fegmenti d i fezioni coniche, Ve.- lati circa tali angoli eguali, proporzionali, 
d i SEGMENTO ». Vedi FIGUR A 

SiMiLi numen plañí y fono quelü che pof- SIMILI Archi^ nella projezione della Sfc-
fono efler difpofü in rettangoli fimili '•> cioéj. ra in plano , fon a parti di circoli minori y 
i n rettangoli, i cui lati fono proporzionali: contenenti un egual^ numero di gradi cogli 
come 6 mokipliesto per 2 , e 12 per 4'; archi corrifpondenti. di circoli maggiori . 
i l prodcíto uno de' quali é 12, e i 'a l t ro Vedi ARCO». 
4& >. íono, numen f i m i l i , SIMILI Figure folide, nella Geomet r í a , 

SIMILI numcri fo l i d i , fono quelli r i cui fono quelle che fono contenute fotío piani 
pietyoll cubi poíTon eflere ordinati in mo- fimili, eguali itífnumero» 
do j che facciano paralellepipedi fimili evet" S I M I L 1 T U D I N E , nella Rettorlca, una 
tangpli o. comparazione di due cofes le quali , benché 

Sí MI LE malattia, nella Medicina v cieno- differenti in altri- rifpettinienteraeno s' ac
ta un male di qualche femplice, folida par- cordano- in qualcheduno . —Come , EgU 
íe del eorpo. •—Come, d' una fibra, in r i - fara come ua'albero pian tato dalla parte 
fpetto alia fuá tenílone, o fiaccidtth; d'jjnaí dell'acqua, Scc»-
membrana d' un caoale, nervoío, o fimili <. La differenza tra una fimililudine ed una 
Vedi MALATTIA,, comparazione, coníifte, in c i ó / che ia f tmi-

SIMILI pa r t i , nelT Ana tomía , fono quel- lituáine appartiene propriamente a cib che 
í§ parti del c o r p o l e quali , a prima v i ñ a , , chiamiamo la qualita della cofa , e la cora-
paiono eompofle di parti fomiglianti , o di parazíone alia quantita. Vedi COMPARA? 
parti della. íleífa natura teífitura y e forma-- ZIONE o, 
zione. Vedi PARTE , SIMILITUDÍNE ncll* Aritmctica , Geo~ 

D i queíie fogliam contarne dieci , ciot,, metria, &c . denota la relazione di due co-
i 'oífa , le cartilagini, i ligaraenti, lemem- fe f imil i 1' una alP altra; o le quali fi pof-
brane 5 le fibre, i n e r v í , le arterie, le ve- fono folo diílinguere. colla* com prefenza *. 
ne, la carne, e la pelle; ciafcuna delle qua- Vedi SIMILE , 
l i veggafi nei fuo proprio articolo.. La nozione della fimilitudine^- che ora 

I I Dr. GretMy nella fuá. Anatomía delle fa qualche figura nella Geomet r í a , &c. é 
Piante, oíferva, che quede hanno parimen- dovuta al Sr,.Leibnitz.:. ella fi rendera fa-
te le loro parti fimili, ed. organiche », Vedi, cile col feguenteefempio o—Supponetedue 
PÍANTA , &c9. m o f i r e o l í o r io l i , perfettamente fimili ; T 

SIMILI Q u á m i t a d i , nell 'Algebra, fono una appartenente a Caio, l ' altra a Gracco» 
quelle che fi- efprimono colle medefime let- Se ora Caio tira fuori la fuá mofira in prc-
tere, fotío la fieífa potenza , o che egual-
mente fi replicano, i a ciafcuna, quantita .. 
Vedi QUANTITA'' 

Cosí 2 ^ , e j / ^ j e 9 / / , e 5 / / , . fono 
quaníiladi fimili; ma 2 b , e 3 £ ¿ ; e 9 / / , 
e s f f f i fono quantitadi difíimili, perché 
quantitadi non hanno dappertutto le fieffe 
dimeafioni % nh le. lettere fono egualmente, 
leplicate 

SIMILI Segni, o Simboli,, nell' Algebra, 
fono, quando ambi fon' afFermativi , odam-
bi negativi <.. Vedi CARATTERE . 

Se l'uno 4 affermativoj. e l 'al tro nega
t ivo , fono fegni diíTiniili », 

Cosí - | - Ó 4 ^ j , é + 5 ^ j hanno fegni ft-
t n i l i i raa-f-9/,, e—-7/5 hanno. fegni diíft-
m i l i . 

SIMILI Figure , nella: Georaetria % fono 

fenza di Gracco;. i l fecondo fara forprefo t 
c s' immaginera che fia la» fuá; ma egli (1 
accorgera, ch 'é differentc dalla fuá propria , 
nei tirar fuori la fuá propria: cioé, Grac-
co diftingue. la moftra di Cajo dalla fuá prs-
p r i amed ian te la cora-prefenza delle mede
fime 'v ovvero,. coll'applicare; i ' una. imme
diatamente alFaltra,. 

Eúclide ,, e dopo. luí la; maggior parte de» 
gli altrii Autori ,, dimoftrano ogof cofa pel
la Geometr ía dal folo; principio di congrui-
ta . — W o l f i o , , ín luogo d i quefio , foítitui-
fce quello. della fimilitudine \ i l quale , com* 
egli accenna , gl i venne comunicato dal S^ 
Le'tbnitz, e ch' egli trova di ufo aífai no-
tabile nella Geomet r ía , come quello che 
ferve a dímoílrare mol te cofe direttamente » 
le quali fi poífono folamente dimoñrare dal 

prin-
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principie di congruita, col mczzod' un'am-
bage. Vedi CONGRUITA'. 

S I M M E T R I A , • 2 T M M E T P I A , la 
relacione di parita, rifpetto all ' altezza , 
lunghezza, e larghezza delle parti neceflarie 
a comporre un bel t u t t o , 

* La parola e formata da! Greco, avy , con, 
mpwrpoV) mifura. 

La Simmetúa^ íecondo íVit ruvio, confi-
ñe nell' unione e conforraita de' membri # 
un' opera, al lor tu t to , e della bellezza di 
ciafcuna delle partí feparate a quella dell' 
opera intera; avendofi riguardo a qualche 
certa mifura: coficché i l corpo é formato 
con fmmetria •> per la debita relazione , che 
i l braccio, i l gomito, la mano, le ditaT 
&c . hanno fra di ioroj cd al lor tu t to , od 
integro. 

La Simmetna nafce da quella proporzio-
ne , che i Greci chiamano analogía, ch' é 
Ja relazione di conformita di tutte le parti 
d'una fabbrica, e del lor tu t to , a qualche 
mifura certa; da cui dipende la natura del
la fimmetua i Vedi ANALOGÍA , 

SIMMETRI'A uniforme, nell' Architettura, 
é quella ove la íteUa ordinanza regna per 
tutto l'integro . 

SiMMETRi A rifpettlva, é quella quando 
folamente i lati oppoiii fono eguali fra di 
loro. 

S I M O N I A C O , fi applics ad una perfo-
na rea di fímomai c ioé , di procaeciarfi un 
Beneficio, od altra materia Sacra, con da
ña re . Vedi SIMONÍA . 

Una perfona fimoniaca, convinta, é in
fame, ed incapace di tenere un Beneficio. 
Vedi BENEFICIO, INABILITA ', &c . 

SI M O N T A , SIMONÍA, i l reato di traf
icare con cofe Sacre; particolarmente di 
comperare un Beneficio con danaro . Vedi 
BENEFICIO. 

* La parola e prefa da Simone Mago , i l 
guale, come rí ¿ fatta menzione ncgli 
A t t i degli jíppofloli, offú di comperare 
con danaro i l potere di far miracoli. 

Secondo i Canoni Inglefí, Armo 1229, 
la Simonía non fi commette Tolo per un ac-
cordo in danaro contante, o da pagarfí an-
nualmente j ma anche per qiulunque altro 
profitto od emolumento j per qualunque r i -
tompenfa, dono, o beneficio, direttamen-
te > od indirettaraente; o per ragione di 
^ a k h e promeífa , conceífione , obbligazio-

ne, Stc. e cib neir accettagione d5 un Bc«= 
neficio, od in un carribio o rifegna. y 

La pena, fecondole Leggi Inglefi , fl^, 
che i l Padrone corroíto abbia a perderé la 
proffima prefentazione al Re , e i l prezzo 
di due anni del Beneficio; e che i l corrotto 
Beneficiato redi per fempre incapace di ave-
re un Beneficio^. 

La Simonía fi commette anche col c6m« 
petare, o venderé i l Sagramento, Battefi-
tno, Ordine. od Aífoluzione; come altresv 
colla nomina, o collazione, ad un Benefi
c i o , ad un luogo, in un Monaftero, o fi-
mi l i - . 

Alcuni hanno pretefo, che bafli l ' evitat» 
re i l carico di Simonía, fe folo 1' Ordina-
zione fofíe gratuita, benché Je renditc íi 
comperaífero e vendeífero come cofa tem-
porale. — M a i Canoni di parecchj Conci-
l i han condannato quefia fottil íiiftihzione; 
poiché le rendiré fon'attaccate ad un Offici» 
Ecclefíaftico puramente fpirituale. 

I Cafifti diflinguono í r e forte di Simo
nía \ cioé: 

SIMONÍA m^wf«TÍ, é quella c l i e a t t i c n e 
alia mera volonta, ed inclinazione, fenza 
mai ridurfi a l l ' a t to . —Come quando fi fa 
un regalo ad un Collatore^ fenza punto ar-
vertire, che afpettiamo qualche Beneficio 
da lui . — Q u e í l i fpezie di Simonía é folo 
da puniríi in foro confeientiie. 

SIMONÍA convenzionale^ é quando v' é 
un ateo efpreífo, ed un contratto fórmale, 
benché mai non venga ad efecuzione. 

SIMONÍA rea le, é quando la convenzio-
ne é efeguita d'ambe le par t i ; la qual ul
tima é la piü crimínale di tu t te . — L a pe
na Canónica della Simonia, é Jadepofizio-
ne in un Cherico, e la feomunica in un 
Laico. 

K mafíima fra i Canonifii Romani , che 
non v 'c Simonía nella Corte di Roma; a 
cagione ebe i l Papa opera cola da Sovrano 
aífoluto: dicono anche, che le rifegne in 
favoremr non fi hanno da 'ammettere che 
dal Papa, come quelle che fenlono un po
co di Simonía. I n quefte occafioni, peral-
t r o , le parti giurano, che non v i fia fla
to alcun inganno, collufione, Simón)a, o 
altri patti i i l ec i t i . 

Pietro Damiano difiingue tre fpezie di 
Simon)a: quella di danaro ^ ^w^i l^ della hn-
gua, c quella di fe rv iz i , N 

Si-
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SIMONÍA di danaro, o per munus a tna-

r.u, é quando fi paga eífettivamente dana-
ro contante per un Beneficio : egli aggiu-
gne, che la medefima fi commette egual-
mentc, fpendendo del danaro per vivere al
ia Corte nella mira d'ottcnere un Beneficio. 

SIMONÍA , delta lingua , o per munus a 
llngua^ confiñe ncli'adulare i l Col la tore^ 
nel rcnderfi qualcheduno grato per compia-
cenza e commendazione. 

SIMONÍA di fe rv iz j , o per munuí ab ob-
fequio j confifte nel far loro buoni uficj per 
ottenere un Beneficio. 

Convennero tutt' i Giudici , in Inghiltér
ra , Tr in . ott. Jac. p n m i , che fe i l Padro
ñe prefentaííe qualche períona ad un Bene
ficio con Cura, per danaro; cotal prcíen-
tazione, &c. fia nulla , benché la perfuna 
prefentata non ne foíTe cómplice : e lo Sta-
tuto da prefentazione al Re; ma queft'é al 
prcíente rivocato. 

S I M O N I A N I , una Seíta d'antichi Ere-
t i c i , la prima che mai diílurbalTe la Cri-
flianita; íeppure pub dirfi che cosí facefle-
ro tali Settarj, che erano poco piu che rae-
r i Filofofi, e faceano foprattutto profellio-
ned' Arte Mágica . Vedi ERESXA e MAGISA . 

Simón Mago, di cui si fovente fi favcl-
la neglí A t t i , era i l lor Capo, e morí íbt-
to l'Imperator Nerone; fopravvivendo an
cora S. Pietro: cosí che s'inganna Clemen
te AlefTandrino, quando fa Simone poÜerio-
re a Marcione . 

S. Epifanio dice efpreíTamente , che la 
prima Erefia fu meffa in piedi da Simone ¡1 
Mago, nato in una piccola Citta di Sama
r í a , i l quale pretendea di eííere la gran vir-
tu e potenza di D i o , raandata dal Cielo in 
Terra . Fra i Samaritani egli íi fpacciava 
per Dio Padre; e ira gli Ebrei, per lo Fi-
gliuolo. — Rappezzb una fpe/ie di imito 
Sillcma , ch'egli t ra fie dalla Filoíofia di Pia-
í o n e , dalle favole religiofe de' Gent i l i , e 
dalla Criftianita : particolarmente dai Pla-
tonifii egli prcíe molte cofe relative al cul
to degli Angelí , ch' egli convertí in u(i 
magici; pretendendo, che non vi foíTe al
cana falvezza, fuorché mediante 1' invoca-
2Íone dcgli Angelí , i quali erano, ín cer-
ío modo, i Mediatori fra Dio e 1'uomo : 
a quefto culto fuperftizioro degli Angelí pa
re , che S. Paolo alluda nella fuá Epiftola ai 
Coloífenfu i 
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Gli Gnoílici , de' quali i l medefimo Si

mone era i l padre, adottarono laüeí íapra-
íica di adorare gli AngeÜ , anzi in quefia 
maggiotmente fi diixinfero. Vedi GNO-
STICl. 

S I M P A T Í A , * 2 T M n A G E I A , un^ac-
cordo d'affezioni e d' inclinazioni; ovvero 
una conformita di na tu ral i qualitadi, u mo
rí , temperamenti, &c. chefa, che due per-
fon e fi compiacciano e fi dilt t t ino 1' una coli' 
altra. Vedi ANTIPATI'A. 

* La parola e formata dal Greco , cvv y 
con, e 7rcí9os, pajfione , cioé , compaf-
fione, pieta. 

SIMPATÍA, fi ufa anche rifpetto a cofe 
inanimate ; ed íntima una certa propenfio-
ne, che hanno di unirfi fra di loro, o t i i 
operare 1'una fuü ' a l t r a . Vedi CONSENSO 
di par t i . 

In quedo fenfo, dicono i Natura l i , v ' é 
una fimpatia, fra la vigna e V olmo ; fra 
la calamita e ' l ferro; i due poli d' una ca
lamita , &c. 

Parecchj Autor i hanno feritío delle fim-
patie ed antipatie fra gli animali; ma la 
maggior parte di quanto ne dicono é favo-
lofa : Ta le , e. gr. é quell' antipatía fra le 
corde fatte di budella di pecore e di lup i ; 
effendo , dicon'efí i , incordato un liutocon 
quede due forte di corde, non poííbno mai 
effer ridotte a tuono Tuna coll 'a l t ra: tale 
altresi é quella delle penne d 'Aqu i l a , le 
quali venendo mefcolate con qucile d1 altri 
uccelli, diceíi , che le divorano c le con-
fumano. Vedi ANTIPATI'A. 

Gli Alchiraitti parlar.o molto della pol-
vere di, fimnatia . Vedi SIMPÁTICA pol-
veré .ib oí 

SIMPATÍA , nella Medicina , un' c'ndifpo-
fizione che avviene ad una parte del cor-
po, per lo difetto o difordine di un' altra ; 
o fia dall' afiiuenza di qualche umore, o 
vapore mandato d'altrove; o fia dalla man-
canza deli' influenza di qualche materia ne-
ceííaria alia fuá azione . Vedi CONSENSO 
di part i , —Per quanto riguards. la forza e 
Tefíetto della Simpatía , nella produzione 
de' raoílri, Vedi MOSTRÓ. 

S I M P A T I C O , o Stmpatetico S T M F I A -
0 H T I K O 2 , qualcofa che ha una fimpa-
t k ; ovvero , che opera , od k molía per 
fimpatia. Vedi SIMPATI'A . 

SIMPÁTICO , fi appüca imparticolare a 
tutte 
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tuí te le malattie, che hanno clue caufe; 
i 'una remota, e l'altra vicina. 

Hel qualíenfo, la parola é oppoftaa/W/e)' 
pathetico . Vedi IDIOPATOTA . 

Cos í , ua'epileífia íi dice eífere fmpati-
ca, o fimpatetica •, quand'é prodotta da una 
caufa remota ; cioe , quando i l male nel 
cerveilo, imbarazzato col fangue, é prece-
duto e prodntto da qualcke altromaie. Ve
di EPILESSIA . 

V é una palpitazione fimpatka del cuo-
re , e ve n ' é una tdtopathetica. — N o n fi 
da che una Tola caufa iáiopathetica della pal
pitazione ; ma ve ne fono parecchie fim-
patiche . Vedi PALPlh^ziONE . 

Preflb i Chimici e gli Alch imiñ i , i l ter
mine fimpatico fi appüca principalmente ad 
una fpezie di polvere, e d'inchioftro . 

SIMPÁTICO inchlojlro , é quello che fi pub 
far compariré e fparire tutto ali ' improvvi-
fo, colT applicazione di qualcofa che fem-
bra operare per fimpaíia . Vedi INCHÍO-
STRO . 

D i quefta forta d' inchioílri abbiamo efem-
pj e fperimenti curiofiffimi , datici da Lc-

mery e dai Sig. Boj/le j per i ' e í fe t ío , che 
íegue . 

Io. A due o tre parti di calcina non iñem-
perata mettetene una d'orpimento giallo 5 
polverizzategü e raefchiateli infierne , ag-
giugnendovi quindici o Cedici volte tant' 
acqua quanto v' era d 'o rp imenío ; turare i l 
caraffino con un turacciolo di íughero e coa 
una vefcica, e mettetelo nella cencre cal
da. Scuotete 11 caraffino di quando in quan
do per cinque ore, ed accortamente trava-
fatene la parte chiara, o piuttofb fútrate
la . Tn quefto mentre , bruciate un pezzodi 
íughero ben bene, e quand' é ben infiam-
mato, fmorzatel > in acqua comune, o piu 
tollo in acquavite, Eífendo cosi ridottc in 
carbone atto a ílritoUrfi , raacinatelo con 
acqua netta, in cui fia üata difciolta della 
gomma Arábica ; e fara un liquore tacto 
ñero quanto l ' inchioílro comune. 

Mentre fíate facendo tutto quedo, dif-
folvete, in tre volte tanto d'aceto forte o 
diftillato, fopra la cenejre calda, unaquan-
tita di piombo rofio; o di faecharum Satur-
ni -i id tre volte tanto d'acqua ^ per tre o 
quattc'ore, bvvero finché i l liquore abbia 
un gufto dolce. Queflo liquore fara tanto 
ehiaro qUaRto l ' aCqUa gomuneí 

t»m, v m . 
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Preparati cosí i liquor.i: ferivete quaíche 

cofa fulla carta con queít' ultima forta fa-
tela feccare, e nuüa vi comparira. Sopra 
tal Juogo ferivete quanto voleíe col fecon-
do liquore; ei parra come fe feritto foflfe 
con inchioílro comune : quand'é fecco , in -
tignete un pezzeíto di cencío o di fpugns 
nel primo liquore, fregaíelo fopra i l luo-
go feritto, e f van ira la fcrittura ñera ; e 
queí la , ch' é fatta coli' inchioílro invif ibi-
le , apparira ñera e leggibile. 

D i nuovo: préndete un libro della grof-
fezzadi quaítro o cinque poll ici , e ful pri
mo foglio ferivete quaíche cofa coll1 u l t i 
mo liquore: voltaíe alF aítro capo del l i 
bro , cd iv i fregate con un cencio , int in-
to nel primo liquore, su quella parte, ch' 
é , per quanto potete al giuilo conghiettu-
rare, oppoíla alio feritto; e lafeiatevi an
che i l eencio, applicando fopra d¡ efíb una 
carta; indi ágilmente ferrando i l l ibro, da
te su queflo quattro o cinque ben forticol-
pi colla mano, e voltando all ' insíi l 'akra 
banda, ficcarelo in un torchio, o raeíte-
telo fotto un buon pefo per un quarto d'ora , 
od anche per la meta di tai tempo: allora 
la ícnttura fatta coll'inchioílro invifibile íi 
trover^, bianca e leggibile. 

2o, DiíTolvete vitriuolo bíanco, o verde » 
nell'acqua , e ferivendo con tal foluzione , 
nuíla apparirh . Fate bollire del le gallozze 
nell'acqua, e intignete un cencio di pan
no lino nella decozione, e con eíTo frega
te i l luogo prima ferit to, ed apparirk ñe
ro e leggibile . Tórnatelo a fregare un'al-
tra volta con ifpirito di vitriuolo , o coi 
fuo olio , e la fcrittura di nuovo fparirk: 
tórnatelo indi a fregare con olio di tártaro 
per ddiquium, le lettere ritorneranno a com-
par i ré , ma di color giallo. 

SIMPÁTICA polvere , una polvere altre 
volte nnomatiíTima ; fupponendofi ch' ella 
avcffe queíla proprieta maravigliofa, che, 
fe fi fpargea fopra di un panno intinto nel 
fangue d' una ferita, la fe rita farebbe gua-
r i t a , benché i l paziente foííe indi lontano 
quaíche numero di migiia . Vedi.SÍMPATE 
CO Ungüento. 

I I Sig. Lemery accenna , che queíla pol
vere non é altro che, vitriuclq Romano , 
apertodai raggi del Solé che lo penctrano, 
e lo calqinano impe/fettamente, nel me^zo 

State, Vedi VITRIUOLO, 
D Ma 
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Ma ora fi afferma generalmente, ch' ella 

c una mera opera di ciariataneria , per quan-
to ne facciano 1' apología i l Cavalier K e -
nelm Digby , ed altri prima, e dopo di 
luí. 

I I Cavalier Kenclm , in un Trattato par-
ticolare su tale materia , ov'egli da efempj 
di cure faite coila medefima , ípiega la ma
niera de lia fuá operazione cosí : i raggj del 
Solé , dic' egli , attraggono e tirano gli fpi-
riíi del fangue ad una gran di lianza ; col 
qual mezzo i di lui atomi fono cacciati e 
difperfi di lungi e da preífo nelP aria . Ora , 
gli ípiriti del vi t r iuolo, incorporati col fan
gue , volano iníieme con quelli, e gli uni 
e gli altri infierne formano una fpezie di 
ílrifcia o coda di corpuí'coli . Dalí ' altra par
te fía continuamente u icen do ed efalando 
dalla feriía una gran quantita di fpiriti ignei, 
i qual i attraggono i ' aria vicina ; e queíV 
aria , per una continuata ccncatenazione, 
ftíraendo fempre Taria piu immediata, al
ia fine incontra gli a tomi, cogí i ípiriti del 
íangue e del vi t r iuolo. Cosí gli fpiriti del 
fangue ' ritrovando nuevamente ia ¡oro íbr-
gen té , rientrano nella lor primitiva Sede, 
ed eíTendo uni t i cogli fpiriti del vi tr iuolo, 
la ferita n' é ritlorata c r i íanata , impercet-
t ib i lmtnte . 

M a , a confufione di tutto quedo bel ra-
ziocinio , fi trova per efpericnza, che la 
polvere é si lungi da queft' effetto in una 
gran diflanza, che di quefto appena poffiam 
accorgerci, ancorché i ' operazione fi faccia 
nella ílanza medefima del paziente. Sebbe-
ne egli é poííibiie, che , mentre le parti 
del vitriuolo fono in continuo moto, fe i l 
panno fi applica ben vicino al paziente, al-
cuni de' di lui ejfluvj entiino nella ferita , 
ed ajutino a fermare i l fangue, che n' eíce . 
Vedi VITRIUOLO. 

SIMVÁTICO ungüento I detto dagl' Inglefi 
Weapon-Sahc , una fpezie d ' u n g ü e n t o , i l 
quaie fi fuppone che curi le ferite fimpáti
camente , coir effere applicato , non alia fe-
rita , ma all ' arma , che 1'ha fatta. Vedi 
S I M P Á T I C A polvere , TRASPIANTARE, 
&c. 

S I M P L A R E , SIMPLARIS, neir Antichi
t a , unSoldato Romano, che avea una fem-
plice paga. — ' C o s í detto, in oppofizione 
-ai Duplari {duplans)^ cioé quegli , che 
aveano paga doppia. 
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S I M P L U D I A R I A » , A n i i c h i t \ , 

una forta .d' onori funebri fatti a' m o r t i , 
alie loro efequie. Vedi FUÑERA LE . 

* L a parola % formata áal Latino fímplex 
e ludus, onde íimpludiaria o firaplilu-
daria, c id , giuochi femplici. 

Alcuni vogliono, che i Simpludiaria fof-
fero i funcrali, ne' quali fí davan de' giuo
chi : tal é i l fentimento di Paolo Diáco
no . Feílo dice , ch' eran o quegli , ne' di 
cui giuochi altro non fí vedea che ballcrini 
e faltatori, detti eorvitoret; i quali, feeon-
do M . Dacier, erano certe perfonc che cor-
reano su per gli alberi e 1' antenne de1 Va-
fccll i , o piccoli naviglj, detti cor bes . 

I n altri rifpctti , queíH due Autori con-
vengono quanto alia fpezie de' funcrali, ap-
pellati Simpludiaria) c ioé, ch'eífi eran op-
poíli a quegli altri chiamati indtBiva; ne' 
qual i , oltre i ballerini e faltatori oífervati 
ne' Simpludiaria, v ' erano certi dcfultores , 
o fia gente che volteggiava a cavailo; ov-
vero per avventura eran vi delle corfe di ca-
valli , nelle quali i cavalieri falta va no da 
un cavallo all 'altro in píen galoppo. Vedi 
G iuoco , DESULTOR , &c. 

SIMPOSIACO * , 2 T M n 0 2 I A K 0 N , 
una conferenza o converfazione di Filofoñ 
ad un banchetto . 

* L a parola e formata dal Greco, cvpvó" 
aisv , convivium Banchetto. 

Plutarco ha nove l i b r i , ch' egli chiama 
Simpojlaci; ov vero , Queflioni Simpofiache, 
vale a diré , difpute a tavola. 

SIMPOSIO, Sympofium , termine prefo 
dal Greco; e denota banchetto, convito. 

S I N A G O G A *, SYNAGOGA , una parti-
colar Aííerabiea d' Ebrei , che s'adunano 
per fare gli ufizj della lor Reügione . — 
Ella é alcresi i l Templo , o luogo , ove 
s' adunano . Vedi GIUDAISMO. 

* L a parola e Greca , crvi'uyayi}, che lit-
teralmente impona affemblea, congrega-
zione . 

Alcuni Autori credono, che 1' ufo delle 
Sinagoghe non fia antico fra gli Ebrei \ € 
fortengono , che fulo dopo i l lor ritorno 
dalla Cattivita di Babilonia coroincib a fia-
bilirfi 1' oppinione, che i l Divin Culto non 
doveífe taimente riílrignerfi al Templo di 
Gerufalemme, che non fi poteífe celebrare 
anche altrove . La confeguenza della qual 
nueva oppinione fu , che gli Ebrei comin-

ciaro-
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ciarono a fabbrlcarfi delle Smagoghe in tut-
te le loro Ci t t ad i . , „ „ . 

A l t " foñengono, che v era delle ¿/«¿?¿o-
*he anche in tempo di Davide. -—Ma co-
munque cib fiafi , non pare che verun' Af-
femblea degli Ebrei fia ítata chiamata Sina
goga , fe non un poco avanti la venuta di 
Gesu Crif to; del quale é detto, che predi
co nel mezzo della Sinagoga, 

Si contavano quattrocento ottanta Sma
goghe nella fola Cit ta di Gerufalemme . — 

Efitlon tuítora le Sinagoghe di Londra, 
Amfterdam , Rotterdam, Avignone, Metz , 

S I N A I ( Cavalieri del monte ) . Vedi CA-
TERINA . 

S I N A L E F A , SYNALOEPHA , 2 T N A -
AOI<í>H, nella Gramát ica , una contrazio-
ne di fillabe, fatta principalmente col fop-
primere qualche vocale o dittongo al fine 
d'una parola, a motivo di un'altra vocale 
o dittongo al principio di quella che viene 
immediatamente appreíTo . — Come , //'/' 
ego* per Ule cgo, &c. Vedi ELISIONE. 

S I N A N C H E * , S T N A F X H , nella Me
dicina , una fpezie di fchinanzia, in cui i 
mufcoii interni delle fauci, odeila faringe, 
fono attaccati. Vedi ANGINA, e SCHINAN-
ZI'A , 

* La parola ¿ formata dal Greco, ou¡> , 
con , e ayxilv > coflrignere , fuffocare . 

Quando i mufcoii eíierni della íieíTa par
te fon'ofFefí, fi dice parafinanche . Vedi PA-
«.ASYNANCHE . 

SIN A R T R O I D A L E . — Synarthroidalis 
diarthrofis. Vedi Farticolo DÍARTHROSIS<. 

S T N A R T R O S I , SYNARTHROSIS , * 2 T -
N A P 0 P O 2 O , nella Ana tomía , una fpe
zie d'articolazione , o giuntura delle ofla 
del corpo, in cui elle rimangono fenz' al-
cun moto , almeno apparente. Vedi ARTI
COLAZIONE, 

* La parola % formata dal Greco, avv , con j 
e upúpoy , articulas , giuntura, 

La finartrofi é quando i oífa fono légate 
si ílrettamente infierne, che fi rendono im-
mobili rifpetto dell' una all ' akra. — Nel 
qual fenfo ella fia oppofia a diamoft. Vedi 
ÓlARTHROSIS . 

Si divide in tre fpezie: la prima, fu tw 
rf > la qual é alie volts in forma di due pet-
t im o feghe , i cui denti entraño Tuno 
a£U altro • edalle voke in guifa di fca§lie ? 
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i cui orli fi coprono Tun F altro . Vedi 
SUTURA . 

La feconda fpezie fi chiama armonía; ch' 
é quando l'oífa s'incontrano in una linea 
eguale, fiaíi retta, o circolare. Vedi AR
MONÍA . 

La terza, detta gomphofis, é quando un 
oífo é fitto in un altro, a guifa di chiodo, 
o cavicchio, in un buco. Vedi GOMPHO-
SIS . 

A quefte tre fpezie di fmarmfi alcuni ne 
aggiungono parecchie altre, come fymphy-
fif i fyntenofit, e fynnevrofts . Vedi SYM-
PHYSIS &CC« 

S I N A U L Í A , 2 T N A T A I A , nella M u -
fica antica , un contrafio di zampogne o 
flauti, che efeguifcono alternatamente , fen-
za voci . 

I I Sig. Malcom , i l quale d ubi t a , chegli 
Antichi abbiano avuto propriamente cofa 
fimile alia Mufica iftrumentale , cioé , M u -
fíca comporta tutta d' iflromenti, fenz' al
ean canto; cita nientemeno la pratica del
la fmaulia da Atenéo . Vedi SINFONI'A , 
ARMONI' A , MÚSICA, &C. 

S I N C A T E G O R E M A , S T F K A T H F O -
P H M A , nella Lógica , denota una parola, 
la quale fignificando poco o nulla da s é , 
purequand 'é unita ad altre, aggiugne loro 
forza: come, tutto, ncjfuno , certo, & c . 
Vedi CATEGOREMA . 

S I N C E L L O , SYNCELLÜS * , o SINCEL-
LUS , un' antico Ufiziale nella famiglia de* 
FatriarchK, e d'altri Prelatl della Chiefa 
Oriéntale . 

* La parola , nel Greco corrotto <TvyKVM[¿o;, 
fignifica una perfona che fia in una ca
mera con urí ahra : un camerata, o 
compagno che abita e mangia infierne. 

I I Sincello era un Ecclefiaftico, che vivea 
col Patriarca di Coílantinopoli , per eífere 
tefiimonio della di lui condotta \ ond' é , 
ch' i l Sincello fi chiarnava f occhio del Pa
triarca , perché i l íuo uíicio era di oíTerva-
r e , e vegiiare . 

Gl i altri Prelati aveano puré i lor Sin-
celli) i quali erano certi Cherici che vivea-
no in cafa con loro , anzi giacevano nella 

. fie lía camera, per eííere tefticnonj della pu-
rita de' lor coftumi, 

Degenerb pofeia un tal 'Ufizío *, tiivenne 
mera dignita : e fi crearono de' Sincelli d i 
Chiefe. — Alia fine ei diveutb t i tolo 

O 2 tf-Qa®-
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«Tonore, e fi dava dail' Imperatore ai f i e -
lati fteffi ; i quali fi chiamavano Sj/ncelli 
Ponttfieales , e Syncelli Auguflales . 

V e r a altresi d^' Sincdli neila Chiefa d 
Occidente, particolarmente in Francia. I I 
íefto Concilio di Parigi parla con non po
ca indignaztone di alcuni Vefcovi , che 
abolirono í uficio de' Sincelíi , e giaceano 
f o l i ; ed ingiugñe loro ben rigorofamente, 
di rendere per l ' avvenire i'uficio de' Sin-
ctlli infeparabile da quello di Vefcovi, per 
togliere ogni occaíione di fcandalo . 

S I N C I P I T E , SINCIPUT , o Symiput , 
la parte anteriore del capo, la quale fi ften-
de dalla fronte sWa. futura corónale. — V e 
di Tav. Anat. ( Oííeol. ) j ^ . 2. let. a. fig.J. 
w. i . Vedi anche BREGMA e CRANIO. 

S I N C O N D R O S I , SYNCHONDROSIS , * 
2 T r X O N A P m i 2 , nell' Ana tomía , una 
forfa d'articolazione deli'oíía del corpo; la 
quale é una fpezie di fymphyfis. Vedi SYM-
PHYSIS . 

* La parola e fórmala dal Greco, cvv , con, 
e y^óu^poí ^ cartilágine. Vedi CARTI
LÁGINE . 

La fincondroji fignifica V unione di due 
oíía col mezzo d'una cart i lágine: nel qual 
modo le cortóle fon' unite alio fiernum, e 
le partí dcirofíb pubis Tuna a ü ' a l t r a . 

S I N C O P A Z T O N E , nella Muíica , de
nota un battímento , o rompimento di tem-
poj con cui s' interrompe la diftinzione de' 
varj tempi o parti delia mifura. Vedi T E M -
PO, MISURA , &c . 

SINCOPAZIONE , o SINCOPE, Syncope , 
fi ufa piíi particolarmente per la connef-
fione delT ultima nota d'una mifura o sbar-
ra colla prima della' mifura feguente ; in 
modo che di ambedue vengafi a fare una 
fola nota . 

Talvolta fi fa una fincope anche nel mez-
<íO d' una mifura» 

SINCOPAZIONE, íi ufa eziandio, quando 
tena nota di una parte finifee o termina 
nel mezzo d'una nota del!'altra parte. 

Quedo fi thiama altrimente legamento. 
SINCOPAZIONE , fi ufa parimtnte, per 

eacciare o conáurre una nota ,* c ioé , quando 
qualche nota piíi breve al principio d'una 
mifura o mezza mifura é feguitata da due, 
tres 0 piu note pî 1 lunghe, prima che oc-
uorra un'altra nota breve, eguale a quel-
l a | che eausb i l eaeciare , per far i l nu-
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mero pari — e. gr. quando una femímini-
ma impari viene prima di due o tre m i -
nirac , od una femicroma prima di due, 
t re , o piü fen^iminíme. 

Nelle note fincopate ^ cíoé guidate o cac-
ciate, la mano o '1 piede fi alza , o s'ab-
baffa mentre fi ña fuonando la nota. 

SINCOPE * , e Sincopa SYNCOPE , 
S T r K O n H , nella Medicina, uno fveni-
mento profondo, e fubitaneo, nel quale i l 
paziente continua a fiare fenz' alcun fenfi-
bil calore, moto, fenfo, o refpirazione ; 
forprefo da un freddo fudore per tutto i l 
corpo, le di cui partí impallidifcono, e fi 
fan fredde, come s'ei morto fofle . Vedi 
DELIQUIO . 

* La parola e formata dal Greco, ow, e 
•ar,TTziv, tagltare, o colpire, 

Varié fono le caufe deiie fincope : 1° . 
Una troppo grand' eftenuazione di fpirití ; 
come dopo lunghe dicte, ecceííive evacua-
z ioni , efercizj violenti , bagni lunghi , &c . 
— 2o. L ' irregolar moto degli fpirití, che 
impedifee i l lor debito influíto nelle pa r t í ; 
come talvolta fuccede nella paura , nella 
collera, e inaltre paffioni violenti . — 3 0 . 
Le emorragie fmoderate. — 4 0 . Una catti-
va coftituzione di fangue ; come nelle ca-
cochymiei o in perfone , che hanno prefo 
qualche cofa che difiblve o coagula íl 
fangue. —"50. 1 malí fegreti, come póde
me, o polipi del cuore, vermi, &c . 

I n adunanze affai numerofe ed a {Folíate, 
la gente alie volte cade in fincope, a ca-
gíone deli'aria calda, fpeíía, ed impura , 
che vi fi refpira . — Alcune donne fono 
foggette alie fincope per odori di mufehio, 
zibetto, &c. 

Per le fincope , date degli fpiriti volati-
l i , e degli aromatici. — Heurnius racco-
manda 1'acqua di teriaca , e 1'acqua di cin-
namomo; e Etmuller, i l fal volatile di v i -
pera, lo fpirito di fale armoniaco , l 'olio 
d'ambra , e talvolta una cavata di fan-
g á c . ; • 

SINCOPE, nella Gramát ica , denota un 
elifione, o tagliamento d'una o piu lette-
re, o fillabe, da una parola. 

Come, quando fi dice virum per viro-
rum j e manet alta mente repofium , per re-
pofitum . 

S I N C R O N I S M O * S T r X l 0 N I 2 M 0 2 , 
i ' cfiiknza od avvenimciuo di parecchie cofe 
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nello íleíío tcmpo. Vedi CONTEMPORÁNEO 
e TEMPO . 

* La parola ¿ fórmate dal Greco , crvv , e 
XPwos, tempo. 

I I fucceífo o 1' efecuzione di varié cofe 
in tempi eguali, come, le vibrazioni de' 
penduii, &c. fi chiama piu propriamcnte 
ifccromfmo: benché alcuni Autori gli con-
íondano entrambi. Vedi ISÓCRONO . 

S 1 N D A C O * , nel Governo e nel Com-
mercio, un Ufiziaie ia diverfi paefi, a cui 
fono confidati gli aíían d'una Ci t t a , o d' 
aitra Comunica; ed 11 quale convoca aííem-
blee, ta rappreíentazioni e íollecitazioni al 
Miniiiero , al Magiftraío , &c. fecondo i ' 
efjgenza de' cafi . 

* La parola e formata dal Latino, Syndi-
cus ; e quejio dal Greco, avv^i'Mí j che 

fignifica lo ftejjo . 
I I Sindaco é ilabilito per nfpondere e dar 

contó delia condotta del Corpo; fa e rice-
ve propofizioni peí vantaggio del medeí imo; 
ceníura e corregge i fallí delle pcrfone parti-
colari della Comun i í a , ed almeno proccura 
la lor correzione in un pubblico congreífo. 

ttivameníe i l Sindaco é , nello ftefíb 
tempo. Agente ínfleme e Cenfore dellaCo-
munita. —Quaí i tutee le Compagnie in 
Pa ngi , &c. come 1' Umverfita, le Compa
gnie dcli'arti e del commercio, hanno i 
loro Sindaci; e cosí gli hanno ia rnaggior 
parte, delle Citta di Provenza e Lingua-
doca . 

SINDACO, fí ufa anche per una perfona 
deítinata a follecitare qualche aífar comu-
ne, nei quale ella üeífa ha parte; ficcome 
addivienc particolarmente fra parecchj cre-
ditori dello íteífo debitore , che fallifce , o 
muore mfolvente, cioé in uno ftato di non 
poter pagare. Vedi AVVOCATO, &C. 

I I principal Magiikato di Ginevra fi chia
ma puré Sindaco, La fi fcelgono ogni anno 
quattro Sindaci; il pi^ anziano de1 quali 
pr.efíede nel Configlio de' Venticinque, i l 
qual é i l fupremo Configlio della C i t t a , 
in cui t u m gli aíFari fi fpedifcono e civil i 
e pol i t ic i ; cosí gli alxri tre Eletti non pof-

.fono venir tutt i in ral Officio, feppriraa non 
fono fin i t i i quattr 'anm; talmente che i l 
Sindicato fa i l giro fra íedici perfone , tutte 
fcelte dal Configlio de'Venticinque . 

SINDACO, che gl 'Inglcfi chiaraano Ren-
m Warden , cioé Guardiam delle rendite , é 
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un Ufiziaie, che fi tiene dalla rnaggior par
te delle Compagnie di Londra j i l cui ufi-
2Í0 é di ricevere le rendite o profitti fpet-
tanti ad una Compagina. Vedi TESORIE-
R E , R l C E V I T O R E , CASSIERE, &C. 

SINDACO, preífo gl 'Inglefi Vejhy-Clerk ^ 
cioé Sindaco di Sagrefiia . Vedi SACRI
STÍA . 

S I N D E S M O , SYNDESMUS * , nell' Ana
tomía , fi ufa alie volte per un ligamento. 
Vedi LIGAMENTO . 

* La parola e Greca cf origine , crúi/̂ })a-¡jtOíf 
e fignifica /' atto d1 uniré o legare infle" 
me. 

Neila Gramática , findefmo fi ufa per una 
congtunzione . Vedi CONGIUNZIONE . 

S I N D O N E , nella Chirurgia, un pez-
zetto rotondo di panno l ino , di feía , o d i 
faldella, adoperato nel medicare una ferita 
dopo d' averia trapanata . Vedi TRAPANA-
RE . 

La prima cofa, che íi fuol fare dopo"" 1' 
operazione del trapano, fi é di verfare al-
qaante goccie di balfamo blanco fulla dura 
madre: pofeia rifcaldandofi una cucchialata 
di mel rofato con un po'di balfamo, vi íi 
intigne una flndone di fino panaolino; que-
fia fi applica immediatamente fulla dura 
madre; ed eílendo piü grande che i l buco 
nel cranio, la fuá circonferenza fi cácela 
tutt ' all' intorno fra 11 cranio e la membra
na: indi fi applicano de' piumacetti di fal
della, e con eíli fi ítoppa interamente i l 
buco. La raattina íeguente , quando fi leva 
via il medicamento , non fi lafeia mai nudo i l 
cervello; ma fubito che la prima fin done e 
la faldella fono rimoíle, fe n'applica di nuo-
ve in lor luogo. 

SINDROME5SYNDROME,2TNAPOMH, 
i l concorfo o corabinazione di varj fin toral 
in un male. Vedi SINTOMO . 

SINECFONESI , SYNECPHONESIS , o 
Symphonefis) nella Gramát ica , una coali-
zione, o fia riunione, per cui due fillabe íl 
pronunziano come una fola. Vedi S I L L A -
B A . 

Ella é quafi lo fteffo che la fj/naloepha, 
o fynarefis. Vedi SINALEFA , S lNERESI s 
&C» ' 

S I N E D D O C H E * , SYNECDOCHE, 
N E K A O X H , nella Rettorica, una fortadi 
figura, o pib tollo tropo, frequente preífo 
gU Oratori , e i Poetí , Vedi FIGURA . 
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* La parola e Greca, fcrmata da cvnn^í-

XWM i ¿o prendo infierne. 
V I íono tre forte di fimddoche: mediante 

la prima, fi prende una parte per lo tu t to; 
come la punta pella fpada; i l tetto per la 
cafa; le vele peí Vafcello, &c . 

Colla feconda , fi prende i l tutto per una 
parte. - -Co l l a í e rza , la materia , di cui 
la cofa é fatta, fi adopera per la cofa íteífa ; 
come, acciaro per ifpada, argento per da-
Raro , &c. 

Alie quaíi fi pub aggiugnere un' altra for-
t a i ove la fpezie é adoperata peí genere, 
ovvero i l genere per la fpezie . — Come , 
egli porto i l peccato d i molt i , c ioé , di t u t t i . 

S 1 N E - D I E , nella Legge Ingiefe. — Quan-
do fi da fentenza centro 1' attore, o querc-
lante, dicefi ch'egli c in mifericordia pro 
jalfo clamcrc fuQ\ e per lo difendentc, o 
reo, dicefi, tat inde fine die^ c ioé , cgli é 
fcacciato o bandito dalla Corte . 

T a l frafe é anche in ufo nel Parlamento, 
per l ' a t ío d' aggiornare o rimettere qualche 
contefa o^difputa, fenza fiífar i l giorno, in 
cui ella s'abbia a ricorainciarc; i l che fi re
puta come un licenziamento piü gentile del-
la cofa in queftione. 

S I N E R E S I , SINÉRESIS , 2 T N A I P E -
2 1 2 , contrazione \ nella Gramática , una 
figura, con cui due fillabe fono congíunte 
in una . — Come, vemens per vehtmens. 
Vedi CONTRAZIONE. 

S I N E U R O S I , SYNNEUROSÍS » , neU'Ana-
í o m i a , una forta d' articolazione , o g i un
tura dell' o fia . Vedi ARTICOLAZIONE. 

* La parola e formata dal Greco, avv , cow, 
e ylvpop , ñervo . 

La Sineurofi fi cowfidera per un ramo del-
la ftnfifi , o fiymphyfis \ ed é quando 1' oífa 
íono conneííe infierne da un ligamento : com1 
é Vos femoris, al l ' os ifcbium ; la patella al
ia ti&ia. Vedi SINFISI . 

S I N F I S I , SIMPHYSIS*, nella medicina, 
una delie maniere d' articoiare, o congiu-
gnere i 'o íTt . Vedi ARTICOLAZIONE. 

* La parsla e Greca, a v ^ v m ; , e figni-
fica una natural coerenza o conneffíone. 

La finfifir h una unione naturale, median
te la quale due oíTa fe para te coalefeeno, cioé 
s1 amraarginano, e crefeono infierne; cofic-
ché né i ' uno né T altro oíTo ritenga qual
che moto propio e d i í i in to . 

T a l i fono per la raaggior parte le giuii-
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ture dellc t p i f i f i , e molte altre d'oíTa , le 
quali ne' fanciulli fono feparate, ma coll ' 
eta crefeendo fi raggiungono; come l 'o í ío 
ethmoideT, i'oíTa del cranio , 1' oflb facro, 
&c. Vedi Osso, EPIFISI , &c. 

La fin fifi , o natural unione dell' oíTa , é 
di due forte ; con un médium, o fenza mé
dium . 

SINFISI fenza médium , o fenza mezzo^ c 
quando due oífa s' unifeono, e crefeono in
fierne fenza 1' intervento di qualche cofa ter-
za . — T a l i fono le fin fifi delle epififi. colle 
oíía principal!; tali fono parimente quelle 
del la mafcella inferiore . 

Queft' unione fi effettua quafi nella fleíTa 
maniera che quella d'un inneílo e d' un al-
bero. Vedi INNESTARE . 

La SINFISI con un médium, o mezzo, é 
di tre fpezie , dette Synncurofis, Syffarcofis , 
e Synchondrofits; ciafeuna delle quali fi veg-
ga fo t t ' i l fuo propio articolo, SINEUROSI , 
&c. 

S I N F O N Í A * , 2 T M í > f i N I A ,ne l l aMu-
fica , denota propriamente una confonanza , 
0 concertó di parecchj fuoni grati all' orec-
chio ; o fieno vocali , od iftrumentali; _ o 
gli uni e gli a l t r i ; detta anche armonía, 
Vedi ARMONÍA e CONSONANZA . 

* La parola e formata dal Greco , cúv, con, 
e <$my , fuono. 

Alcuni Autori riftringono la finfoma aMa 
fola mufica d' iftromenti: in quefto fe rifo , 
dicon effi, i reciíativi in una tal opera era-
no intollerabiii, ma le finfonie eccellenti. 

1 Vedi OPERA . 
La finfonia degli Antichi non andava pul 

ol tre, che a due o piü voc i , o firumenti , 
meñi ad unifono ; perché non aveano cofa 
alcuna di firaile alia mufica in par t í ; come 
lo prova beniffirao i l Sr. Perrault; almeno , 
fe mai conobbero una tal cofa, fi dee ac-
cordare, ch' ella é ftaía perduta. Vedi S i -
NAULTA . 

A Guido A retino dobbiam 1' invenzione 
dclla compofizione: egli é flato i l primo a 
riunire in un' armonía parecchie melodía 
diftinte; e 1' ha portata e ftefa fino a quat-
t ropar t i , cioé, baffo, tenore, contra-teno-
r e , e foprano. Vedi ARMONÍA , e MELO
DÍA . 

S I N F O N I A C O Stilo . Vedi l ' articol® 
STILO . 

S I N G H I O Z Z O , prefTo gl' Inglefi ; / - i -
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ekup* Singuhur, nella Medic ina , una in-
fpirazione íubitanea irregolare ; in cui lo 
í l o m a c o , e le parti contenute nel bafTo ven-
tre , fono í pin te all ' ingiü . 

* La parola Ingle/e pare fórmala dal Fiam-
wingo , hick , che fignifica la fleffa co
f a : altri la traggono ab hifcendo ; al-
t r i , a difficili anhclitu : rna altri credo-
no che la derivazion piü natura le fia dal 
fuono che fi da in un tal atto. 

I I finghiozzo non é immediatamente un 
diíbrdine dello í l o m a c o , come fi ítiol crede-
rc i ma un moto convul í ivo de! diaframma; 
con cui quel mufcolo ritirandoíi impetuofa-
mente alT ingiu , fofpinge od impelle le par
ti fotto di e í í b . 

Egü é caufato da umori acu t í ; da una 
troppo grande pienezza dello í lomaco; da 
un pezzetto o boccone di qualche cofa fer-
mato al di íui orificio fuperiore ; ovvero in 
genérale da qualcofa capace d'irritare i ner-
v i del_ diaframma . Vedi DIAFRAMMA . 

I I rimedio peí finghiozzo, fecondo Ippo-
erate, é di tirare affai a lungo il flato, od 
anche di fermar il flato per qualche tempo. 
Uno í larnuto , che íoppravvenga z\ finghioz
zo, generalmente lo guarifee; poiché il dia
framma, fcoífo da una violente efpirazione , 
fi trova in iftato di rigettar da sé quanto 
prima i' irrita va . 

S I N G O L A R E numero, nella Gramática , 
la prima maniera di declinare i nomi , e di 
congiugare i verbi ; ufara folamente quando 
parliamo d' una fola perfona , o cofa . V e 
di NUMERO. 

I L a t i n i , Franzefi , Inglefi, &c. non han-
no altri numeri , che il fin gal are, ed il p!u-
rale ; i Greci e gli Ebrei hanno parimente 
un duale. Vedi PLURALE, DÜALE, &C. 

SINGÓLA RE Ifioria . Vedi i' articolo ISTO-
RIA . 

S I N G U L T O , SINGULTOS, nella Medi
c ina , un moto convul í ivo del diaframma , 
detto comuntmentc finghiozzo. V t d i SIN-
GHíOZZO. 

S Í N I C A L E , o SÍNICO Q u a á •ante, una 
forta di quadrante guerni ío d' un Índice , 

due traguardi, per prender con e í f o l e a l -
t i tudini , &c. ed, eccet ío il fuo lato , o 
faccia, tutto coperro di fin i , tirad da ca-
daun lato, ed ¡nterfeeanti Tun 1'altro ; col 
^«ale i Marinari poffono feiorre, per oífer-
vaziong, qualuaque problema della naviga-
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zion piaña . Vedi NAVIO A RE. — S i vegga 
ía fuá c o í l r u z i o n e , ed ufo, fotto 1' articolo 
QUADRANTE. 

S I N I S C A L C O , Vedi SENISCALCO, C 
DAPIFER . 

S I N I S T R I , una Setta d'antichi Eretí-
d ] cosí detti, perché tsneano in abborri-
mento la mano finiftra, e faceano punto di 
Religione , di non ricevere cofa veruna con 
e í í a . 

C i b che in noi é un atto di c ivUtk, era 
fuperílizione in loro . —Balfamm offerva , 
che fi chiamavano parimente Sabbaziani e 
Novaziani. Vedi SABBAZIANI, e NOVA-
ZIANÍ, &C. 

S 1 N I S T R O , SINISTER * , qualcofa fo-
pra , o verfo la mano íiniílra . Vedi MANO 
e DEXTERA . 

* Quindi ale un i traggono la parola fínifler , 
a finendo; perche gl i D e i , con tal i au
gur j , ci permetteano di- procederé ne »»• 
firi difegni. Vedi AUGURIO . 

SINISTRO fi ufa ordinariamente fra noi 
per difgraziato. —- Benché ne'fagri riti del
la Divinazione, egü fi ufaífe da' Romani in 
un fenfo oppoílo . — C o s í avi i finijira, od 
un uccello fulla mano finÜlra, fi í l i m a v a 
prefagio felice: onde nella Legge delle do-
dici ta v o l é , Ave finijira popal i magifier eflo . 

SINISTRO, ntVC Araldica. 11 lato fmifiro 
d' uno Scudo é la banda della mano man
ca . Vedi SCUDO, e PUNTI . 

SINISTRO capo, é 1'angolo fíniftro del c a 
po ( chief) delio Scudo. Vedi CHIEF . 

SINISTRA bafe, é la parte di man manca 
della bafe. Vedi BASE. 

SINISTRA benda. Vedi 1' articolo REN
DA . 

SINISTRO afpetto, ^vztto gli Aftrologhi , 
é un' apparen/.a di due Pianeti , che accade 
fecondo la íucceíiione. de'fegni : come, Sa
turno in Ar ie te , c Marte nello í leffogrado 
di G e m i n i . Vedi ASPETTO. 

S I N O , o SINO retto, nella Trigonome
tría , una linea retta tirata da un' e í lremi-
ta d'un arco, perpendicolarmeníe fopra il 
raggio tirato dalf altra efiremua; ovvero il 
fimo, o fem la mezza corda kdi due vol-
te 1' arco . Vedi ARCO . 

Cos í la linea A D ( Tav. Trigonom. fig' ! • ) 
ch' é la meta della corda A B , del doppio 
arco A E B , é il fino rettoj ovvero, fem-
plicemsnte, il fino dell' arco A E . 

S i -
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SINO /«íero , ftnurtofus, é 11 j/zwo del qua-

drante H E , o di 90gradi; cioé üyíwo infe
ro é lo fteflbchcil raggioH G . V . RAGGIO. 

SINO ver [ame, é una parte E D dclTin-
tero [mo o raggio, intercetca fra ÍI/TO ret
ío A D , e l'arco A E . Vedi VERSANTER 
e SINO co-vcffo. 

Egli é dimoflrato , IO. Che effendo i l 
fino retto A D perpendicolare ai raggio E C ; 
tu t t i i f in i t irati alio íkí lb raggio fono pa-
ralelli 1' uno all 'al tro. 
- 2o. Poiché l'arco A E é la mifura dell' 

angolo A C E , e A I la mifura dell'ange
lo contiguo A C 1 ; ed i l quadrante H E la 
mifura dell'angolo retto; A D é altresi i l 
fino retto, e E D i l fino verfante deglian-
goli A C E e d A C I ; e Tintero fino é i l 
fino dell'angolo retto. 

3o. Due angoli contigul, come A C E 
ed A C I , hanno lo üeífo fino. 

4o. I fini deglí angoli ottufi fono lo ílef-
fo che quegli dei lor complemenü a due an
goli retti . 

5o. T u t t ' i finí d'archi fimili hanno la 
flcíí'a ragione ai lor raggj. 

Complemento di SINO, o CO SENO, é i l 
fino d'un arco A E , che é ii coynplemento 
un altro arco A H , ad un quadrante. Ve
di COSENO . 

Cosí anche i l fino dell'arco A H fi ckia-
ma complemento di fino dell'arco A E . 

Nello ftímare la quantiia á t f l n i , &c . 
r o i aííumiamo i l raggio per l 'uni ta , e de-
terminiamo la quantita ác fini^ delle tan-
genti , e delle íecanti in fra2Íoni di quel-
l o . —DzW ¿4lmagefio di Tolomeo appren-
diarao, che gli Antichi divideano i l raggio 
ín 6o parti , ch'effi chiamavano gradi, e 
di Ik determinavano le corde in minut i , 
fecondi, e terzi; c ioé , in í< ííagefime fra-
stioni del raggio, ch'eífi pan mente ufava-
no nella reíoiuzione de' triangoii, Vedi SES-
SAGESIMAIE , GRADO , & c . — I f w i , o mez-
ze corde, per quanto appare, furono ufati 
la prima volta da' Saracini . Vedi CORDA . 

Regiomontano , da principio , dividea, 
cogli A n t i c h i , i l raggio in 6o gradi; ede-
terminava i fini dei varj gradi in decime 
frazioni de' medefimi . Ma trovb poícia, 
che piü cómodo farebbe di aífumere il rag
gio per i ; e cosí introduífe i l prefente mé
todo nella Tr igonometr ía . 

Nelle Tavole comunl di fini e tangenti, 
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i l raggio fi concepiíce , divifo in rooooooo 
par t i ; oltre le quali non a-ndiamo raai nei 
determinare la quantita áe fini t delle tan
genti. — QuindiT come si lato d'un efa-
gono fubtende la fefta parte d' un circolo, 
ed é uguale al raggio; i l fino di 30o ¿ 
5000000. 

i0 . Ejfendo dato i l SINO A D ; trovare'ú 
complemento di fino. .— Dal quadrato del 
raggio A C fottraete i l quadrato del fino 
A D : i l refiduo fark i l quadrato del comple
mento di fino A G : donde , la radice qua-
dra eííendo eílratta , da 11 complemento di 
fino. E. gr. Supponendo A C , 10000000, 
e A D 5000000 , A G fi trovera eífere 
86(50254, ilyzwodiéo0. 

2 o. "Ejfendo dato i l Smo A D del? arco 
A E ; trovare i l fino del mezzo arco, o della 
meta di A E . — T r ó v a t e la corda dell'arco 
A E (Vec|i CORDA ) : perché la meta di 
queíla é i ! fuo fino . C o s í , fupponendo D G 
e A D , come nel problema precedente ; 
nol troveremo i i fino del mezxo arco A E , 
ovver i l fino di 1 50 ~ 2588190. 

3o. Ejfendo dato i l SINO D G , delllane 
D F ; trovare i l fino D E , del doppio arco 
D B (fig. 7 . ) —Poiché gli angoli i n E e G 
fono angoli r e t t i : e 1'angolo B é comune 
a ciafcun triangolo B C G e D E B ; avre-
mo B C : C G : : B D : D E : per i l che C G 
eífendo trovato mediante i l fecondo pro
blema, e B D eífendo i l doppio di D G ; 
D E fi trova colla regola di proporzione. 

4o. Ejfendo dati i SINI F G e D E ífig. 
8. ) degli archi ¥ A e D A > la cui dijferen-
za D V e maggiore che 45 minuti i trovare 
qttalche fino intermedio, come I L . — Alia 
differenza F D degli archi, 1 cui fini fono 
dati ; alia differenza dell'arco I F , il cui 
fino é ricercato, ed alia differenza dei dati 
fini D F I ; tróvate una quarta proporziona-
ie : aggiunta quefta ai minor fino dato FG ; 
Taggregato fara 11 fino ricercato. 

5o. Trovare i l SINO di 45 gradi. —Sia 
H I (fig. 1.) un quadrante d'un circolo * 
al! ora H C I fara un'angolo retto; percon-
feguenza il triangolo, rettangolo ; percib 
H I 2 rr: H C 2 -f- C I = 2 H C 2 ; per i l che, 
poiché H C Tintero fino y é 10000000; fe 
da 2 H C 2 quadrato , 200000000000000 , 
fi eftrae la radice quadra 1414213Ó; avre-
mo la corda H I , la cui meta 7071068 é 
i ! fino di 45o, ricercato. > 

6 \ Ef i 



6°. Effsndo dato i l SINO c£un minuto, 
ovver 60% F G (.fig. 8 . ) ; trovare i l fino d> 
uno o piú fecondi M N . —Poiché gli archi 
j \ jyí e A F fono aííai piccoli i fi pub pren
dere h M F per una línea retta , fenz' alcun 
error íenfibile nelle frazioni decimali del 
raggio in cui i l fino é efpreífb; c ioé , gl» 
archi A M e A F fi poííono prendere pro-
porzionali alie loro corde. Per ^ che? P01" 
ché M N é paralella a F G ; avremo A F : 
F G : : A M : M N : Dunque eílendo dan A t , 
F G ' e d A M , fi ha fácilmente M N . 

Cofiruire un Cañone di S l N I . — Avutiíi 
i ftni di 30o 15o 45° e 36° (d i trovare i 
quali abbiam di gia moüraío i l m o d o ) ; 
poffiamo di i& cofiruire un Canone di tutt ' 
\ fint a ciafcun minuto, od a ciafcun fe-
condo. ímperocché dal fino di 36o noi tro-
viam quelü di 18o 90 4° 30' e 20 15', col 
fecoodo problema: \ fini á i 54o 72o 81° 
85o 30' ed 87o 45% &c. col primo proble
ma. In ol t re , dal fino di 45o, tróvate i l 
fino di 22o 30' i i 0 15% &c. Dai fmi di 
30o, e daí Jlni di 54o, tróvate i l fino di 
12o. Dai f tm di 12o , tróvate i fitni di 6° 
3o i0 30^ 35' 7 8 ° , &c. Dal fimo di 15o , 
tróvate i l fimo di 70 30 '45 ' , ¿kc. finché voi 
abbiaíe 120 Jini fuccedenti gli uni agli al-
tri ordinatamente , ad un intervallo di 45 
minu t i . Fra quefti, tróvate i Jiniinterme-
d j , col quinto problema: cosí i l canone fa-
ra compiuto • 

Dal SINO d'un arco, dato; trovare la 
tangente e íecante. Vedi TANGENTE e SE
CANTE . 

Trovare il logaritmo d' un dato SINO . 
Vedi LOGARITMO . 

In ciafcun triangolo, i lati fono come i 
fmi degli angoli oppofli. Vedi TRIANGO
LO . 

I I SINO B C {fig-9'") e i l fino verfiante 
A B , effendo dati m mifiura comune, non in 
parti del raggio ; trovare f arco F C in gra-
^ i . — T r ó v a t e i l femidiametro A D . A l -
lora nel triangolo D E C , oltre 1' angolo ret-
to B , pe i lati A C e D G , noi troviamo 
i'angolü A D C , il quale raoftra i l numero 
de'gradi nell 'arco; i l cui doppio é 1' arco 
^ C - —^Qiiefto problema é di ufo nel tro
vare i l fegmento d'un circolo. Vedi SEG
MENTO . 
n l m % ^ f i ^ 1 6 y denota i l logaritmo dJ un 

Ved! LOGARITMO. 
i orno V I I I , 

Linea di Si N i , una linea ful Scttore , ful
la Scala di Guntero, &c. la deferizione ed 
ufo della quale fi vegga fotto gli articoli 
SETTORE , e Scala dt GUNTERO . 

SINO CO-VERSO, un termine che alcuni 
ufano per la parte rimanente del diámetro 

^d'un circolo, dopo che i ! fino verfante n ' é 
üato prefo. Vedi SINO, qu} fiopra\ e V E R 
SANTE . 

SINO, o Sinut, nellaChirurgia , ed Ana
tomía . Vedi SINUS . 

S I N O C A , SYNOCHA, un nome dato da 
alcuni ad una febbre continua, che ammec-
te intenfioni e rsmiffioni. Vedi FEBBRE, C 
CONTINUA . 

S I N O C O , SYNOCHUS , 2 T N O X 0 2 , de
nota una febbre continente, che procede 
fenz'alcuna remiffione fino al fine. Vedi 
CONTINENTE e FEBBRE . 

S I N O D A L I , SYNODALIA ; Synodaüs . 
Vedi SYNODALIS . 

S I N O D I C O , 2 T N 0 A T K 0 2 , qualcofa 
fpettante ad un Sínodo. Vedi SÍNODO. 

SINOD WTHE epifiole y fono lettere circolari 
feritte dai Sinodi ai Prelati e Chiefe aííen-
t i ; od anche quelle lettere generali diretíe 
a t u t t ' i Fedeli, per informaríi di quanto s* 
é fatto e determinato nel Sinodo. 

Nella Raccolta de' Concilj vi fono ben 
molte d i q u e f t ' e p i í l o l e ^ W / ^ . Vedi CON
CILIO . 

SINÓDICO méfie, é i l periodo od ínter-
vallo di tempo , in cui la Luna, pariendo 
dal Solé ad un finodo o congiunzione, r i -
torna di nuovo a l u i . Vedi LUNA . 

Kepler hü trovato che laquantitk del me-
fc finodico mediano é venti nove g iorn i , 
dodici ore, , quaranta quattro minu t i , tre 
fecondi, undici terzi . Vedi M E S E . 

Quefio periodo fi chiama anche ¿unazio-
ne; poiché , nel corfo delmedefimo, la Lu
na fi vefie di tutte le fue fafit od apparen-
ze. Vedi LUNAZIONE. 

S I N O D I E , SYNODIES. Vedi P articolo 
SYNODALS. 

SINODO , SYNODUS * , nell' Afironomia, 
una congiunzione, o concorfo di due , o 
piu fielle , o pianeti nello fiefib luogo ot-
tico de 'Ciel i . Vedi CONGIUNZIONE. 

* La parola ¿ formata dal Greco, aúvofoís 
convenzione, aQemblea ; compofio da ¿rw? 
COK, e ¿«ToV, v 'u j f i rada . 

SÍNODO, Synodus, oclla Storia Ecclefia-
E fii-
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ñ i c a , un Concilio; owero un Congreflfby 
od AíTemblea d' Ecclefiaílici, per confulta-
re fopra materie di Religione. Vedi CON
CILIO. 

Di quefti ve n ' é di quaítro forte, 
Genérale, o Ecuménico, quando vi con-

eorrono Vefcovi , &c . da tuíte leNazioai . 
Vedi ECUMÉNICO . 

Nazionale; quando foiamente quelli d'una 
Nazione vi fi adunan o. 

Provincialequando v i concorrono quelli 
d'una fola Provincia. E 

Diocefano ; quando vi í: congregano folo 
quelli d'una Diocefi . Vedi CONVOCAZIO-
NE. 

S I N O E C I A , SYNOECIA, 2 T N 0 I K I A , 
nelT Antichita, una Fefta celebrara ad Are
ne, in metnoria dell'eííere ítate da Tefeo 
unite tutte le picciole Comunita d' Attica 
i n una fola RepubbÜca; ¡a fede della quale 
era Atene; ove fi aveano a tenere tutt' i 
CongreíTi od Aííemblée. 

La Fefta fu dedicara a Minerva; e fecon-
do lo Scoliafte di Tuc id íde , íi celebravanel 
me fe Metagitnion . 

S I N O N I M I A * , SYNONIMIA, nellaRet-
torica, una figura, mediante la quale , per 
amplificar i ! difcorfo, fi fa ufo di finoninai, 
o termini finonimi, cioé , di varié parole 
dello fteífo íignificato. Vedi SINÓNIMO e 
AMPLIFICAZIONE . 

* La parola e formata dal Greco avv , con, 
e íi'c[Aoc, nome. 

Ta i e quel paífaggio di Cicerone, abüt r 
evafit, effugit, eruph, ei fe n'ando, fuggi, 
fcappb via , &c. Vedi SINÓNIMO. 

S I N O N I M O , SYNONIMUS , fi applica ad 
una parola , o termine , che ha lo üeffo ícti
fo o fignificato che un'al tra. Vedi SINO
NIMIA . 

Alcuni feveri Cr i t i c i condannano ogni 
ufo di termini finonimi nello fteíío periodo; 
ma queñ 'é condannare tutt i gli Aní ich i : 
non folo Tufo di quelli é ben lungi dall' 
eífer viziofo, ma ben fovente egli é ancor 
neceífario; contribuendo non poco i finoni
m i alia forza ed alia chiarezza dell' efpref-
íione . Se la prima parola abbozza la raífo-
xniglianza della cofa, ch*ella rapprefenta, 
il ftnonimo, che fegue, é in certo modo un 
fecondo tocco di pennello % e finifce 1* im-
magine. 

Per verita fi d^bbono adoperare con gran 

S I N 
difcrezione ed economia. Sí dee alzare eá 
illuminare lo fiile, non empierio o carlear
l o , con termini finonimi. Si dee ufar que
fti a guifa d'ornamenti, e per rendere V 
efpreílione tanto piíj forte e vivace, fema 
far moftra della di lei ricche zza, e fenza 
ammucchiare finonimi fopra finonimi. 

M a , quantunque íe parole finonime fieno 
lodevoli; le ñ&Ci finonime fono inefeufabili: 
e la ragionc fi é , che due frafi fnonitm ten
go no la mente in r ipoíb , e laíciano che sT 
abbandoni, con faria languire. 

SI N O N O M N E S , uno feritto d'aífo-
ciazione, in Ir.ghiltcrra, in virtü del qua
le , fe tutt i quell i , che fono d'una Com-
miffionc, non poííono adunarfi nel giorno 
aífeenato ; fí permette, che due, o p i u , di 
loro fin i (can o i'aífare . Vedi Associ AZIO-
NE . 

S I N O P I A , SiNOPrs , nell'Iftoria Naíu-
r a í e , fpczie di térra di color roí ío; detta 
anche rubrica. Vedi RUBRICA. 

SINOPLE * , o SENOPLE, nt\VAraldica 
Inglefe,, denota ven , o i l color verde nelT 
Arme. «—Cosí lo chiamavano gli antichi 
Ara ld i ; fcbbene Plinio ed Ifidoro , per color 
prafinus, o finople , intendono un roífo bru-
netto, tai qua! é quello della ierra detta 
rubrica. Vedi V E R T . 

* F. Meneftrier fa derivar la parola dal 
Greco, praíina hopla, arme ver di / col 
levarne conottamente la prima filiaba, 
pra ; i l che non e cofa nuova nelle parole 
Orientali, come ne f a tejiimonio Salóni
ca per Theflalonica. 

Si fuppone che ií finople fignifichi amo-
re, gioventu, bellczza , aüegna e liberta'; 
ond' é , che fi fuol figillarc con cera verde 
le lettere di grazia, d'ííbolizione, di legít-
timazione, ¿ce. Vedi VERDE. 

S Í N O P S I , SYNOPSIS, inventario, cioé 
fcrittura , nella quale fon nó ta te , capo per 
capo, maíferizie, oakro . —Ovvero, Com
pendio, cioé breve riftretto di alcun Trat-
tato, o di qualunque Opera. Vedi INVEN
TARIO e COMPENDIO. 

S I N O V I A , Syuczúa, o SINONIA , nella 
Medicina, un termine uíato da Paracclfo, 
e dalla di lui Scuola, per lo fu eco nutrit i
vo proprio e peculiare a ciafeuna parte . Ve
di NUTRIZIONE , 

Cosí parlan effi della fwovia delle gíun-
ture, del cervello, &LC. A l t r i adoperano fi-

novia. 
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noma per la gotta, ed altri mali delle giun-
ture, che naícono da un v ino del íucco 
nutritivo," „ ^ , i 

A h r i ia nflrlngono alio icolamento che 
fa il íucco nutritivo, per una parte feritai 
ípez ia lmente , per una giuntura . 

Van Hdmont definiíce i a fíncvia, nna Tor
ta di mucellaggine trafparente, come ij fe
m é , tal qual eíce dalle gambs d un V Hel
io al moz.zarne i piedi, 

S I N T A G M A , SYNTAGMA, 1 A i -
M A , la di ípof iz ione, o col ocamento delle 
cofe in un modo ordinato. Vedi COMPOSI-
Z IONE. 

S I N T A S S I , SYNTAICÍS , S T N T A E I S , 
neüa^Gramaí ica , la coftruzione o conneí-
fione delle parole d'una lingua in fentenze 
•o frafi . Vedi PAROLA , SENTENZA , FRA
SE , &c. 

F. Buffier piu accuratamente definífce la 
fimajfij la maniera di coftruíre una parola 
con wñ' ahra , rifpetto alie di lei differenti 
terminazioni, prefcritre dalle rególe della 
Gramát ica . Ved i CONSTRUZIONE, 

Alcuni Autorí , come i l Sr. Vaugeíat , 
&c. confondono ia fintajjl eolio ftile i raa 
v'e una reale differenza. Vedi STILO . 

L ' uficio della finta[fi é di confiderare la 
naturale conveoienza delle parole 1' una r i 
fpetto aU'altra; nella mira di lar le andar 
d' accordo in genere, numero, perfona , 
oiodo, dcc. Vedi CoxconüANZA . 

II mancare in al cuno di queñi pan t i , fi 
chiama peccare centro la J lntajj i: e cotal 
ioría di fal lo, quando é groíTolano, [oled-

fmo s'appella ; c quand' é piíi leggiere, ¿ar-
barifmo. Vedi SOLECISMO , e BAREARISMO. 

Le varíe parti de! di fe o río fono , rifpet
to alia lingua , cib che fono i materiali rií'pet-
to ad una fabbrica. Per quanto fien'egliño 
ben preparati, non faranno mai una cafa, 
fe non vengono collocati giuí la le rególe 
delT Architetíura . L a fintajfi é propriaraen-
te quella che da la forma ad un linguag-
S'0 i e íopra di lei s'aggira la piu eíTenzial 
parte della Gramática. . Vedi GRAMMATI-
C A •> LlNGUAGGlO , &C. 

E v v i due forte di fintajjl \ F u ñ a di con-
cordanza, in cui le parole hanno d' accor-
üarü m genere, numero, -cafo, e perfona, 
Ve£l CONCORDANZA . 

•áim~n) * &\ governamemo. — i m cui una 
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rola ne governa un'a l tra , e caufa in eíTa 
qualche variazione . Ved i REGGTMENTO . 

L a prima, generalmente parlando, é la 
medefima in tutte le l ingue, come quella 
c h ' é la ferie «atúrale di quanto íi ufa quaíl 
dappertutto, per meglio diíHnguere i l d i -
feorfo. C o s í , la d iñ inz ione di due numeri , 
fingolare e plurale, ha refo neceffario i l fa-
re che i'addiettivo s'accordi col foüant ivo 
in numero j c i o é , i l far i'uno fingolare o 
plurale, quando l'altro é tale: p e r c h é , co
me i l fofiantivo é il foggetto confufamen-
te , benché d i r e t t a m e n í e , fegnato o mofira-
to dall'addiettivo; fe i l fofiantivo efprime 
parecchj vi debbon e fie re parecchj foggetti 
eípreíE in quella forma dall' addiettivo; e 
per confeguenza egli dovrebbe eíTer in plu
rale: comehom'mes doEli, uomini iewerati: 
iiia « o n eíTendovi alcuria varieta ¿\ termi-
nazione nell'addiettivo in Inglefe per di-
í l inguere i l numero, egli é folo cómpre
lo , o fsttintefo, learned men. Vedi- NU
MERO . 

L a difiinzione de" generi ma'fcolino e fem-
rainino obbliga que' linguaggj, che hanno 
terminazioni diftinte, ad aver una concor-
danza od accordo fra'l fofiantivo e 1'ad
diettivo, si in genere che in numero: e 
per la fiefla ragioue., i verbi hanno ad ac-
•cordaríi coi nomi e pronomi in numero e 
perfona . Se qualche volta incontriamo qual-
c o f a , c h e paja contraddire a queñe r e g ó l e , 
•quefio fuccede per « n a figura di difcorfoa 
c i ó } , coH'aver qualche parola fottintefa, © 
col coníiderare i penfieri anzi >che le paro
le fiefle. Vedi GENERE.. 

L a fintajji di goveraamento , al l ' incon-
í r o , é generalmente arbitraria; e per ¡tal 
motivo é difierente ¡nella raaggior parte 
delle i ingue. Una l ingua, per efempio9 
forma il loo reggimento per ca í ! ; come'la 
L a t i n a , e la Greca: altre ufano delle par-
•ticole in luogo di quefti; come P Inglefe, 
la Franzefe, 1' Italiana, la iSpagnuola , &c. 
Vedi CASO e PARTICOLA . 

A d ogni modo fi poirono qu i notare una 
o due rególe generali , che hanno luogo ia 
tu t t ' i linguaggj. i 0 . C h e non v ' é alcua 
cafo nominativo, i l quale non abbia rela-
zione a qualche verbo., od -efpreffo, o fot-
tintefo; poiché non parliam folo per efpri-
mere cib che veggiamo, ma per «fpnmex'fi 
JCÍO, che penfiamo di quanto da noi w«ifi-
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¿e , o fi apprenáe , ¡l cke fi fa col verbo. 
V e d i NOMINATIVO . 

29. Che non v ' é alcun verbo, il quale 
non abbia il fuo cafo nominativo, cfprcíTo 
o fottintefo ; p e r c h é , come V uficio del ver
bo fi é di affcrmare , v i dee eíTer qu al cofa, 
di cui fi affermi •, ch' é il foggctto, o cafo no
minativo del verbo; eccetto avanti un in
finito , c u ' é un'accufativo ; come fcio Pe-
trum ejje dotium, fo che Pietro e dotto; 
(nel qual efempio /' Ingle/e conifponde alia 
fintaífi Lat ina) j K m w Peter^ to be kar-
ned y c i o é , alia lettera, conofco Pietro ef-
fere iettcrato. Vedi VERBO. 

3o. Che non v ' é alcun addiettlvo, il 
quale non abbia relazíone a qual che fotian-
í i v o ^ a cagione che 1'addicttivo marca con-
fufamente il foliantivo , c h ' é il foggettodel-
la forma, o qualita, d i í l intamente fegnata 
dalP addiettivo . Vedi ADDIETTIVO. 

4o. C h e mai non viene un cafo genitivo, 
Nche non fia governato da qualch'altro ne
m e . Vedi GENITIVO . 

5o. II governo de' verbi fi prende foven-
te da varié forte di rapporti, inchiufi ne* 
e a ü , fecondo il capriccio del cortume od ufo ; 
i l che pero non cambia la relazione fpecifi-
ca di ciafcun cafo, ma folo raoüra che il 
c o ñ u m e ha fatto fcelta di quefto o di quel-
Jo . — C o s í , i Latini dicono, juvare ali-
quem y & cpitulañ alicui ; il Franiefe , fervir 
Quelqu un , & fervir a quelque chofe; e in 
Ifpagnuolo, la generalita de'verbi governa 
indifferenteraente un cafo dativo ed un ac
cufativo . 

S I N T E S I , SYNTHESIS * , 2 T N 0 E 2 I 5 , 
mmpofvzione y o il metter infierne varié cofe: 
come nel fare un medicamento comporto di 
farecchi femplici ingredienti, &c. Vedi COM-
ÍOSIZIONE . 

• La parole e fórmala dal Greco, VuV, 
con, e péaií , pofitio . 

SINTESI , Symhefis, nella L ó g i c a , denota 
oo ramo di m é t o d o , oppoílo ad analift . 
V e á i MÉTODO. 

Nel la ftmefi, o método fintetico, noi fe-
guitiamo la veritacpn ragioni tratte da prin-
eipj prima ü a b i l i t i , cd a í funt i , e da propo-
í iz ioni antecedentemente provate j cosi pro-
sedendo per una caíena regolare, fin che 
irenghiamo alia canclufione. 

T a l é il método negli Elementi d' Euc l i -
d ? , e n d U maggior parte dellc dimofirazio-
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ni degli antiehi Matematici , i quali proc«-
dcano da de fin i z ion i ed aííiomi a provare 
propofizioni , &c . e da quefte propofizioai 
provate, a provarne dell'altre . 

Quefto método fi chiama parimente com-
pofizione, in oppofizione ad analifi o refelu-
zione. Vedi COMPOSIZIONE , 

SINTESI, neila Gramática . Vedi S IL-
LESSI . 

SINTESI, nella Chirurg ia , un'operazio-
ne, con cui le parti divife vengono riuni-
te; come nelle ferite, nelle fratture, & c . 

S I N T E S S I , SYNTEXÍS , S I N T E S I S , 
nella Medicina, un'attenuazione o colUqua-
zione de'folidi del corpo ; tal quale avviene 
frequenternenre nelle atrofie, infiammazioni 
delle budeila , febbri colliquative, &c. in 
cui una materia grafía uiiginofa fe ne v a 
cogli eferementi, alia feggetta. Ved i COL-
LIQUAZIONE , ATTENUAZIONE, &c. 

S I N T E T I C O método. Vedi SINTESI e 
MÉTODO . 

S I N T O M A T I C O , nella Medicina, é 
un termine di fpeíío ufato per dinotare la 
differenza fra le caufe primarie e le fecon-
darie nelle malattie . — C o m e , una febbre 
proveniente da dolore fi dice eflere fintoma-
tica , perch' ella non nafce che dal dolore ; 
e percib i mezzi ordinarj nelle febbri non 
fon quelli , cui fi ha da ricorrere in taii 
cafi; ma bensi a quello, che venga a r i -
moveré il dolore-, perché ceífando quefto % 
ceffera la febbre, fenza che a tal oggetto íi 
prendano mezzi diretti . Vedi FEBBRE. 

S I N T O M O , S T M I T r a M A , nella Me
dicina , fi confonde ordinariamente con fe-
gnoy e fi definifee un'apparenza , o aduna-
mento d' apparenze, in un male , le quali 
fanno vedere o indicano la di lui natura e 
qualitk i e dalle quali fi pub giudicare del 
di lui evento. Vedi SEGNO. 

Nel qual fenfo , un delirio fi tiene per 
un fmtomo di febbre. — I I dolore, la ve-
glia , la fonnolenza , le convulfioni, la fop-
preffion d"1 or ina , le difficolta di refpiroed* 
inghiottimento, le toffi, le noie, le nau-
fee, la fete, gli fvenimenti, i languori, 
la feorrenza, la coftipazionc, la ficcita, c 
nerezza della l ingua, fono i principali fm-
tomi delle malattie. 

Boerhaave da una pik giufia nozione del 
ftntomo: ciafeuna cofa flraordinaria , o non 
naturale, che proviene da un male , come 

da 
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da fuá caufa , io tai4 maniera per altro , 
ch' ella poffa diftinguerfi dal male fteflo , 
e dalla íua proffima caufa , é propriamen-
te un Sintomo di quel roale . Vedi MA-
XATTIA. 

S' t i nafce, nella Üeífa maniera, dalla 
caufa del male , fi chiama fintomo della cau
fa . Vedi CAUSA. — S'egii nafce da qual-
che anterior ftntom» , come da fuá caufa, 
fi chiama propriamcnte fintomo di un fin-
tomo . 

Qualunque cofa addivenga ad un male , 
da tutt' altra caufa che le m e n í o v a í e , fi 
chiama piu propriamcnte un epigennema , 

Quindi appariíce, ch? i fintomi foprac-
cennati fono realmente mali loro t le í i i . — 
Sonó varj quanto al numero, ail' efFetío , 
&c. Benché , alia maniera degli A n t i c h i , 
fí poffano convenientemente abbaíianza r i -
durre a difetti nelle funzioui , nell' efere-
z ion i , e nelle ritenzioni. 

Sotto i prirai vengono tutte le diminu-
z ion i , a b o í i z i o n i , crefeimeoti, c deprava-
zioni deile azioni aa imal i , particolarmen-
te in quanto riguarda la fame e la fete , 
il fonno e la veglia. Vedi FAME, SETE, 
&c. 

Sotto i fecondi vengono le naufee, i vo-
m i í í , le Item eñe ^ le afFezioní coel'tache, le 
diarree, le dilenterie , le paífioni ¡Hache , 
&c. 

Sotto i terzi vengono 1' itterizia, la pie-
t r a , Tidropifia, la febbre , V ifchuria, la 
ñranguria , l 'afma, il catarro, &c. Vedine 
ciafeuno fott' il fuo rifpettivo articolo , FA
ME , NAUSEA, LIENTERIA , DIARRE'A, 
ITTERIZIA, IDROPISI'A , PIETRA, FEB
BRE, &c . 

SINTOMÍ critici . Vedi i' Articolo CRI
TICO . 

S I N U O S E Ulcere. Vedi 1'Articolo UL-
CERA . 

_ S I N U O S I T A 1 , una ferie di pieghe e di 
gui in archi ed aitre figure irregolari; che 
alie vohc fporge in fuori, ed alie volte ca
de in dentro. — T a l é il moto d1 un ferpen-
te, &c. 

L a finuofita deile coíle del Mare fi é qucl-
n CÍrC .forma le caíc) 1 porti , i capi , &c. 
^ Loir oíferva , che il corfodel fiume Meaa-
voVi' frpe§8iancl0 mille finuofita piace-

i\ r í a D e ¿ a l o d i modello per formar-
* - ^ i a b m n t o . Vedi LABIRIÍSTQ. 

S 1 M 5 7 
S I N U S , fino, o [ene , nella Chirurgia^ 

una piccola cavita o faccolo , fovente forma
to dal lato d' una ferita, od ulcera ; nel qua-
le fi raccogliela marcia. Vedi MARCIUME, 

I I ^ « « Í é propriamcnte una cavita nelmez" 
zo d' una parte carnofa , formata dal rifta-
gno e putrefazione del fangue o degli umo-
ri , e la qua'.e fi ha fatto da se qualche sfo-
gatojo od ufeita. 

Sculteto o í f e r v a , che i yí««/ profondi, t 
quaü sbiecano in gib, fono difficilí da cu-
rarfi : nientemeno quefto Chirurgo intra-
prende di guariré qualfiíia finas in una fet-
t imana, coi medicamenti eh1 egli defcrivCj 
pagina 3 38 , c mediante una fafeia aggluti-
nattva . Egli aggiugne , ch' ei non viene mai 
ali'incifione , fepprima non trova che ie ap-
plicazioni farmaceutiche fieno fenz' effetto \ 
e che , per la dilatazione dei finus ^ ei non 
fí ferve dello fcarpello ingannatore ; come 
quello ch5 é piu atto ad ingannarc í' opera-
tore che 11 paziente. 

SINUS , n e l l ' A n a t o m í a , denota una cavi
ta in ccFte oífa , ed altre parti , 1' ingreífo 
di cui é aífai ílretto , e il fondo piu ampia 
e piu fpaziofo. Vedi O s s o . 

D i quefti fimus ne troviam parecehj nel* 
le diveríe parti del corpo , particolarmente 
nella bafe del cranio, fulle oíía petrofe, ove 
gli Antichi credeano che il lor ufo, od ufi-
cio foífe di rendere 1'oífa piu leggierc. —-
I n parecchie giunture del corpo, effi fervo-
no a ricevere le e/)//íyí del 1'altre oíTa , 

SINUS é anche un'appeliazione data alie 
duplicaturc y cioé addoppiamenti o piegatu-
r e , della dura madre. Vedi DURA mater. 

I I Dott. Drake o í ferva , che queíli finus 
fono canaletti venofi, formati per la ricon-
dotta del fangue. V e n'é quattro principal
mente confiderabili, cioe , il finus Imgitudl" 
nalis, il quaie feorrendo lungo il mezzo del
la parte conveífa del cervetio, manda fuori 
due ramí uno da ciafcua lato, fra il cervel-
lo e il cerebellum detti ftnus taterali; e i l 
torcular fjerophilt , formato da un coacorfo 
de' finus taterali ^ e della glándula pineale* 
— EgHno fon tuíti formati de' parecehj ra-
mi venofi, che ntornano il fangue dal cer-
vello e dal cerebellum, c eonfegnano i lor 
contenuti alie vene jugulari j dellequali fon" 
effi, per cosí d ir , le rádici . L e loro tuni-
che fono guernite di forti fibre, col rnezzo^ 
delle qwali effi vengono dilatati dalí'i"fluf-

ío del 
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Co del fangue venofo, e di bel nuovo Con-
tratti con un moto reciproco , come il pol
io di un'arteria, — Vedi Tav. Anat. (Oí ieo l . ) 

j i g . 4. ht> b b. ce . Vedi anche 1' Articolo 
CERVELLO, 

S I N U S I A S T I , SYNUSIAST.E ¥ , 2 T N 0 T -
2 I A 2 T A I , una Setta d ' E r c t i c i , che fo-
ftenevano, che non vi íbíTe che una fola 
natura, cd una fola íbl ianza in Gesu Criíto . 

* Xa parola e formata dal Greco , cvv, 
con , e ¿críoc y .fofianza. 

I Sjmfíafli negavano i che i l Verbo avef-
íe affunto un corpo nell' útero della Verg i -
ne ; ma fofleneano, che una parte del D i -
vin Verbo eflendo ílaccata dal refto, ven-
ne ivi cangiaía in carne e fangue. — C o s í 
cííl infegnavano, che Gesu C r i d o foíTe con-
íuílanziale al Padre , non fola mente quanto 
«l ia fuaDiv in i ta , ma anche quanto alia fuá 
Umanita e corpo ñ e í f o . 

S I O N E d1 acqua . Vedi rArt ico lo SIPO
T E , 

S I R E * , un titolo eP onore in F r a n c i a , 
al prefente dato al R e folo, come in fegno 
'di Sovranita. — I n tutte le fuppliche, pe-
t i z ion i , epiftole, difeorfí , & c . al R e , gli 
v i en dato il titolo di Sire* 

* Alcuni fanno derivare cotal parola dal 
L a t i n o h e r u s , padrone : ddla qual op-
pinione femhra effere Budio , i l quale, 
in parlando al Re Framefco I . lo chia-
ma fempre here , cioe, padrone, o Si re : 
altri la traggono dal Greco ^ xúpioíy Sh 
'gnore ; del qual parere e Pafquier, ib 
•quale aggiugne, che g l i Antichi Franchi 
davano lo jiejfo titolo a D i o , chiaman-
dolo Beau Sire diex: al tr i prendono tal 
parola dal Siriaco ^ e fojlengono ^ che fi 
dava da principio ai Mercanti che anda-
vano a trafficare nella Siria •: Menage 
^pretende •> ch1 ella venga da Sénior, mag-
giore ¿ onde Seigneur , poi Seignor, c 
S i r e . 

SIRE fi ufava altresi anticamente nello 
fteífo fenfo che Sieur, c Seigneur ( Signore ) ; 
t s' applicava a Baron i , Gcntiluomini e C i t -
tad i s i . Vedi i l fegueníe Articolo , S I R E , 
Sieur. 

I I Sire de Joinville ha fericto í' I í loria di 
'S. L u i g i . 

SIRE, O SIRI , Sieur, Signore; un tito
lo d' onore, o di qualita preífo i Francefi; 

principalmente i n ufo fra gli Avvo-caíi 9 -e 
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Dottori di Legge, e negli At t i pubblici , 
ed altri feritti di firail natura . Vedi SIRE, 
qui fepra, 

D i c e f í , 10 tratto la caufa del Sieur tale, 
del Sieur Abbate , del 5V(?«r Marchefe , & c . 
Vedi MONSIEUR . 

I I titolo Sieur fi da propriamente da un 
fuperiore ad un inferiore , nelle fue letlere 
ed in altri feritti privati . — C o m e , dite al 
Sieur l iberto , che proceda, & c . 

I n quedo fenfo, gli Autori talvolta i ' u -
fano, per mode í l i a , parlando di loro raede-
fimi: c o s í , nel froníifpicio de1 libri , veg-
•giamo , Traduilion du Sieur d? Ablancourt, 
Oeuvreí du Sieur d" Efpreaux, &.c. 

Sieur, cioé S I R E , o Signore, é anche un 
termine che tfprime Signoria : come Ecu-
yer, o Sieur (Scudiero, o Signore ) d' un tal 
luogo. Vedi LORD e SCUDIERE . 

S I R E N A , 2 E I P H N , nell'Antichita , 
un nome dato ad nnafpezie d' en ti favolofi, 
rapprefentati da Ovidio , &c. come moílri 
marioi ^ con fsccie di donne e code di pefci , 
e , da a l tr i , coperti ed adornati di piumedi 
varj colori. Vedi il feguente Articolo, SI 
RENA, Mermaid. 

Si fuppone, che le Sircne foffero le tre fi-
glie del fiume Acheloo; nomate Partenope^ 
Ligea , e Leu cofia. Omero non fa menzio-
ne , che di due íole Sirene; ma altri necon-
tano cinque. Virgi l io le colloca fopra feo-
g l j , in cui i vafcelli corron rifehio di rom-
perfi. Plinio le fa abitanti del Promontorio 
di Minerva , vicino all' Kola di Caprea . A l 
tri lefi ífano in S i c i l i a , preño il Capo Pelo-
r o . Claudiano dice , ch' elle abitavano in 
certe rupi o fcoglj armoniofi; ch' eran mo
ílri vezzofi; e che i naviganti facean di 
buona voglia , e fenz' alcun difpiacere, 
naufragio su i loro feogij, ed anche vi fpi-
ravano in ratti ed eftaíi: dulce malum pe-
lago firen , 

Quefta deferizione é fenza dubbio fonda-
ta fopra una fpiegazion litterale della Favo-
l a , che le Sirene foífero donne, che abita-
vano fulle fpiaggie della S ic i l ia , e le quaü , 
con tutte r attrattive e le lufinghe é ¿ pla
ceré , fermavano i paíTeggieri, e lor faceano 
diraenticare il corfo del lor viaggio . Alcu
ni interpreti dell' antiche favole vegliono , 
che il numero e i nomi delle tre Sirene fie-
no ftati prefi dal triplo placeré de' fenfí ; il 
v ino , Pamore , e la mufica ; i quali fon© 

i tre 
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i tre pib potenti mezzi per fedarre gíi uo-
mini : e quindi tante efortazioni per evita
re il canto fatale delle Simie * 

Qaindi probabilmente prefero i Greci la 
Joro e t imolog ía di Sirena, c i o é , da azipay. 
una catena j come fe non ci íoííe modo di 
sbrigaríi dagli aliettarnenti delle Sirene. 

A l t r i , che non vanno a cercare tanto mt-
fterio nella favola , foílengorso , che \t Sire
ne al tro non erano che certi Stretti nel M a -
r e , ove 1'onde nvolgendofi funofaraeníe m 
giro acchiappavano ed inghiottivano le na-
vi , che troppo da vicino lor s'accoftavano . 

Finalmente, aJtri fon di parere, che le 
Sirene foííero certe fpiaggie e promontorj, 
ove i ven t i , per le varié riverberazioni ed 
echi , cauíano una fpezie d'armonía , che 
forprende e ferma i paífeggieri . — Qiieft 'é 
probabilmente 1'origine del canto delle Si-
rene; e roccafioae di dar il neme di Sire
ne a quefíe r u p i . 

G l i Scultori e i PiítorI fogliono feguita-
re la deferizione d'Ovidio delle Sirene 3- ma 
fopr'alcune medaglie, le troviamo rappre-
fentate coms donne nella parte faperiore, 
e come uccelli nelP inferiere. 

SIRENA , che gl'Inglefi chiamano Mer-
maidt o Merman ( c i o é , nomo y o donna d i 
mare '̂y una creatura marina, di cui foven-
te favellafi, e che fi fuppone eíTere meta di 
figura umana , e meta di quella di pefee, 
Vedi MOSTRÓ. 

Coratcché i Naturali dubitino della real
za di quefte Sirene, abbiamo fufficienti te-
ñimonianze per iílabilirla * Nell ' anno 1187 , 
come Larry accenna, fi pefcb un tal mo-
ílro nel Contado di Suffolk, in Inghilter-
ra , e fi confervb dal Governatore per lo 
fpazio di fei mefi . Egli avea una confor-
mita cotanto vicina all'uomo , che nuil'al-
tro parea mancargli , che la parola . U n 
giorno ei prefe 1'opportunita di fuggirfe-
ne , e tuffandofi nel mare, piíi non fe ne 
feppe cos'alcuna. H i f l . dy Angleterre, P, I , 
p. 403-, 

Neli'anno 1430 , dopo un'orribil tem-
pefta, che ruppe le dighe , cioé i valli di 
tena , in Olanda , fece ílrada ai mare 
jehe prateríe , &c. alcune- fanciulle della 
^itta d ' E ^ m nella Frifia Occidentale , an
che M Un batte110 a rauSnere le lor vac-
20 ^ ^ ^U7iS irena imbrogliata nel fan-
h 1 na(iai poco d»ac(lua> L a raccolferQ 
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nel lor battelTo, e feco via la portarono a 
Edam y ove in abito da donua veftironla, 
ed a filare le infegnarono » El la fi nutriva 
come ognuna di loro, non fi poté mai r i -
durre a proíferire parola . Qualcbe t e m p » 
dopo fu trasportata a Raerlem r ov'ella vif-
fe alcuni anni , quantunque ella ferapremo-
fti-aíTc inclinazione a lTacqua. Parival rac-
conta, che le aveano dato qualche nozio-
ne della Divinita , e ch% ella facea le fue 
riverenze affai d ivo tameníe ogni qual vol-
ta ella paffava davanti un CrocifífTo. De-
lices de Hollande. 

N e ü ' anno 1500 , "icino alT Ifola di Ma
nar , fulla cofia Occidentale dell' Ifola di 
Ce plan , alcuni pefeatori traífero, ad un foí 
tiro di rete, fette Sirene d'ambi i feífi ; di 
che, parecchj Gefuií i , e fra gli a i tr i , i l 
P. En rsco Henriquez , e D i mas Bofquez» 
Medico del Viceré di Goa , furono tefli-
monj. II Medico , che le efaminb con gran-
diíTima attenzione, e ne fece alcune dijje-
zicni , aíTerifce, che tutte le partí si inter
ne che efterne fi trovarono perfettamente 
conformi a quelle dcgli uomini. Vedi 1' IJh 
della Compagnia di Gesit, P. I I , T . I V . N0. 
z y ó . ove fe ne da una relazione diflinta . 

Abbiamo un' altro rapporto, ben attefia-
to , ü nm Sirena y vicino al grande feoglioj 
detto il Diamante, fulla Coi la di Martini
ca , L e perfone, che la videro, ne diede-
rono una precífa deferizione in prefenza di 
Notajo, Afíermavano d'averia veduta Oro-
finar la fuá mano fulla fuá facc ía , ed an
che fentita a foffiarfi il nafo. 

Un1 altra creatura della íleflfa fpezie fu 
prefa nel Mar Báltico l'anno 1531 , e man-
data in dono a Sigifmondo Re di Polonia, 
con cui ella vi í íe tre giorni , e fu veduta 
da tutta la C o r t e , Un'a i tra aflai giovane 
fu prefa vicino a Roce a de Simra , come 
riferifee Damiano Goei, 

Dicefi , che il Re di Portogallo , e i l 
Gran Mafiro dell'Ordine di San Giacopo, 
hanno avuto un proceíío fórmale , per de
terminare a qual parte fpettaffero quefti 
mortri. 

S I R I A C O , — SÍRÍACHE Bibbie. Vedi 
T Articulo BIBBIA. 

S I R I A N O Anno, Vedi rArt i co lo AN
NO . 

S I R I N G A . Vedi SCIRINGA, 
S I R I O , SIRIUS, 2 E I P I 0 2 , nell'AfirQ-

nomia , 
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nomia , W Cañe , o l a Canteóla; una Stel-
la aííai lucente, della prima magnitudine, 
nella bocea della Coftellazione Canis ma-
/ V , o Gran C a ñ e . Vedi CANIS. 

G l i Atabi chiamano quefta Stella Afche-
re, Elfchcre, Scera; i Greci la chiarnano 
Strius ; e i L a t i n i , Canícula ^ o Canis can
den r . Vedi CANÍCULA e CANICULAR!. 

L a f«a longitudine, fecondo il Sr. Flam-
fleed, é 90 49' 1"; la fuá latitudine, 39o 
32' 8r/ al Meriggio. 

S I S A R C O S I , Syffarcofií % nell'Anato
mía , una parcicolare fpezie di quella foría 
d'articolazione, che fi chiama Symphyfis . 
Vedi SINFISI. 

* La parola % Greca, compojla di avv, con , 
e crúfé, carne . 

L a fifarcofi é un'unione naíurale di due 
oíTa , col raezz© di carne o mufeoli: tal 
é quella del l 'o í fo hyoides^ e á ó ^ orno plata , 

S I S T A R C A , XYSTARCHA , nell' Ant i 
chi ta , il Mae Uro o direítore de! Sijlo ( Xy-
f l u s ) . Vedi SISTO e GINNASTICA . 

N e l Ginnafio Greco il Sijlarca era il fe
condo Officiaie: il primo era il Ginnafiar-
ca . — 1̂1 Sijlarca era il di lui Tencnte , e 
prefedeva ai due Sifl i^ e a tutti gli eferci-
z j , che in querti due luoghi dagli Atleti fi 
facevano. Vedi GINNASIO, e GINNASIAR-
CA . 

S I S T E M A , SYSTEMA * , in g e n é r a l e , 
denota l ín'aduríaraento, o catena. di pria-
cipj , e di ccncluí ioni : ovvero i' integro 
d' una dottnna, le di cui varié parti fono 
légate infierne, e feguonfi Tuna l 'a l tra , o 
fra di loro mutuamente dipendono. 

* La parda e formal a dal Greco a y r ^ « , 
compo/lzione, compage , 

I n quefto fenfo diciaaio, un S¡flema di 
Filofofia \ un Sijhma del moto; un Sijle-
ma di Febbri , &c. — I Teologhi han for
mato mol ti Siflemi della Grazia : i Sijlc-
mi della Scienza media , e della Predeiti-
nazione , fi fono inventati per ifpiegare 
quello della G r a z i a . Vedi GTAZIA , &c. 

T r a i F i f i c i , alcuni feguitano il Sijlema 
& Alcali ed acido; altri quello delle quat-
tro qualita, & c , — l l Dr. IVcodward fpiega 
moltiffime cofe ful fuo Sijlema della Bile. 
Vedi IPOTESI , ACIDO , A L C A L I , BÍLE , 

I l Sijlema di Des-Canes íi repata come 
¿iüruttivo della Religione , Vedi CARTE-
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s i ANA, CAUSA occaftonale , occ.—^ Gañen
do ha rinnovato rant ico Sijlema degli Ato-
m i ; ch'era quello di Democrito , feguita-
to da Epicuro, Lucrezio , &c. Vedi COR-
PDSCOLARE, ATÓMICO, &c. — L a Dottri-
na de' Colorí del Cavalier Ifacco Newton, 
la Protogcea del Sr. Leibnitz, ed alcuni D i -
feorfi del Sig. Juffieu, nell'Accademia del
le Scienze , per íar vedare che vi fon de* 
corpi , le di cui parti non poíTono eñer di-
ftrutte da alcun agente naturale; fono aífai 
favorevoli al Sijlema di GaíTendo . Vedi 
ATOMO, PARTICOLA, DUREZZA , MATE
RIA, &c. 

G l i fperimenti e le oífervazlohi fono i 
materiali de' Sijlemi: ce ne vuole un'infi
nita per fabbricarne un folo . Vedi ESPE-
RIMENTO ed ESPERIMENTALE . 

SISTEMA, nell' A í h o n o m i a , denota un' 
ipotefi o fuppofizione d'un certo ordine, 
0 difpofizione delle varié parti dell' Univer-
f o m e d i a n t e la quale gli A í h o n o m i fpie-
gano tutt' i Fenomeni od apparenza de' Cor 
pi c e l e ü i , i lor moti , cangiamenti, &c. 
Vedi ASTRONOMI'A, CELESTE, STELLA, 
PIANETA , &c. 

Q u e ñ o fi chiama plu particolarmente // 
Sijlema del Mondo , e tal volta H Sijlema 
Solare. Vedi MONDO, SOLARE, & c . 

Sijlema e Ipotefi hanno quafi la flefía fi-
gnifícazione ; quando pero per avventura 
non foffe , che 1'ipotefi fia un Sijlema piíi 
particolare ; ed il Sijlema , un' ipotefi piu 
genéra le . Vedi IPOTESI. 

Alcuni Autori raoderni, perverit'a, fom-
raimftrano una di í l inzione piu frefea: un' 
ipotefi, dicon c í í i , é una mera fuppofizio
ne, o finzione; fonda ta piuttofto fu IT im-
maginazione, che fulla ragione : un Sijlema 
é folamente fabbricato ful fondo il piíi ña -
bile , ed innalzato mediante le rególe piu 
fevere : egü é fondato fopra oíTervazioni 
Allronomiche, e caufe Fifi che , e confer' 
mato da dimofirazioni Geometriche. 

I piu famofi Sijlemi del Mondo fono , 
quel di Tolomeo , e quel di C&pernico ; a5 
quali fi pub aggiugnere quello di Ticene : 
i ' e conomía di ciafeuno de5 quali fi é la fe-
guente. 

/ / SISTEMA Tolemaico met í e la T e r r a in 
quiete, nel centro dell'Univerfo; e fa che 
1 Cie l i fi rivolgano íntorno a quefta dall' 
Oriente all' Occidente, e portino (eco loro 

tutt1 i 
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tutt'i corpi celefli, le Stel le , e i Pianet i . 
Vedi TOLEMAICO. 

perl 'ordine, lediftanze, &c. dc'varj cor-
pí inquefto Sifiema, V . Tav. AJhon.fig.43. 

I principali mantenitori di quefto Sijie-
ma íono Ariftotile, Ipparco , Tolomeo, e 
molti de^li antichi Filoíofi , í egui tan da 
tutt' il mondo per gran numero di Scco-
} i ; ed a quali fíanno tuttora actaccate di-
verfe Univerfitk , ed ahri luoghi, ond é 
efclufo il libero fíloíofare: ma e moderne 
offervazioni hanno fcoffo un tale SJiema , 
centro il quaíe pare, fecondo quefle, ene 
non abbiafi neppur biíogno di d imoüra-
z ion i . Vedi TERRA ,_&c. ^ , . 

I I SISTEMA Copernicano mette 11 Soie in 
quiete, quafi nel centro del Sifiema ^ • te-
eetto un moto vertiginofo circa la fuá pro-
pria affe. Vedi SOLÉ. 

Attorno a lui fi muovono, da Occiden
te ad Oriente , in varié orbite , prima Mer
curio, pofeia Venere , la T e r r a , M a r t e , 
Giove , e Saturno. Vedi PIANETA . 

Attorno alia T e r r a , in un'órbita pecu-
liare , fi mueve la Luna ; che accompagna 
la Terra , in tu í to il fuo progreílo , all' 
intorno del So!e. Vedi LUNA . 

E nello fteffo modo quattro Satelliti fi 
muovono attorno a Giove ; e cinque attor
no a Saturno. Vedi SATELLITI. 

A fghimbefcio dello fpazio planetario fi 
muovono le Comete intorno al Solé i íb-
lamente in orbite aflai cccentriche, proba-
bilmente parabole, in uno de'di cui íuochi 
é il S o l é . Vedi COMETA . 

Ad un' immenfa d i í h n z a oltre gli fpazj 
planetario, e cometario, ñanno le Stelle fif-
fe, le quali hanno tutte un proprio moto 
da Ponente a Levante . Vedi STELLA . 

11 SISTEMA Solare , o Planetario, é ufual-
mente riftretro in anguüi termini; non ef-
fendo confiderate. come parti di querto le 
Stelle, a caufa della loro immenfa diflan-
za? e del poco rapporto ch'elle íerabrano 
avere con noi. Egl i é probabiliffimo, che 
ciaícuna Stella fia ella medefima un S o l é ; 
ea 1! centro d'un particolar Stfiema, cir-
^ndato d'una compagnia di Pianeti , &c. 
diaUa ' n̂ ^ifferenti penodi, ed in diverfs 
l o r ^ r ' comPiano i lof corfi attorno ai 
m m í í HÍPe.ttivi J e da queñi fieno illu-
mo u n M ^ 1 ^ ' e n u d n t i : onde abbia-

T o m ! v f i l x ma§nifica del Mondo, e 
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della di lui immenfita: e quindi aitresi ne 
forga una fpezie di Siflema de' Sifiemi, 
Vedi UNIVERSO e PLANETARIO. 

I I Siflema Planetario, qui deferitto, é i l 
piíi antico nel Mondo. F u il primo , per 
quanto ci é noto , che da Pitagora venne 
introdotto in Grecia ed in Italia ; donde 
per molti Secoli fi chiamb Siflema Pitagó
rico. Si feguitbda Filolao , Platone, A rehi
ra ede » &c. ma fi perdette. fotío il Regna 
della Filofofia Peripatética ; finché venne 
felicemente ricuperato, fono piíi di ducent' 
ann i , da Nic . Copernico; onde la fuá nue
va appellagione di Siflema Copernicano . — . 
Per i' economia di quedo Siflema, fi vegga 
la di lui figura, Tav. Aflron. ^ . 4 4 . Vedi 
anche COPERNICANO. 

11 SISTEMA Ticonico , in mokiíTimi rlfpet-
t i , coincide col Copernicano ; eccetto in que-
fio, che , fupponendofi fiífa la T e r r a , fe ne 
oaimette la di lei ó r b i t a , ed in luogo di 
quefia , fi tira 1'órbita del Solé intorno al
ia T e r r a , e fi fa che interfechi 1'órbita di 
Marte i affinché Marte venga ad eífere piü 
vicino alia T e r r a , che il S o l é . — M a co
me non evvi alcuna ragione, o fondamen-

« to nella Natura , per cotal manife í lo rigi-
ro j e ficcome TAutore non ci fu portato, 
che dalla fuperfiiziofa perfuafione, in cui 
egli era , che il fupporre il Solé in quie
te, e la T e r r a in moto, foífe cofa contra
ria alia Scrittura; i l vero Siflema non n'é 
molto pregiudicato. Vedi TERRA. — P e r 
P ordine, e 1'economia del Siflema T i c o 
n i c o , veggafene la figura nella T ^ u . ^ r o » . 
./*§• 45- Vedi anche TICONICO. 

SISTEMA, nella Poefia, denota una cer
ta ipotefi, o /chema di Religione, da cui 
Ü Poeta non ha raai da ailontanarfi. — E . 
gr. Avendo fatto la fuá fcelta, o nella M -
tologia Pagana, o nella Crif i iai i i ta , eglidee 
tenerle ambe feparate i né ha mai da me-
fchiare cotali differenti idee nel detto Poe
m a . Vedi INVOCAZIONE, MUSE, &C. 

COSÍ, dopo d'aver invocato Apolline , 
c le M u í e , egli dee diré addio al linguag-
gio della Crirtianita, e non confondere i 
due Sijiemi. — P e r verita lo filie favolofor 
é il piü ricco, e il piü figurato ; ma un 
Dio Pagano fa una figura ben miferabile 
in un Poema Cr i í l i ano , —Bouhours efícv-
v a , che \\ Siflema di Poefia egli fieífo 
del tutto favolofo e Pagano. 

F S i -
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SISTEMA , nella Mufica, denota un in-

tervallo compoílo; ovvero un intervallo com-
p o ñ o , o concepito da comporfi di varj mi-
nor i . — T a l é 1' cttava , &c. Vedi INTER-
VALLO . 

La parola é prefa dagli Antichi ; i quali 
chiamano diajiema un intervallo femplice, 
e ftjlema uno comporto. Vedi DIASTEMA . 

Non effendovi alcun intervallo nella na
tura delle cofe; cosí noi poíTiara concepire 
un dato intervallo, come compOfto della fom-
ma di varj a l t r i , o cora' eguale alia mede-
íima . Percio quefta divifion d' intervalli non 
riguarda che la pratica; talmente che un 
ftjlema e propriamente un intervallo ch' c 
attualmente divifo in pratica, ed in cu i , 
infierne cogli eflremi, noi concepiam fem-
pre qualche termini intermedj. 

La natura d' un ftjlema comparlrh, chia-
ra , col concepirla qual intervallo, i cui ter
m i n i , in pratica, fono prefi in fucceffione 
iramediata \ ovvero ii cui íuono fi fa alzare 
ed abbaflare, dall'uno alFaltro, col tocca-
re alcuni gradi intermedj: di modo che i l 
tut to é un ftjlema o corapoímone di tut t i 
gl1 intervalli fra un eñremo e Taltro. 

1 Siflemi della fleíTa magnitudine, ccon-
feguentemente dello fteffo grado di concor-
danza e difcordanza , poffono nientemeno 
differire rifpetto alia lor compoíizione; co
me quegli che contengono e fono attual
mente divifi in p iu , o meno intervalli: e 
quand'eglino fon'eguali in tal rifpetto, le 
parti poffono differire in magnitudine. Fi 
nalmente, quando fon compoñi delle flefle 
part i , o minori intervalli, polTono differir 
quanto all'ordineed alia difpoíizione delle 
medefime fra i due eftremí. 

V i fono varié diftinzioni di ftftemi; la 
piu notabile íi é in concinni ed inconcinni. 

SISTEMÍ Concinni ^ fono quelli compo-
íli di tali parti che s'adattino alia Mufica; 
€ quefte parti fono collocate in un tal ordi-
me fra gli eftremi, che la fucceffione de'fuo-
u i , da un eftremo al l 'a l t ro , venga a fare 
un buen effetto . Vedi CONCÍNNO . 

SISTEMÍ Inconcinni) fono quelli, ove gl ' 
intervalli femplici fono inconcinni, o mal 
difpoñi fra gli efirerai. 

I Sijlemi, in oltre, fono, o particolari, 
©d univerjali. 

SISTEMA Univerfale, h quello che con ti e-
Bg t u t t ' i particolari ípetíanti alia Ma-
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fíca; e fa cib che gli Antich! appellano ¿Z/̂ -
gramma, e n o i , Scala di Mufica . Vedi 
D l A G R A M M A , SCALA , GAMMUT, &C. 
. Gli Antichi diftingueano puré i fjlemi'm 

perfetti ed imperfetti. — I I disdiapafon, o 
ottava doppia , fi reputava i l perfetto ffte-
ma1 perché dentro de'fuoi efiremt Ti conten
gono efempj di tutte le concordanze fempli
ci ed originali, ed in tutta la varieta d'ordi-
ne in cui le lor parti concinne hanno ad effer 
prefe; la qual varieta eoílituifee cib ch'efii 
chiamano la fpezie, o \Q figure di confonanze . 
Vedi DISDI APASON . — T u t t ' i f i j k m i , mi
nori del disdiapafon, fi reputavano imperfetti. 

L'ottava doppia fi chiamava eziandio Sy-
Jlema máximum , ed immutatum ; perché re
putavano , ch'ella foffe la maggior efienfio-
ne o differenza di tempo, in cui fi potelíe 
andaré nel far la melodía \ quantunque al
cuni le aggiugneffero una quinta, peí f i jk-
ma maffimo: ma i l diapajon , od ottava 
femplice, fi üimava i l piu perfetto, rifpet
to all' accordo de' fuoi eftremi ; taimente 
che, per quante ottave mai fi metteífero 
nel maggior fijlema , doveano tutte effer 
cofiituite o fuddivife nello fteffo modo che 
la prima : cofícché quando noi fappiamo co
me 1'ottava fia divifa, fappiamo pur la na
tura del diagramma) o fcala : le cui varie-
tadi coñituivano i generi della mslodia, i 
quali fi fuddivideano in ifpezie. Vedi GE
NERE e SPEZÍE . 

SISTO, XYSTUS*, neirantica Architet-
tura. — U n Sijlo , {xyjlus) fra i , G r e c i , 
era un lungo pórtico fpaziofo, feoperto, o 
tutto coperto; nel quale gli A t l e t i , ed al
t r i , efercitavano la lotta , e ' lcorfo . Vedi 
LOTTARE , &c. 

* La parola e Greca, i^urof, formata da 
. ^miv y lijeiare ^ radere, fregare. 

II S i j íohcta una parte neceffaria delGm-
nafto. Vedi GINNASIO . — G l i A t l e t i , che 
v i fi efercitavano, erano chiamati Xy j l i c i . 
Vedi ATLETA , &c. 

SIXTO, Xyjlus, preffo i Romani, era un 
viale, o un doppio ordine d' aiberi, le cui 
cime s'incontravano a modo di pérgola, e 
formavano un' ombra da paffeggiarvi fotto. 

S I S T O L E , SYSTOLE , 2 T 2 T 0 A H , nel
la Medicina , la contrazione del cuore d' un 
anímale; mediante la quale i l fangue é cae-
ciato, fuori de'fuoi ventricoli, nelle arte-
r ie . VediCUOHE,SANGUE, ARTERIA , &.c. 
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Izj if tcle del cuore fi fpiega bene d a l D r . 

Lúwer* íl quale â c e d e r é , che ii cuore é 
un vero m u í c o l o , le fibre del quale fono 
moííe od affette come quelie degli altri rau-
icol i , col mexzo di ceríi rami deirottavo 
paio di nervi inferti in eíTo, i quali porta-
no qua dal cervello gli fpiriti anlmali . Da 
un fluffo di queíli fpiriti, le fibremufcolari 
del cuore vengono o gonfiate , e cosí 
accorciate ; la lungheíza del cuore diminuí-
t a , la fuá larghezza ogroffezza accrefciuta , 
la capacita de1 ventricoli riftretta , dilátate 
iebocche / ^ / « O / Í dell'arterie, chiufe quel
ie delle vene col mezzo delle lor animelle, 
ed il coníenuto fugo ne viene a forza ef-
prefifo, e cacciato negli orificj dell'arterie. 
Vedi MUSCOLO. 

E quefto chiamafi cus-oKn, o contrazione 
del cuore; il di cui flato oppoíio s'appella 
diaflole, o fia dilatazione del cuore. Vedi 
D l A S T O L E e POLSO. 

A un tal ragguaglio del Dr . Lcwcr ag-
giugne il Dr . Drake , che gF intercoftali 
muícoli e diaframma contribuifcono alia j k 
fióle) coll'aprire al fangue un paífaggio dai 
ventricolo retto del cuore al íiniftropei pol-
moni , a cui non potrebb1 egü in altro mo
do paífare: col qual mezzo fi leva 1'oppo-
fuione , che il fangue contenuto in quel 
ventricolo dee neceífariamente averfa í ta al
ia di lui coüriz ione . Vedi CONTRAZÍO-
ÍÍE. 

Lower e Drake vogliono, che la ftfloíe 
fia lo flato od atto naturale del cuore, e la 
diaftole il violento: Beerhaave, ali' incon-
í r o , fa della fiflole il violento, e della dia-
fíole il naturale ñ a t o . 

S I S T R O , SISTRUM , o Cijlrum , un'an-
tica forta di ftromento muficale ufato da' 
Sacerdoti d' Ifi , e Of ir i . Vedi MÚSICA , 

Spon lo deferive come di forma ovale, a 
guifa di racchetta, con tre bafloncelli che 
lo traverfano per largo, i quali giudicando 
l iberamsnte, mediante V agitazione o pul-
fazione dello ftrumento, rendevano un cer-
to fuono, che fembrava melodiofo agli A n -
t lch i . 

11 Sr. Malcclm crede, che il fijlra non 
foffe cofa punto raigliore d5 una fpezie di 
fonaglio i — Ger. BoOo ha un Trattato par-
^olare fopra il ^ r o , inti tolato, líiacus de 
otjtro . 

Oifáiui oíTerva, che il /¡Jiro fi trova rap-
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prefentaío fopra varié M e d a g l í e ; ed anche 
su i Talijmani . — O f i r i in alcune raedaglic 
fla dipinto con una teña di canc , e con un 
fijivo in mano. 

S I S T R O I D E , angelo. Vedi I' articol® 
ANGOLO. 

S I T O , SITUS, nella G e o m e t r í a , e nell* 
Algebra, denota la fituazione delle linee^ 
fuperficie, &c. — V e d i POSIZIONE , &c. 

Woi&o ci á \ alcune cofe nella Geome
tría , le quali non fono dedotte dalla co
ra une analifi \ 'particolarmente materie di" 
pendenti dal fito delle linee, e delle figure. 
— II Sr. üeibnifz ha anche inventato una 
forta particolare ü analifi ^ detta Analyfis 
fitusj ed ha fabbricato fopra di eífa una fpe
zie peculiare di ca l có lo , detto calculus fi" 
tus. Vedi ANALISI e CALCÓLO. 

SITO , denota la fituazion d' una cafa 9 
podere, &c. — E d alie volte lapianta della 
medefima ; o il fondo, o pezzo di térra9 
su cui ella pofa. 

SITO, f i tus , nella L ó g i c a , uno de' pre-
dicamenti, il quale dichiara, che un fog-
getto fia cosí e cosí collocato. Vedi L u o « 
GO ; e SITO , qui fopra . 

S I T O F I L A C E * , SITOPHYLAX, 2 I T O -
^•TA A S , nell'Antichita , un Magi í i ra to 
Ateniefe, che a vea la foprantendenza del-
Je biade, e dovea aver cura, che neífuno 
ne compraífe piü di quel che foífe neceffa-
rio per la provvifione della propria fami-
gl ia . 

* La parola e formata dal Greco , (Ts-os» 
grano, biada, e ?)UA«| , cufiode. 

Dalle Leggi Attiche era vietato a perfo» 
ne partieolari di comperare pib di cinquan-
ta mifure di fermento per uomo \ intendia» 
mo di queíle mifure, che (poppcd appella-
vanfi: e i l Sitofilace avea da vigilare alT 
oflervazione di queña legge, — E r a delitto 
capitale il prevaricarvi. 

V e n'era quindici di queñi Sitofilaci i 
diece per la C i t t a , e cinque per l o P i r é o , 

S I T U A Z I O N E , fito, pofituradi luogo, 
Vedi SITO. 

SITUAZIONE, o plaga; parlando de5 giar-
dini . Vedi PLAGA . 

S I X - C L E R K S , fei cheríci, o uficialí, di 
Cance l ler ía , in Inghilterra. Vedi SEI-SE-
GRETARJ. 

S I X H I N D E M E N . Vedi SEI CENT'UO-
MINI . 

F x S I -
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S I Z E , prcíío gl' Inglefi, uno ürumento 

ufato per trovare il pefo delie perle fine 
rotonde. Vedi PERLA . 

Egl i é comporto di cinque fottili pezz i , 
o foglie , della lunghezza di due pollici i ti 
c i r c a , e della larghezza d1 un mezzo pol-
lice i attaecate infierne da un capo median
te un chiavello. I n ciafeuna di queí ie vi 
fono forati varj buchi tondi , di differenti 
diametri. Quelli della prima foglia fervono 
a pefar perle da -f- grano a fette grani . 
Quei della feconda , per perle da ptto grani 
o due carati , a cinque carati , &c. e quei 
della quinta, per perle da 6 | - a 8-|-. 

S I Z I G I A , * SYZYGIA , nel i 'Aí ironomia, 
un termine egualmente ufato per la con-
giunzione che per l'oppofizione d1 un Pla
neta col S o l é . Vedi CONGIUNZIONE ed OP-
POSIZIONE . 

* La parola e formata dal Greco, av'^vyix , 
che propriamente fignífica conjun£Vio. 

Da i Fenomeni e dalle circoftanze delle 
fizigie dipende gran parte della Teór ica L u -
nare. Vedi LUNA . 

P e r c h é , 1°. Si dimoflra nell'Aflronomia 
F i f i ca , che la forta, la quale diminuifee 
ia gravita della L u n a nellefizigie , é il dop-
pio di quella che T accrefee nelle quadra-
turc : talmente che nelle fizigie la gravita 
della Luna a caufa dell'azione del Solé é 
diminuita per una parte, ch' h alT intera 
g r a v i t é come i a 8 9 , 36 ; mentre nelle 
quadrature, 1'addizione di gravitk é all' 
intera gravita come 1 a 178 , 73 . Vedi 
QüADRATURA. 

2o. Nelle fizigie y la forza dií íurbante é 
direttamente come la diílanza della Luna 
dalla T e r r a , ed al rovefeio come il cubo 
¿ella diílanza della Terra dal S o l é . E nelle 
fizigie, la gravita della Luna verfo la Ter 
ra allontanandofi dal fuo centro, é piü di
minuita di quei che fecondo la ragione in-
verfata del quadrato della di í lanza da quei 
centro. Q u i n d i , nel moto della Luna dal
le fizigie alie quadrature, la gravita della 
Luna verfo la T e r r a viene continuamente 
accrefeiuta, e la Luna é continuamente ri -
tardata nel fuo moto; e nel moto dalle qua
drature alie fizigie , la gravita della Luna 
viene continuamente fcemata, edil fuo mo
to nella fuá órbita accelerato. Vedi GRA
VITA'. 

3o. I n oltre , nelle fizigie 1' órb i ta , o 

S L I 
circolo della Luna a í torno alia T e r r a é pili 
conveífo che nelle quadrature; per la qual 
ragione la Luna é meno diftante dalla T e r 
ra nelle prime che nelle feconde. Quando 
la Luna é ntWz fizigie ¡ le di lei apftdivsin-
no indietro, o fono retrograde. Vedi OR
BITA, APSIDE, e RETROGRADAZÍONE . 

Quando la Luna é nelle fizigie, i noáiñ 
rauovono in antecedemia preíl i í í imamente ; 
indi piu, e piíi lentamente, finché vengano 
a ftarfi in quiete quando la Luna é nelle 
quadrature. Vedi NODO . 

Finalmente, quando i nodi fon giuntl al
ie fizigie, 1'inclinazione del piano del l 'ór
bita é ia mín ima di tutte. Vedi INCLINA
ZIONE . 

Aggiungafi, che quefte parecchie irrego-
laritadi non fono eguali in ciafeuna fizigia^ 
ra a tutte alquanto raaggiori nella congiun
zione che nell1 oppofizione. Vedi PIANETA, 
LUNA , &c. 

S L I T T A , treggia , in Inglefe sledge , 
una fpezie di vettura, o carro, fenza ruó
te , per la condotta di cofe aífai pefanti, 
come gran pietre , campane , &c. Vedi 
CARRO. 

G l i Olandefi hanno una forta di s l i t ta , 
fopra la quale poífono portare un Vafcel-
lo di qualfiíia pefo per térra. E l l ' é com
porta d'un pancone largo un piede e mez-
z o , e lungo come la carena d'un Vafcello 
mediocre ; alzato un poco nella parte di 
dietro, e cavo nel mezzo ; di modo che i 
lati vadano un po'in isbieco; e quefti fo
no provveduti di buchi per riceverci cavic-
c h j , &c . I I rerto é tutto affatto piano. 

S L I N G I N G , cioé tirare y vibrare, ter
mine Inglefe, ufato variamente in Mare ; 
ma principalmente per tirar su o follevare 
botti , od altre cofe pefanti, col mezzo di 
slings, che fono certe corde congegnate in 
fe fteífe pei due capi , con un occhioocer-
chio grande abbartanza per riceverci la bot-
te , od altra cofa da follevarfi . 

S L O G A M E N T O . Vedi 1'articolo L u -
XATIO . 

SLOGAMENTO imperfetto. Vedi ELONGA-
ZIONE . 

SLOG AMENTO delle fpalle, uno florci-
mento nella fpalla. Vedi DISLOCARE. 

S M A L T A R E , coprire di fmalto, arte 
detta dagli Antichi JLyKccuriKií, Encaufiice, 
Y atto d' applicare fmalti di varj colori , fo

pra 



S M A 
pra metaü i , &c. in vía QÍ p ü í ü f a , oeolla 
lampana. Vedi SMALTO. 

Dipignere a SMALTO, é un método di 
pignere con ifmalti , o colorí metallini , 
rnacmati, ridotti in polvere , e adoperati 
come gli altri co lor í , con un pennello; in
di fufi, cotti di nuovo, e vetrifícati a for-
za di fuoco. 

L ' a r t e di dipignere a fmalto é antichiffi-
m a j e pare che fia ftata prima eferci tata 
íbpra robe da pentolajo, o vafellami di tér
r a . Sin da! teropo di Porfenna Re di T o -
fcana, fentiam parlare di beí vafi fatti ne' 
di luí Terr i tor j , fmaltati con varié figure; 
febbene molto inferiori a q u e l ü , che fi fon 
pofcia fatti a Raénza , ed a Caüel Durante, 
nel Ducato d 'Urbino , ne'tempi di Raffael-
lo) e di Michel-Angelo. Si trovano ancor 
oggidi alcuni di que'vafi ne'gabinetti degli 
Antiquarj j ne'quali tutti il difegno, o de
lineamento delie figure, é afifai migüore del 
colorito. Perché in que'tempi non fi cono-
fcevano, che due co lor í , c i o é , il ñero , e'l 
blanco j o foflfe per lavori di térra, o di me-
tallo : eccetto una fpezie languLia di colore 
incarnatino per le faccie ed altre parti . 

I n tempo di Francefco L Re di Francia, 
cotal arte fi ricuperb in quel paefe, parti-
colarmente a Limoges ^ ove fi produííero ope
re di gran valore, alia maniera degli Anti-
c h i , cioé ben'e ícgui te e compiute quanto al 
difegno, ed al chiarofcuro, foprattutto ín 
due co lor í . 

Due modi vi fono per dipignere a fmalto; 
]'uno con colorí chiari e trafparenti, e l' 
altro con denfi ed opachi. — P e r ufare il 
primo, non fi macinano i colorí che coll' 
acqua : peí fecondo , fi macinano con olio di 
nardo. 

I pr imi , cioé i colorí chiari , fi mettono 
fopra il metallo piatti , e l imi tad , od orla-
ti con una margine pur di metallo, per te-
nergli feparatí e diftinti. Sebbene abbiam 
veduto de'pezzi raeffi contigui 1'un'all'al
t r o , e fenz'alcuna partizione \ il che é aífai 
difficile da efeguirfi, a cagione che i colorí 
trafparenti, nel liquefarfi, (ogliono fcorrere 
P uno nell'altroi fpezialmente ne'lavori piu 
piecol i . 

V invenzione de' colorí opachi é molto 
Piu moderna , ed alfa i pib (timata che quel-
Ja de, trafparenti. — T u t t ' i metall i , per al-
tro » nQn ammettoco egualmente ambe que-
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fie fpczic. II r?.rrie. p^r efsmpioi che porta 
ogni colore opaco, non ne portera alcuna 
de'trafparenti: ma per impiegar ful rame 
queftiultimi, bifogna, prima, coprirlo cors 
uno ftrato, o letto di fmalto ñero , fopra 
il quale fi mette una foglia d5argento, e su 
queña fi applicano gli altri colorí proprj, 
c ioé í colorí o fmalti adattati all 'argento, 
il quale puré egli fie fío non ne permette cP 
ogni forta. 

Qucgli che raeglío fe gli adattano fono 
porpora, verde, azzurro, ed acqua mar ina . 
M a Poro ne riceve d'ogni forta, e tanto i 
colorí opactii, che í trafparenti, perfetta-» 
mente bene. Si dee per altro aggiugnere, 
che in cib fi dee folo adoperare i'oro pifo 
fino. Perché i colorí trafparenti, meífi fo
pra Poro baflb, diventano fofehí e l i v id i ; 
fiabilendofi fopra di eífo una fpezie di fumo 
non diíl imile dal piombo ñ e r o . 

Degli fmalti trafparenti, i piu duri fon'i 
m i g ü o r i ; benché fia vi una differenza ajiche 
fra quefti ^ perdendo alcuni íl lor colore nel 
fuoco, ed altri ritenendolo. Quanto ai rof-
fi, eglino non fon roíTi che per accidente, 
non eífendo eífi che gialli quando fon fatti 
ed applicati full'oro^ e diventando roffi nel 
fornello . 1 migliori roífi trafparenti fono 
quei fatti di rame calcinato , di ruggine di 
ferro, d'orpimento, e d'oro calcinato, l i -
quefatti colle dovute proporzioni di rena 6 
di fal di vetro . 

M a il método di pignere con ifmalto opa
co , o fpcífo , fi é quello, cui dobbiamo 
tutt'i noílri bei lavori moderní di fmalto; 
particoiarmente quei curiofi in oro , che rap-
prefentano ritratti si perfettamente , che pub 
farlo la miglior pittura a ol io; ed anche 
alcuni pezzi d ' i í lor ia; con quefiogran van-
taggio, che la lor beliezza e luftro mai non 
deteriora, né fcade, eífendo egualmente fi-
curi dalle ingiurie del tempo e de'le fia-
gioni. 

Dobbiam queíP arte ai Franzefi : nulla 
eífendo mai ftato fatto di fimil lorta avanti 
Panno i¿>}o ; allorché Giovanni Toutin , 
Orefice di Chéteaudun, e gran maeítro nel 
común modo di pignere con ifmalto trafpa^ 
rente, fi applicb il primo a trovare una ma
niera di adoperare colorí denfi e fpeffididif-
ferenti tinture, i quali doveífero liquefarfi 
con fuoco, e non oñante ritenere ü loro 
l u í l r o , purita, Scc. 

Riu-
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Riufci Toutin nel fuo tentativo, e fattofí 

padrone di tal fegreto, comunicolio ag'i ar-
íefici fuoi compagni; i quali dal canto loro 
contribuirono a portarlo alia perfezione : ü 
pr imo, che in cib fi diftinfe, fu Dubie , 
Orefice, che lavorb nelle Galierie del Leu-
vre . Dopo lui venne Morí i ere, nativo di 
Orleans, che fi applicb fopra tutto a pigne-
re in ancll i , e fiitccj o coperte di moñre . 
I I di lui difcepolo , Roberto Vauquer di 
Bloir , gli íbpravanzb t u t t i , si nel difegno, 
che ne'colori. Dopo di lui Pietro Chanier 
di BUis , fi diede a dipigner fiori , in che 
riuici a maraviglia . 

Verfo quefto tempó gl'Inglefi s'eran pur 
dati a un tal la voto; i quali, cómelo con-
fcffano i foreflieri medefimi, pare che íie-
»o ftati i primi ad applicario con buon fuc-
ceíTo alia pittura di r i t r a t t i , la quale veni-
va allora ad eíTere in gran voga , in luogo 
fleUa miniatura. 

I I Sr. Felibien offerva, che i p r i m i , e i 
piü perfetti ritratti , e quelli coi piu bei 
colori , furono portati in Francia da Peti-
tot , e Bordier ) dall'Inghilterra : Gib diede 
motivo a Luigi Hanee ^ cd a Luigi duGuer-
tiier, due buoni pittori in miniatura , di 
tentare un fimil lavoro; in che riufci Tul-
timo piü d'ogni altro. Egli invento pari-
arnente parecchie nuove tinte per le carna-
.gioni j e fe foífe viíí'uto, avrebbe probabil-
jrnente meritata la gloria di portar 1' arte alia 
fuá ultima perfezione. 

Queña íbrta di pittura j perché fia per-
fetta, dee farfi in laftre d 'oro: perché i l 
j ame, oltre ch' ei manda fuori un fumo 
«he macchia ed appanna i colori , é fog-
getto a fcagliarfí ed a fcrepolare 5 e i ' ar
gento fa divenir gialli i bianchi. 

Que fie lafire fon fatte un po1 cave da una 
jbanda, ed alte dali 'altra, in guifa circola-
jre od ovale, per impediré che 1' oro non 
íi logori o feortichi col fuoco, e che per-
«ib non crepino e via ne faJtino i colori: 
4ié debbonfi fare troppo groífe. Egli bafia 
che poífano portare i colori; febbene fi ufa 
d i fortificarle tut t 'a l l ' intorno con un circo-
lo aíquanto piu groífo. 

Fatte le lafire ben piane ed eguali dap-
jsertutto a colpi di martello, fiapplicauno 
fmalto blanco d' ambi i l a t í , benché i l di
fegno fia folamentc di pignere fopra di uno, 

La mira in cib fí é d'ovviare ogni gon-
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fiatura o psegamento a caufa del fuoco ; per
ché altrimenti, in pezzi grandi, e fpezial-
mente fe i colori fi mettono su qualche co
fa in guifa ineguale, eglino fon foggetti a 
follevarfi in bolle o pufiule. Ora , quefio 
primo firato , ch' é blanco , riraanendo l i -
fcio cd uniforme, ferve come di fondo a 
tut t i gl i altri colori. La compofizionedello 
fmalto bianco, cogli altri colori opacbi, íi 
da fotto 1'articolo feguente SMALTO. 

Smaltata cosí la lafira d' oro in bianco j 
fi dee fchizzare fopra di eífa i l difegno del-
la pittura da farfi; e pofeia fi delinea, o 
fi tira fuori i l tutto aecuratamente in un 
bruno roííeggiante. Finito cosí i l difegno, 
0 contorno, fi mette i l pezzo al fuoco, e 
poi fi dipinge coi colori fopraccennati e pre
ferí t t i . 

I I fondo bianco, su cui fi pigne, ferve 
di bianco a t u t t ' i colori. Volendo i l buon 
método, che fi rifparmii i l fondo dal princi
pio fin alia fine , nei íucghi ove han da 
cífere i lurni o chiari, nello fieffo modo 
che nella miniatura: benché fi abbia un'aí-
tro bianco; da mettere fopra gli altri colo
ri ; quando fi ha motivo di alzarli . 

Aggiungafi, che, come i Pittori a olio 
ritoccano le lor piíture parecchie Volte, e 
le lafciano feecarc; cosí in queíla forta di 
pittura, l'artefice tocca i l fuo lavoro quan-
te volte gli aggrada, mettendolo ogni vol-
ta ad un fuoco riverberante, e levandonelo 
via di bel nuovo, fubito ch'ei s1 accorgs 
che lo fmalto abbia prefo Tintero fuo lu -
ñ r o . 

Si fa i l fuoco riverberante in un picciol 
fornello, ov 'é fuoco in cima e tutt ' a!T in-
torno; reflando folo un fito voto ne! mez-
20, eve fi dee mettere i l pezzo per ricuo 
cerne gli fmalti . I colori vi fon rdeííi fo
pra colla cima o punta del pennello , come 
in miniatura ; con queíla foja differenza, 
che fi adopera olio di nardo per innaequar-
l i in cambio d'acqua di gomma . Vedi M I 
NIATURA . 

Método di SMALTARE colla lampada. « 
1 lavori di quefta forta fi fanno tu t t i colla 
fiamma d'una larapana ; nella quale , ín ve
ce d 'o l io , fí mette grafib di cavalío, detto 
da alcuni olio cavallino. La lampana é di 
rame , o di ñ a g n o , e confifte in due par
t í , la fcatola e la lampade: nelT ultima di 
«jueíle, c h ' é una fpezie di ovale piatto ? 

fi met-
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fi mette la olio , e da quefto forge lu ñop-
pino. Tutto Tufo della fcatola é di nce-
ver l'olio, che rebollizione, caufata dail' 
intenfo calore, potrebbe gittar fuori. 

Quefta lampana, od anche, ove due o 
tre artefici lavorano infierne , due o tre lam-
pane di p i ü , fono collocate fopra una ca
vóla d'un'aitezza propria, &c. í b t c o l a q u a -
l e , verfo il meizo della di lei a l t e z z a ^ Ü a 
un doppio foffietto fatto come quegli d' un 
ó r g a n o , il quale uno degli opera] alza ed 
abbaflfa col fuo piede, per accrefcere ed ec-
citare la fiamma dclle lampane , ia quale in 
cotal modo viene íHmolata ad un grado di 
veemenza quafi incredibile . 

I I vento o ñato del íbffietío vien condot-
to alie varié lampane, benché fíeno tante , 
col mezzo di canaletti o fcanalature taglia-
te lungo la groíTezza della tavola, e co-
perte di pergamena, ñendendoíi dal foffietto 
í ino ad un tubo, o cannella, collocata da-
vanti ogni lampana. Quefti tubi fono di 
vetro , ed acciocché gli Smaltatori non fie-
no incomodati dal calor della lampana , 
ciafcun tubo é coperto alia diftan-za di cir-
ca fei pollici con un pezzo di í l a g n o , che 
ventaglio chiamafi , fitto in un buco della 
tavola. I n opere, che non confumano gran 
tempo, íi contentano gli artefici d' una 
cannella a foffiare di vetro, per follevare la 
fiamma della lampana. 

Applicando la lor forma di fmalto alia 
fiamma di quefta lampada, eglino la cavan 
fuori in fili d'una finezza incomprenfibile . 
Quegli che s' adoperano nelle piume artifi-
ziali di penne fono cotanto fottili , che íi 
poíTono avvolgere fur un nafpo, come feta 
o filo. 

I getti fattizj di diverfi colori , alie voí-
te ufati ne' r i cami , fono pur fatti di fmal
to; e cib con tant'arte, che ciafcun pezzo 
ha il fuo buco da farvi paíTare la feta, con 
cui ei vien cucito. Quefti buchi fi fanno 
col foffiarli in lunghi pezzi, i quali pofeia 
íi taglian via con uno flrumento proprio. 
— Vedi il proceffo del trarre fuori lo fmal
to, illuflrato fotto 1'articolo DÜTTILITA* 
del vetro . 

Raro fi é , che gli fmalti Olandef í , o 
V eneziani, fi ufino puri: la común manie-
ra é dî  liquefargli in una meftola di ferro, 
con un' egual quantita di vetro o di criftal-
io . L quando le due materie fono in una 

S M A 47 
fufioae perfetta, le cavan fuori in fiü di-
differenti grandezze, fecondo che T occafioa 
porta, con préndeme una quantita fradue 
turaccj di cannella, tenuti nelle d u e m a n i , 
ed allontanandoli l'uno dall'altro perquan-
to íi poffono fiender le braccia. Se il íil® 
ha da eífer piii lungo di quel che poífa fien-
derfi Toperaio, una feconda peifona piglia 
uno de'capi , e continua a tirarlo fupra 
raentre il primo continua a tenere lo fmal
to alia fiamma. Tutt ' i fili tratti in quefto 
modo fon rotondi; talmente che, fe lana-
tura del lavoro gli richiede piatti , fi fanno 
pofeia pallare per certe tanagliette mentre 
fono ancor caldi. Hanno un'altro flrumen
to di ferro, in guifa di mollette, per tirar 
fuori lo fmalto mediante la lampada, quand' 
egli ha da eífer lavorato, o difpofto in fi
gure, o altrimenti. Finalmente, hannode-
tubi di vetro, di varié grandezze, che fer-' 
vono a foffiare e ridurre lo fmalto in va
rié figure , ed a confervarvi i neceífarj fpa-
zj vot i , come anche a rifparraiare la ma 
teria , ed a formare i contorni. 

Quando lo Smaltatore s' accigne al lavo
r o , fi fiede davanti alia fuá lampana, col 
piede fulle ca l có l e ; e tenendo nella mano 
finiftra il pezzo d'opera ch'egli ha áa,fmal-
tare3 ovvero i fili d'ottone o di ferro, cora 
cui le fue figure debbono eífer fórmate ; col-
Ja mano dritta ei tira fuori íi filo dallo fmal
to tenuto alia lampana : e cib con una de-
ftrezza e pazienza , ch' egualmente íbrpreade. 

N o n v ' é eos'alcuna, che non fi poífa 
cosí rapprefentare in ifmalto^ e vi fono fi
gure si finamente perfezionate di quefta for-
ta , che fi potrebbe credere, che fien ve-
nute dalla mano de'piu bravi Scultori. 

S M A L T O , un comporto di ghiaia , e 
calcina mefcolate con acqua, e poi raífo-
date infierne. — S i prende anche per pavi
mento ; e per qualunque cofa dura . Ved i 
CALCINA, e GETTO. 

SMALTO, fi chiama principalmente quel-
la forta di color metallino, detto dai L a t i -
ni encav.jhrn , che íi adopera per ifmaltare , 
e pignere a fmalto. Vedi SMALTARE. 

_ L a bafe degli fmalt i é il piu fino vetro. 
dj criftallo, fatto del miglior c a l i , o ka l i * 
d'Alicante, e di rena , vetrificati infierne. 
Vedi VETRO. — A quefto fi aggiugnedel-
lo ftagno e del piombo in eguali quantí-
tadi, calcinati con un fuoco riverberante. 

T a l 
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T a l é la compofizion fondamentale degli 

[ m a l t i ; a cui fi aggiungono ahre raaterie 
metalliche o mineraü , per dar loro il co-
jor r ichieño . — C o m e , as uftum per ver
de, crocHS Martis per giallo , &c. 

Poíl lam diftingueie tt^ forte di fmalto: 
i l primo intefo per contraffare ed imitare 
le pittre preziofe: il fecondo, per dipigne-
re a í m a i t o : ed il terzo ufato áaglljmalta-
tor i , gioiellieri, ed orefíci , in oro, argen
to , ed altri metalli ; colla qual ultima fpe-
z i e , particolarmente col blanco, i fabbri-
canti de' vafellami Olandefi danno il luftro 
ai lor lavori * 

G l i /malt i ufati nelT imitare le pietre 
prez io í e , e quegli per la pittura, vengono 
preparati dagli operaj medefimi, impiegati 
in cotali art i : gli altri fon portati da V e -
nezia e da Olanda. L a compoí iz ione per 
altro é quafi la fteífa in tutte e tre le for
te : tutta la dsfferenza coníifte nel darci il 
colore o la trafparenza. 

SMALTI per la pittura . — I l h'nnzo fmal
to , o colore ufato dai Pittori a fraako, é 
lo fteflfo che lo fmalto comune adoperato 
dagli Smaltatori: iolo che fi dee preparare 
col macinarlo, e purgarlo con acqua forte. 
Dopo di che , lavándolo bene in acqua net-
t a , fi macina , o pelU di bel nuovo in un 
mortaio di ielce o d 'ágata . 

I I bruno roífeggiante fi fa con feccia di 
vitriuolo, e falnuro, o con ruggine di fer
r o , ben macinato íopra u n ' á g a t a , con olio 
di nardo. 

I I ñero fí fa di perigucux ben calcinato, 
e macinato con olio di nardo; cui fi aggiu-
gne un'egual quantita di ñero d'orefici, o 
fmaltatori. 

\ \ giallo é lo ñeífo che il giallo degli ore
fíci , la di cui compofizione fi dani qul ap-
prefío, 

I I turchina fi fa di lapislazzalo, ufato da' 
Pittori a ol io , ben purificato e preparato 
con ifpirito di vino, ed efpoíto in un fia-
fchetto per cinque o fei giorni ai raggj del 
S o l é , 

I I rofíb vermiglio é fatto con vitriuolo 
calcinato fra due crogiuoli, lotati infierne; 
pofeia lavato in acqua forte, e indi in ac
qua netta: ii fuoco ha da eífer moderato, 
e da rimanerc una mezz'ora inc irca . 

I I roíTo di lacea é corapofio di fin oro 
difciolto ia ac^ua regia con fale armonia' 
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co? o fal comune. Compiuta eííendo ladif-
foluzione, ei fi mette in una cucúrbita con 
acqua di fonte, e con Mercurio , fopra 
la rena calda per 24 ore. L a polvere , che 
rimane al fondo delia cucúrbi ta , quando l' 
acqua n ' é verfata fuori, fi macina con fior 
di zolfo, che fia il doppio del di lei pefo, 
e fi mette in un crogiuolo fopra un fuoco 
leggiere. E quand'il zolfo, il qual prende 
fuoco, é efalato, la roíTa polvere, che re-
fta, fi macina con ghiaia. 

Finalmente, la copparofa blanca calcina-
ta fa un colore moho fimile al color d'am-
bra, che adoperano i miniatori. 

Quefti fette o otto colori, o ñeno fmal t i , 
fervono per la compofizione di tutti gli 
altri , mediante una difereta miftura e com-
binazione de' medefimi. — C o s í , il turchi-
no e'l giallo fanno il verde; il turchino e'l 
roflo, il violctto; e in fimil modo del re-
fio. Vedi COLORE. 

SMALTI adoperati da'gioiellieri, oref íc i , 
e fmaltatori. — Quefti, come abbiamo of-
fervato, vengono principalmente da Vene-
z i a , e dali'Olanda: fono in fottili formel-
le di differenti grandezze ; aventi d'ordina-
rio quattro pollici di d i á m e t r o , e un mez-
zo pollice di groffezza. Ogni formella ha 
fopra di sé improntata con un punzone la 
marca del fabbricante. Le marche piü ufua-
li fono il nome di G e s u , una firena, una 
feimia , il Solé , &c. 

Quelli che vengono da Venezia fono prin
cipalmente bianchi , color di fcagliuola , 
turchinoazzurro, incarnatino, giallo, ver
de, e turchino ofeuro, detto lapit faifa. 
Quefti fette fono i pnncipj di tutti gli al
tri , i quali nafeono dalla miftura di que
fti, Ed il blanco, in particolare, é , perdir 
c o s í , la bafe di tutti gli altri fei principali 
colori. 

II bianco fi f a , come s 'é di gia oííerva-
to , di vetro di criftallo, di í h g n o e piom-
bo calcinan con un fuoco riverberante. E 
quefto fmalto fi adopera non folo da'gio
iellieri e fmaltatori in metallo, ma anche 
da'Pittori a fmalto , dai fabbricanti di V a 
fellami Olandefi , &c . Con aggiugnergli dell* 
azzurro, ei diventa color di pianella o fca
gliuola: coli'aggiugnervi del rame, e del 
vetriolo di C i p r o , egli fa un turchino az
zurro . C o n perigueux, un color incarnato; 
e con ruggine di- ferro , un color giallo. 

Per 
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Per farne un verde, vi aggiungono liinatu-
re di ra me , &c. , r 

S M E C T T M N U U S , un termine che la
cea qualche figura in tempo delle Guerre 
C iv i l i d' Inghiicerra, e durante i 'Interre
gno. - r - F u formato deile lettere iaiziali 
de'norai di cinque. eminenti Miniftri Pres-
biteriani di quel tempe , cio¿, Steffino Mar-
shalj Edmundo Calan?/, T o m m a í b Toung, 
Matteo Nnvcomen, e Guglieimo Spurjlow , 
i quaii iní ieme feriflero un libro ^contro 1' 
Epifcopato, nell'anno 1641 ; ond'effi, e i 
lor feguaci, íi cbiamarono SmeBymnuani. 

S M E M B R A T O , nt\V Araldica ^ fi ap-
plica ad uceeili, che non han no ne piedi, 
né gambe: come anche a lioni ed altri ani-
mal i , i cui membri fono feparati. Vedi 
MEMBR ATO , 

S M E R A L D O , SMARAGDUS , S M A P A F -
A 0 2 , una pietra preziofa di color verde, 
aííai bella, e brillante, ma fragüe . Vedi 
S'MER ALDO , qiú fotto . 

G l i fmeealdi Orientali fono i piü í l i m a t i , 
effendo i piu dur i , e d'uno fplene!ore piü 
v igorólo di tutti gli a l tr i ; tanto che giun-
gono fino a tignere 1'ambiente aria col lo
ro verde . 

Gran virtudi fi attribuifcono alio fmcral-
do: Cardano ed altri dicono, ch'ei refiíle 
alia pefte, ai veleni ed alie difenterie; che 
ravviva gli fpirii i , &c. Vedi GEMMA . 

SMERALDO*, in Inglefe, Emerald, una 
pietra preziofa, aífai verde e traíparentc; 
e quanto alia durezza , ella viene im raed la
ta dopo il rubino. Vedi PREZIOSA Pietra 
e GEMMA . 

* La parola / accorda colla Franzefe efme-
raude ; venen do entrambe dal Latino íma-
ragdus, che fignifica lo fiejjo . J l t r i le 
fanno derivare daW Arabo zomorrad . 

Plinio coma dodici fpezie di fmeraldi j e 
ne denomina ciafcheduna dalle Provincie 
o R e g n i , ov'ei fupponeva che fi tro va (Te
ro i come Sc i t i , Battriani , E g i z j , Perfia-
n i , &c. 

M a i moderni Naíurai i , e Gioiel l ieri , 
non ne cooofeono che di due fpezie, ció} 
gli Orientali, e i Peruviani. E fe fi prefia 
íede a Tavernier, nel fuo Trattato delle pie-
tre colórate che fi trovano nell 'Indie, in
tento nel fecondo Volume de'fuoi Viaggj , 
queüe due fi dovrebbono anzi ridurre ad una 

Tom, VIJL 
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I n eíTetto egli f o ñ i e n e , che non . v ' é , né 

v i fu mai alcuna miniera di fmeraldi nelt 
Indie Orientali ; e che tutti quei che eolíi 
fi trovano, vi fu ron o portati dal Perü pe)P 
la via del M a r del Sud; ch'era un m é t o d o 
di commercio eíercitato da' Peruviani prima 
che gli Spagnuoli faedfero la fcopsrta dell* 
America . M a come il punto di cotal com
mercio non vien abbaftanza provato, dob« 
biam tenerci all'antica divifione, 

L o fmeraldo Oriéntale é pih duro , pi|t 
bril lante, e piíi trafparente del Peruviano; 
nel quale fi trovano generalmente certe nu-
volette i oltre che feintilia di meno. I n o í -
tre, fe ne porta in tanta quantita dal Pe
rü , per la vía di Cartagena, che fono affat 
dícaduti di prezzo e di riputazione. Si par
la parimente di fmeraldi trovati in C i p r o , 
ed anche in Inghilrcrra; ma quefti fono d" 
aífai poco c o n t ó ; feppur é certo, che ve 
ne fiano alcuni di ver i . 

Alcuni Autori vogliono che gli fmeraldi 
fi cavino dalle miniere del ferro: e PomeP 
ci afficura, d'averoe avuto u n o , cui era 
tüttor attaccata la gleba di. ferro . T u t t o 
quel , ch' abbiam a diré su quedo, fi é , 
ch' egli non potea eífere del Perú i a cagio-
ne che in quel paeíe non v' é alcuna m i 
niera di ferro. 

Si fuppone, che lo fmeraldo divenga piü , 
e piü perfetto nella miniera , come il ru
bino; e che arrivi al fuo verde a gradi len-
ti , appunto in quelía guifa che il frutto 
viene a poco a poco a maturarfi . Egli é op-
pinion comune, che lo fmeraldo crefee i ti 
d ia ípro; e certo fi é , che vi fono alcuni 
diafpri sf perfettamente verdi , che molti 
gli hanno prefi per ifmeraldi. Vedi DIA-
SPRO. 

M a la propria matrice, o marcaffita , di 
quefia pietra é la preme (come ía chiamano 
gl' Ingleíi ) la quale fi annovera fra le pie-
tre preziole piü groí ío lane; eífendo dura, 
tralparence, mezz' opaca , e d' ordinario fram-
railchiata di gia^ilo, verde, bianco, turchi-
no , &c. , ' -

G l i Antichi faceano. degli Agnusdei di 
fmeraldi centro ogm forta di frregonerie; 
e gli fupponevano efficaci contro mille dif-
ferenti malattie. A l prefente; che abbiamo 
piü di fperienza, o meno di credulita, fi 
ftimano per la loro bellezza, non per lai.or 
virtü ; febbene vi fono cuttora alcuni , i 

G QUS^ 
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•quali fuppongono, che quando fon fláotti 
ín polvere impalpabile, e mi í i i con acqua 
r o í a , poflbno eíTer di qualch'ufo nella Me
dicina., 

G l i Autori favcllano di fmeraldt d' una 
grandezza incredibile: Rodrigo di Toledo 
accenna, che quando i Saracini prefero quel-
la C i t t a , 11 R e Tarík ebbe per fuá parte 
del facco, una tavola, tutta d'un pezzo , 
e 365 piedi J u n g a , c h ' e g ü foftiene folie 
uno fmeraldo. Dopo tanto, il lettore non 
ifi flupira di quello, che Teofrafto pretende 
aver veduto in un T c m p i o d' Egi t to , edil 
quale era quattro cubiti lungo, e tre lar
go; né di un' obelifco di fmeraldo del!'al-
tezza di quaranta piedi. Sit penes ipfos Au-
Sicrer fides , 

N e l Diciionnaire de Commerce abbiamo 
una í l ima aífai curiofa ed efatta de'prezzi 
delle difFerenti fpezic di fmeraldiPeruvianL 
i l Lettore, fpero , aggradira che qul gli 
venga traferitta* 

SMERALDI rd^zi . •—Que i della prima e 
piu groíTolana forta, deíti plafmes , o plaf-
w i , da arrotare, vagliono 27 f e i l i i n i Jiet l i-
n i i l marco j od 8 oncie, L i Aemi-morillonfy 
8 lire flerl. per marco , I buoni morillons, 
i quali non fono che piccioli pezzi , ma di 
color fino, da 13 i , fino a 15 1. per mar
co , G l i fmeraldi piü grandi che i morillons^ 
C detí i del terzo .colore ¡ o forta , fono fiima-
ti da 50 1. a 601. il marco. G i i fmeraldi^ 
detti della feconda forta, che fono in pezzi 
piü grandi e piü belii che i precedenti , 
vagliono da 6^ 1. 3 7 5 1. per marco. F i 
lialmente ) que i del primo colore , altri-
jnente detti carte negre , negras partes j va
gliono da .110 1, a 115 i 

SMERALDI gih tagliat i , o lifciati e non 
tagl iat i , quando fono di buona pietra, ed' 
un bel colore , vagliono 

J j t , Scill. 
Qüeí che pefano « n ca

rato , o quattro grani •— o 10 
Quei di due cara ti ——- 1 7 
Que i di tre carati .———• 2 5 
Quei di quattro carati —• 3 %o 
Quei di cinque carati — 4 10 
Quei di fei carati ——- 7 10 
Quei di fette caratti ^—15 o 
Quei di otto carati ——- 19 o 
Quei di nove carati 23 o 
í j u e i di dieci carati -—— 33 9 
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SMERALDO, nell' Araldica, é ufato Itt 

luogo di verde, nel divifare i'arme di D u -
c h i , C o n t i , &c. Vedi BLASONE, VERDE, 
&:c. 

S M E R I G L I O , in Inglefe, emery * , una 
forta di pietra metallica, trovata in quali 
íutte le miniere di metaiii; ma foprattut-
•to in queíle di ferro , di ra me , e d 'oro. 
Vedi PIETRA-e MINIERA,, 

* La parola "viene dal Franzefe emeri!, 
formato dal Latino fmyns , e queflo dal 
Greco cr(ivpn, che fignifica la Jicffa cofa ; 
e che Lcmery fa derivare dal verbo 
cjiiusú , i o netto , fpazzo . 

Sogiiam diñieguere tre forte di f n e r i 
gí i o i ¡o SpagntiDlo , // rojfo , e lo [me ••igli o 
comune. — I I primo fi trova nelle miniere 
d'oro del Perú , e in al tre Provincle deli9 
America Spagnuola : é giudicato una fpe-
zie di marcaífua di quei ricco metallo; cT-
fendo -vergato di venette, e macchie d' oro. 
Per q u e ñ a ragione appunto il Re di Spa-
gna ne proibifee la di lui eílrazione.: il che 
lo rende e í lremamente faro ira noi ; con 
gran diípiacere de' c«rcatori della pietra fi-
lofofaie, i quali íondaao grandi fperanze 
fulla írafmutazione di queí lo preziofo mi
nerales Lo fm erigí i o rojfo fi trova nelle mi
niere di rame; i l poco che n' abbiamo vie
ne da Svezia e Danimarca, 

L o fmeriglio comtine íi cava dalle minie-
re di ferro; ed é qu.ifi Fuñica forta, che 
da noi (Inglefi) fi adopera. I I coufumo di 
queílo .é a lía i confiderabüe fia gli armaiuo-
l i , fpadaj, magnani , vetraj , lapidar), mu-
ratori , & c . Alcuni de' quali 1'adoperano 
per liíciare e bruñiré i lavori di ferro , e 
.d'acciaio ; a l t r i , per tagliare , legare, e la
borare ii vetro, il marmo, e le pietre pre-
ziofe, 

Que í lo fmeriglio h d' un color brunazzo, 
che tira un pu 'al roOb; e í lremamente du
r o , e per confeguenza difficile da polveriz-
zarfi. G l i Ingleíi fono i foli che hanao ac-
quiílata l'arte di farlo in polvere; i l che 
efli fanno per lo piü col mezzo di certi mu-
l ini inventati a ta! propoíito : e cosí lo man-
dano in polvere ai loro v ic in i . 

Vano farebbe di peílarlo ne'mortaj; ef-
fend'egli cosí duro, che penetrerebbe, o 
romperebbe ii raortaio , prima che di ce
deré . 

Pe l la Polvere, la piü fottile ed impalpa-
m 
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Hle é la migliore: quanto alia pietra j do-
vrebbe ícegHerfi d'un color alto , e per 
quanto é poffibile netta di roccia. 

L o fmeriglio fonduto con piorabo, e fer
r o , gl'indurifce.- E g ü accrefce e rileva i l 
pefo e'l color deiroro Si fuole mefchiar-
ne un poco coll' oro di Madagafcar,^ ilqual 
é naturalmente pallido e dolce. Vedi ORO . 

Loto , o pafta di SMERIGLIO {putty of 
Emery) é una fpezíe di materia fangofa, 
che fi trova fulle ruóte dei Lapidar] 5. e la 
quale contiene parte della palvere: di Sme
riglio.. 

S M I N T E ' O , SMINTHEUS, 2 M I N 0 E T 2 r 
nell 'Antichita , un epíteto dato ad Apolli-
ne , dal Greco, crpivQoí, un topo. V i fono 
due difíerenti relazioni dell'origine di queft' 
appeliagione: la pr ima, che nella C i t t a d i 
Chryfa) in Mií ia , v'era un- Sacerdote d'' 
Apol l ine , chiamato Crimsr contro il quale 
e í íendo irritato q«el D i o , mandb unafrot-
ta di topi: a diítruggere tutte; le fue terre. 
M a avendo Cr/w/V placato lo sdegno di quel-
la Deita:, venne quefta in perfona in di luí 
ajuto, alloggib col paftore di Crinis, gli 
diíTe chi ella era, , c diftruíTe tutt ' i topí 
.co' fuoi dardi r in memoria di che, Crinis 
fabbricb- un Tempio al fuo Liberatore, fot-
to ii nome ái Jlpolline Sminteo. 

Clemente Aleí íandrino r nella fuá efor-
tazione fatta a' G r e c i , ce ne da una ftoria; 
diverfa: i Cretenfi , d i c ' egü , avendo con-
cepito il difegno di mandar fuori una C o 
lonia, confultarono l'Oracolo d'Apolline 
quanto al luogo da fceglicrfi: la rifpoflane 
f u , che doveíTero itabilire la lor Colonia 
la dove quegli che fon^ nati dalla térra ve--
HiflTero ad opporfegli. — Giunte quelle gen-
ti nell'Ellefponto, i topi, di notte tempo,. 
ruppero coi lor denti tutte le corde dei lor 
archi : ii che clleno giudiearono un compi-
mento d e ü ' O r a c o l o , . e vi fabbricarono una,* 
C i t t a col nome di Smintha. 

S M I N U I R E , diminuiré , fcemare, ftre-
mare , ridurre a meno. VediRITAGLIARE. 

S M O N T A R E , nell 'Arte Mil i tare , , l'at-
to di_ fcavallare. — Cosí r /montare la C a -
val lcr ia , i Dragoni , o í imil i , vuol d i r é , , 
fargli fcendere di cavallo.-

SMONTARE i l cannone, fi é i l romperé i 
HHir le ruóte , - le affi , o a l t ror de' canno-
n \ v per rendergli cosí inutili í; e fuor di fer-
^i7JO - Vedi GANNONE 5 gcc.^ 

S O C 
I Caval l i fi dicono puré fmontatir quan«¿" 

do fon reíi inetti al fervizio.-
S N E R V A R E , tagliare, e guaftare i ner-

v i . Vedi ENERVARE ed ENERVAZIONE . 
S O B B O L L I R E , mezzo^ bollire , nella* 

Farmacia, &c . un termine applicato a'frut-
t i , erbe, &c. che íi fanno bollire per bre
ve fpazio, per cavarme i primifucchi; nel
la mira di pofcia infpeífarli , o condenfarlio 
Vedi BOLLIRE. 

SOBBOLLIRE, in fenfo proprio, íignifíca 
bollire copertamente .> 

S O C A r nella Legge Tnglefe , Soc, oSokr 
SOKA , denota giurifdizione ; ovvéro una 
potefta o privilegio' d' amminiftrar la giu-
ñ i z i a , e d'efeguire le leggi 

Laí parola é anche ufata ^ t r shire \ pro
v i n c i a , circuito, o territorio in cui tal 
potere é efercitato da* colui e h ' é inveflito 
di cotal giurifdizione. Vedi GiURisDiz io -^ 
NE 

Quindi puré ía tegge Lat ina Soca, ufa--
ta per una Signoria affrancata dal R e ,- con.' 
liberta di tener una Corte de'fuoi ÔC-WÍ/Z J 
o Socagers, c ioé , fuoi tenenti 5 vaíTalIi, o 
fittuarj , la cui tenuta indi fi chiama/oítf- ' 
ge\. Vedi SOCAGE . 

Quefta forta; di' liberta , o franchigía r 
fuffifte tuttora in diverfe partí d' Inghilter-
ra , íb t to i! nome di foke r ofoken. —'Ske-
m def ínifee \a. foca, feÜa de hominibus fui$ 
i n ' curia fecundum confuetudinem: Regni —» 
Brady fa menzlone: di quefte libertadi .0 
privÜegj /oc , /¿?ír,. tolyteam, infangthef e-
utfitngthef.. Vedi-SACA r &:c.. 

Nelle Leggi* d'Enrico 1. foca í í ufa an--
che come finonimo di franchigía ,• per un 
luogo privilc-giato , rifugio r afilo o fantua-
rio , &c, Dal Saífone , / o « ? r o f o c n e V e d i 
FRANCHIGÍA, SANTUARIO, ASILO ,. &C. 

S O C A G E * , o SOCCAGE, una t é n u t a , o9 
titolo,, per cui gli uomini in Inghí l t errate -
neano le lor terre a condizione di lavorar" 
quelle de' lor rifpettlvi S ignori , coi lor pro--
pj aratri , . e di- tare: altri^ ufizj inferiori d5 
agricoltura a lor proprio carico v Vedi SER^ 
V-IZIO , VASSALLO , TENUTA , = &c.• 

* Bra6lonJ lo deferive eos} :'• dici p o t e r í í / o - -
cagium: & focco & inde ténentes fockman^-
n i , eo quod1 deputatii fuat, ut vi Jeturs* 
tantummtído ad cuituram, &'qujruniE 
cuítodia & máritagia ad propinquioresí 
prentesjure fanguinis pertinebüní v ^ o * 
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Quefto titolo (tenure) fervile venne po-

fcia convertito, per mutuo accordo del Si-
gnore e del VaíTaüo, nel pagamento d'una 
certa fomma di danaro, che quindi fi chia-
ma llberum focagium, cioé foca ge libero c 
comunc. Laddove l'altro era villanum /o-
cagium , o foca ge baflfo : in qurnto coloro, 
ehe tenean terre con quefto t i to lo , non fo-
lo eran obbligati ad arare quelle de' lor Si
gno ri 3 ma preftavano a' medefimi giuramen-
to di fedeltva, Jicut v i l l an i . Vedi FEDELTA' 
e VILLANO. 

I I focage era una ten uta , o t i to lo , di tal 
eñenfione, che, fecondo accenna Littkto-n, 
tutte le terre d' Inghilterra, che non fi te-
neano per fervizio di Cavaliere (by K n i -
ght* s-Service ) erano tenute in focage: tan
to ch' ei fembra, che i i paefe foííe divifo 
tra queíli due t i tol i di tenuta *, i quali , ef-
fendo di di vería natura, la fucceffione a 
íali poderi feguiva parimente in differente 
maniera. Perché le terre tenute in fervizio 
di Cavaliere, ícendeano al figliuolo mag-
giore* ma quelle tenute in villano focagio 
difcendeano egualmente fra tuít ' i figliuoli. 
Nulladimeno fe non v' era che un fol po-
dere, i l figliuolo maggiore dovea averio; 
ma in modo, ch' egli avefife a pagare agli 
altri la valuta delle lor porzlonj. 

Skenc definifee i l focage ^ una íenuta di 
ierre, per cui un uomo é infeudato libe-
ramente, fenza uficio di guardia (ward-
ship) e fenza maritaggio, pagando al fuo 
Signore alcune picciole rendite, &c. i l che 
l i chiama free ^ cioé libero, focage ^ &G. 
Xroviamo varié divifioni—di focage negli 
Scrittori di Legge, come focage in capite, 
&c . Ma per lo Stat. Car. I I . tutte le te
nute dal di 24. di Febbraio, 1645 , faran-
BO aggiudicate, e lévate per fempre, per 
convertirle in focage libero e cornune . Vedi 
TENUTA. 

SOCCO, S o c c u s , ne l l 'Ant ichi ta , una 
Ipezie di fcarpa alta, che arrivava finofo-
pra i l nodo del piede, portata dagli Atto-
t i nell' antico Dramraa, nel rapprefentare 
le perfone comiche. Vedi COMMEDIA. 

I I focco era aífai piu baíío che i l cotur
n o ; ed era i i calzare diñintivo de'Com-
medianti ; ficcome i l coturno era quello 
áe 'T rag i c i : quindi focco fi adopera fovente 
per la Commedia ítelía . La Commedia, 
éice i i SR. Tendón; dee fayellare ÍÍJ íti-

s oc 
le piu umile che la Tragedia ; i l feceo k 
pih baffo ehe lo ñ iva le t to . Vedi COTUR
NO . 

SOCIETAv, SOCIETAS , un' adunanza , 
od unione di parecchie perfone nel medefi-
rao luogo, per la lor mutua a íMenza , fi-
curezza , iotereífe , o trattenimento . Vedi 
COMUNITA', CORPORAZIONE, COLLEGIO , 
COMPAGNÍA , ACCADEMIA , &C. 

Abbiamo molíiííime fpezie di Societadi, 
difiinte pei differenti oggetti o fini dalle 
medefime propofti: Societadi c i v i l i , Societa
di di commercio, Societadi religiofe , e Socie-
ta letterarie, & c . 

SOCIETA' , nel Commercio , é un contrac
t o , o accordo fra due o pih perfone, col 
quale fi légano infierne per un certo lem
po , e convengono d'aver parti eguali ne' 
profitti o nel le perdite , che fuccederanno 
negli affari , pe' quali la Societa o Compa-
gnia s1 é contraí ta . 

Gli Inglefi hanno parecchie Societa afiai 
confiderabili di que ña forra ; come la Com-
pagnja de' Mercanti Avveníurier i , quella 
di Turchia, delF India Oriéntale , di M o -
fcovia, del Levante, di Groenlandia, la 
Spagnuola , i ' Africana , quella del Mar del 
Sud , e del Golfo di Hudfon. Le inftitu-
z ion i , fiatuti, &c. delle quali fi potranno 
vedere fotto T articolo GOMPAGNIA . 

In vigor della Legge Romana , i l contrat-
to fociale non abbifogna d'altra folennit^ , 
che del fol o confenfo delle p a r t í , fenz'al-
cun minimo feritto: ma preífo di n o i , v i 
fi richieggono articoli di Corapagnia. — Non 
v' é concratto , in cui la probita fia pih ne-
ceffaria che in una S&cieta; poiché le Leg-
gi dichiarano nulle quelle , che fi fauno cen
tro l1 equita, e con difegno d'ingannare. 

I Franzeíl diftinguono tre forte di Societh 
mercantile : Societh ordinaria, deíta anche 
collettiva e genérale : Socista in commendam : 
e Societa anónima, deíta anche momentaria 
e incógnita. 

La prima é , quando parecchj mercanti 
operano íutt i egualmente negli affari della 
Societh, e fanno tutto forto i lor colletti-
Vi no ra i , i quali fono pubblici e rtoti ad 
©gnuno. 

SOCIETA' ¡n commendam , o dommandity i 
come la chiamano gl ' Inglef i , é quella fra 
due perfone, una delle quali mette folo i l 
jfuo danaro ia capitale, fe«za far alcun a l -



tró u ñ n o dicompagno; 1' altra , cbe fi chia-
ma ü Cumplimentarlo dclia Societh, fpedifce 
tutíi gÜ aífari fotto il fuo proprio nome. 

QueÜa Societa h affai utile alio Stato ; 
poichc ogni íorta di perfone , fieno nobili , 
o gente íogata , poffono contraerla; e cosí 
fare che il lor danaro fia di fervizio al Pub-
blico: e quegli, che non hanno fondi lor 
proprj per írafficarc con effi , trovan o con 
queila il mexzo di ftabilirfi nel Mondo, e 
di render utile la loro induflria ed arte . 

SOCIETA' anónima, é quella, nclla quaíe 
tutt' i membri fon impiegati, ciafcuno par-
í icotarmente , ' nel comuné intere í íe , ren~ 
dendovifi contó da ciafcuno de' profitti, 
&c . agli altri; ma" fenza che il Pubblico 
ne fía informato; di modo che il venditore 
ha folamente F azione con tro il particolar 
compratore, non comparendo alcun altro 
nome. 

Si chiama anche momentaTt*, perché fo-
vente fi fa in occafioni particolari, e ceífa 
con eífe j come nel fare una compera, nel 
venderé qualche mercanzia, &c. 

D i queda quattro forte fi diftinguono : 
Societa di partecipazione, la quaíe fi fuol for
mare per vía di lettere da una Cit ta all'al
tra , ove una mercanzia ha da eífer compe-
rata o venduta . — L a feconda é , quando 
due o tre perfone vanno infierne alie Ficre 
per comperar mercanzie. — L a t e r z a , quan
do due o tre perfone convengono di compe-
rare turto quanto fi trova di certa mercan* 
xia , in qualche paefe; per rivenderla fe-
condo il lor proprio prezzo. — " E la quarta 
fi é , quando tre o quattro perfone fanno in
fierne un viaggio, per comperare e venderé 
la íteíía mercanzia. Inqucfte Societadi ano-
n ime, oltre i mercanti, fi ammette gente 
di qualita, &c. 

SOCIETA* religiofe , fono partici di perfone 
formati per viver regolarmente infierne, o 
per promoveré 1' intereííe delia E.eligione i 
o per coltivarla fra di loro . 

Della prima'fpezie fono tutte le Congre-
gazioni d e ' R e í i g i o f i ; particolarmente i Ge-
fui t i , i quali fi chiamano la Societh di Ge-
su ; benebé eglino piíi ufualmente fi diano 
il nome di Compagnia di Ges í j . Vedi Gfe-
SUITI . — L a Societa deila Sorbona. Vedi 
SORBONA. — L a Societa di S. Tommafo di 
Vil lanova, iftituita nel xóóo da F . Ange-
10 lc F r ™ J t ' - L a Svcieta di S. Giufeppe, 
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iftituita nel 1^38. — L a Societh di Ereta-
gna, c h ' é una Riforma di Benedcttini nel 
1606. — E la Societk di G e s u , un Ordine 
Religiofo Mi l i tare , infiituito da Pió I I . 

Delia feconda fpezie fono, la 
SOCIETA' per la riformazione de'' coflumi t 

e per metter in efecuzione le leggi cen
tro la fregolatezza, e Tempieta. — F u f t a -
bilita , fono piíi di cinquant' ann i , da c in-
que o fe i perfone prívate in Londra ; ma da 
quel tempo in qua ella é flata a difmifura 
accrefeiuta di buon numero di membri d' 
ogni denominazione: un particolar corpa 
de' piü confiderabili di queñi porta le fpefe 
d'azioni , profeguimenti, &c. fenz' efigere 
alcuna contribuzione dagli altri: quefti fo-
prattutto fi applicano a prefeguire in giu-
í i izia perfone che giurano o b e í i e m m i a n o , 
s' imbriacano, c profanano il Sabato. — U n 
altro Corpo di circa cinquanta perfone íi 
applica a fopprimere la d i í fo lutezza; e da 
quedo fono fíate attualmente foppreífe piu 
di 500 cafe di difonefta. — U n terzo cor
po é comporto di C o m m i í f a r j . — U n quar-
t o , d' Informatori. 

Oltre quefti, vi fono altri otto corpi re-
• golari, mifti , di gente che tien cafa , e d' 
ufiziali , che hanno 1' occhio fulla condotta 
de' Commiífarj ed altri uficiali, ed aífif iono 
in cercare e feoprire cafe difordiaate, & c . 
in prendere i r e í , in dar informazioni , 
&c. 

SOCIETA1 per propagare i l Vangelo nepaeji 
efieri: fu queíta inftituita in Inghitterra dal 
R e Guglielmo F anno 1701 , per afficurare 
il raantenimento per un Clero i d ó n e o , e 
fare altre provvifioni per la propagazione 

1 del Vangelo nelle Piantagioni , Colonie , 
Fattorie, &c. — A tal fine egli incorporé 
gli Arcivefcovi, varj Vefcovi , ed a l tr i , s i 
nobil i , che plebei di qualita, ed Ecclefia-
ftici, fin al numero di 9 0 , in un Corpo , 
con privilegio di comperare in erediía per 
due raila lire F a n n o , e beni a v i t a , o ad 
anni , con altri effetti, ad ogni valuta. 

Si radunano tutíi gli anni il terzo V e -
nerdl di Febbraio, per eleggere un Prefi-
dente , Vice-Prefidente, ed altri Uf ic ia l i ; 
ed il terzo Venerdi d' ogni mefe per trat-
tare d'affari, depurare perfone atce a pren
dere foferizioni per detli ufi ; e per dar con
tó al Gran Cancell iere, & c . di tutt'i da-
nari CQS\ r icevmi , — H a n n o una Commif-

fio-
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fione (Committee) o Confjglio a t ó a l e , al
ia Cafa del Capitolo , per prepararvi le ma-
terie per gli congreffi menfuali, che fi fen-
gono aila Librería di S. Mart ino. 

SOCIETA1 per propagare la dotmnaCriflía* 
m : fi comincib quefta Tanno 1699 da al-
cune perfone di mér i to &c. I ! fuo primo 
difegno fu di propagar la Rcligione neile 
Colonie , per aflicurare ía pía educazione 
de'Poveri del Regno, e per ricbiamarque-
g l i , che erano ne'fondamenti del Crif l ia-
nefimo. 

Nei r anno 1701 i membri di queda ^o-
eicth aveano proccurato l imoíine confidera-
bili , e le aveano trafmeíTe alie Colonie , 
in Librer ie , Bibbie, Catechifmi , &c. con 
un volontario mantenimeato per varj M i -
niftri,, da impiegarfi nelle Piantazioni o 
Golonie . — M a inftituitafi allora la Socte-
ta per propagar il Vangelo ne' paefi eftcri,. 
vennero i fuddetti incorporati, per lettere 
patenti , in quefta ; e cosí difirapegnati, e 
íb io l t i , in qualita di Societa particolare, 
dall'«/í ír/or profeguimcnto di quel ramo del 
ior difegoo originale: fopra di che íi voí -
fero interamente aH'altroj ed ora fono af-
fai confiderabili, per le numerofe acceíTio-
ni d'Ecclefiaftici e di La ic i 

S' adunano ogni fettimana, per concerta
re le mi fu re neceííarie per ammafíare limo-
fine per 1' educazione di poveri fanciulli , 
e per iñabil ir delle fcuole a tal propofito; 
come al tres 1 per una piu regolare difpofi-
zione de'iibri pii e de'Catechifmi; per l' 
inüruz ione degl'ignoranti, delle perfone er-
ronee , &c. —Col l1 aíTiílenza de' membri 
d' altre Societa religiofe, hanno proccurato 
delle fofcrizioni per 1'educazione di piu di 
tre m ü a figliuoli, i quali fono collocati qua 
e la nelle fcuole di L o n d r a , e fono ammae-
fírati nel leggere, fcrivere, e falmeggiarc, 
&c. — H a n n o difperfo moltiffimi libri fra 
i poveri, nella F l o t t a , nel l 'Efercito, & c . 
ed hanno proccurato che parecchj ne fieno 
tradotti in Bretone (Welch) ed in a l tr i l in-
guaggj- foreñ ier i , ed in conformita pofeia 
diftribuiti. Veúi Scuok ¿í/ CARITA* .-. 

Della terza fpezie-,. fono^ diverfe focieta 
religiofe, propriamente cosí dette; ftabili-
íeí i la prima volta i n Londra verfo Tan-
no 1678, da pochi giovani , i quali con-
vennero ^arajd^ngrfi ogni fettimana , per 
ffc o r a z i o n e í per falmcggiare >f, e per- la 
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conferenza fpirituale. —Son'ora crefeiule 
a quaranta diftinti C o r p i , i quali hanno 
inü i tu i to preghiere pubblichein molte C h i e -
fe , ove prima non erano, e proccurato 
frequenti amrainií lrazioni del Sagramento j 
e raantengono delle letture su tal materia , 
in una Chiefa o neli'altra quaíi tutte le 
fere delle Domeniche. 

S o c r E T A , della corda-.. Vedi r^articolo 
CORDA. 

SOCIETA* Reate. Vedi r a n i c o l o RE ALE: 
Soeieú.. 

S O C I N I A N I , una moderna Setta d'Aq-
titrinitarj, i quali in queíii fecoli hanno 
ravvivato alcuni degli erjori di Paolo Sa-
mofateno,, di Fot ino , e d 'Ario ; onde di 
quando in qnando fi chiamano anche Aria-
n i ) Fotiniani , &c. benché per molti capí 
fien© differenti da tutti q u e ñ i . Vedi ARIA-
NO, FOTINIANO, ANTITRINÍTARIO , &C. 

Fauílo Socino, gentiluomo di Siena, ond' 
efíi prefero il nome,. non fu il primo A u -
tore di quefla Setta: egli fleffo afferma, 
nella fuá lettera a Martino Vodau^ feritta 
in 1548 , ch' egli non avanza in materia 
di dogma fe non quanto era flato pubblica-
to da altri avanti di l u i , anche in Polonia , 
prima ch'ei veniífe a dimorarvi. L a verita 
fi é , che puoffi. diré , ch'egli abbia piutto-
flo raffinato , colle fue fottigliezze , full<e 
nozioni che di gia in quel tempo cote, pre-
valevano, di quel che inventato un nuovo» 
Si í lema 

Nella di lui V i ta , feritta da un Cavalier 
Polacco, leggiamo , ch'egli non s'era ap-
plicato alio i ludió della Filofofia e della 
T e o l o g í a , né avea í ludiato altra cofa che 
la Lógica , prima ch'ei giugneífe aH'eíadi 
35 anni: ma che avea fpefo la maggior 
parte della fuá vita a!la Corte del Gran-
Duca di. Tofcana. Rit íratoí i poi daquefta, 
egli comincib a penfare alia Religione;, é 
ficcom' era preoecupato ed imbevuto degli 
feritti di fuo Z io Lelio Socino, formo fo
pra di eífi un S i ñ e m a . — L e l i o avea fpie-
gato le prime parole del Vangelo di S. G i o -
vanni , . in principio erat verbum, con quefle, 
in principio Evangelii erat fermo ; come fe i l 
principio, di cui qui fi parla , non foíTe 
altro che i l principio del Vangelo. 

QueiT interpretazione , non mai fentita 
in tutta 1'Antichita , é feguitata da F a u -
flo 5 nel fuo Comento fopra. í primi q u a t -

tor--



soc 
•tordici verfem di quel Vangelo 

S O D 55 

aggiugne , che quegli, che rtr¿o fi chiama, 
non fu ab eterno, e né anche prima della 
creazione del Mondo; rna che per Verbo fi 
dee intendere T uomo GesuCrifto , Dio na
to dalla Vergine, fotto l'Imperator Augu-
flo. M a queíF é un paradoíib, in cui non 
•entraño egualmente twt t ' i di lui leguaci. 
— Contuttoccib negano t u t t i , non folo la 
Divinita di Gesíi C r i í i o , ma anche i'efí-
fíenza dello Spirito Santo, i l Miftexio deli' 
Incarnazione , i l peccato originale , e la 
Grazia. 

I loro fentimenti fono fpiegati a lungo 
nel lor Catechiftno, ftamparo varíe vohc, 
fotto i l t i tolo di Catechefu Ecclefiarum Pa-
lomcammi unum Deum Patrem illiufque F í -
lium unigenitum , una cum Sanfto Spirttu ex 
Sacra Scriptura confitemium . Vedi UNITA-
RIANO. 

I Socimani fono dívifi fopra varj articoli: 
alcuni di loro lafciano Soc'mo , i n q u a n to 
riguarda i l culto d' adorazione dedicato a 
Gesu Gr i l l o ; non potendo eífi comprende
re , come i l Divin cuito fi dsbba daré ad 
Un mero uomo* 

L ' Erefia de' Socimani fi fparfe in fommo 
grado nella Polonia, Lituania, Tranfilva-
i^ia, e ne'luoghi circonvicini. Racow QXH 
la loro Scuola principale; e W fi pubblica-
rono t u t t ' i lor primi i i b r i . — M a venne-
ro llerminati e fcacciati daila Polonia Fau
no 1^55: dopo i l qual tempo fi fon r i t i -
rati íopra tutto in Olanda; ove per altro 
fono flate proibite le lor pubbliche adunan-
ze: ma trovano i l modo di nafcondcríi fot
to i nomi d'Arminiani , e di AnabattiftL 
Vedi ARMINIANO, ANABATTISTI , &c. 

S O C R A T I C A Filofcfia, le domine ed 
oppinioni, rifpetto alia Mora le ed alia Rc-
ligione, fofienute e infegnate da Socraíe. 
Vedi FILOSOFÍA e FILOSOFO. 

Dal carattere di Socrate, lafciatoci dagli 
A n t i c h i , e particolarmente dal di lui difce-
polo Platone, da Laerzio , &c. pare ch' 
egli fia ílato una delle mtgl ior i , e dellepiíi 
faggie perfone di tuft' i l Mondo Pacano . 
A lui fi attribuiíce Ja prima introduzione 
della Filofofia inórale; che é quaoio s'in-
tende con quel detto popolare, Socrate f u 
y ^tmo <* Maynare la Filofofia giii dal Cte-
lo m Terra ; cioé, dalla coüícmplazioue de' 
•̂ leu e de corpi celefti e§li conduíTe gli ua-

tn in i a confiderar se medefimi, le lor pro-
prie paffioni, oppinioni, facoltadi, dove-
r i , azioni , &c. Vedi MORALITA', E T I 
CA , Scc. 

Mentr'era giovane, egli era eñremamea-
te innamorato della Scienza Naturale, co
me ne da te í l imonianza egli fteífo in Pla
tone : ma nella fuá eta avanzata, egli git-
tb da banda quefta parte della Filofofia , co
me ofcu^a, incerta, impraticabile, ed an
che i t iut i íe , e fuor di propofrto; e fidiede 
tutto alia Filofofia Morale o Att iva , 

Egli fu il primo, che, quando tutti g'U 
altn Filofoíi fi vantavano di faper ogni co
fa, conftífaífe ingenuamente di faper fofo, 
ch'ei non fapea nulla. Sopra di che raf in^ 
Pirrone, Padre della Filofofia Scettica, a l -
iorché d^íTe, ch1 ei non fapea cofa alcuna; 
e neppur quefta, eh'ei non fapeífe nu l la . 
Nientcmeno in una rifpofta dell' Oracolo 
pronunzioíTi; Kyfrpm otKÚvs-av "SaxpoíTfií erb-
tp&cmws. Che Socrate era il piü faggio di 
tutti gli uomini. Vedi PIRRONIANO, AC> 
CADEMIA e SCETTICI. 

F u accufato da Anito , Me l i to , e L i c o -
ne, tre perfone, in odio aile^quali eraegli 
venino, a caufa delle fue fevefe deciama-
zioni contro i Poe;i, del numero í k ' quaü 
erano i due pr imi , e'l terzo un Attore. L a 
di Jui accufa era, ch'egli corrorapeífe la 
Gioventu Atenisfe, ed inventaífe nuovefu-
perftizioni. F u condannato a bere la cicu
ta , con 281 vot i , come accenna Quintiliano, 

Dopo la fuá morte, i fuoi concittadini a 
tal fegno fe ne pcutirono, che fi chiufero 
tutt'i Gima!/^ Tr ibunal ! di giuftizia, &:c, 
fi fec« moriré M e ü t o , fi bandi A n i t o , e JS 
ereíTc uná ftatua a Socrate . 

Non ifcriífe cofa alcuna egli fteífo ; puré 
quafi tutte-re Sctte Greche di Filofofi rap-
portano la lor origine alia di lui difciplina ; 
particoiarmente i Platoniíl i , Peripateíici , 
Accademici , C i r e n a i c i , Sto ic i , &e. — M a 
la maggior parte della fuá Filofofia fla ncll' 
Opere di Platone. Vedi PLATONISMO , A c -
CADEMICO. PERIPATÉTICO , STOICO, &C. 

SOÜALES Auguflales. Vedi i' art icoío 
AUGUSTALES . 

S O D E Z Z A , aílratto d i d u r e z z a -
Vedi SOLIDITA' e FERMEZZA . 

Per metáfora , vale üabi l i ta , fermezza; 
c fi prende cosí in buona, come in cattiva 
parte» 

SO-
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S O D O , duro , che non cede al tatto, 

che non é arrendevoie. — Per metáfora , 
vale í tabi le , fermo , cortante . <—Si prende 
anche per forte, gagliardo. —Sodi fi dieo-
no in Italia i terreni incolti , o non lavo-
r a t i . — R i r a a n e r fode^ fi dice anche delle 
femraine de' b e ñ i a m i , che vanno alia mon
ta , e non reftan pregne. 

S O D O M I A , CSODDOMI1 A , oSoddoma; 
atto v e n é r e o , non naturale , tra períbne del 
medefimo fc í íb ; cosí detto dalla C i t ta di 
Sodoma, Sodom, che fu diñrutta da! fuoco 
per queño reato. Vedi BUGGERAY. 
. L e Leggi Levitiche condannavano a mor-
te coloro, che re i íi trovavano di queflo 
efecrabií delitto, Lev. x v n r . 22 , 23. xx. 
15 , 16; e la Legge Civ i le affegna loro lo 
í l e í íb c a í l i g o . L e Leggi Tnglefi altresl lo di-
ch i a rano delitto di fcllonia . 

SOFA' , nelF Oriente , una fpezie d' alco-
va , che fi alza un piede fopra il pavimen
to d' una camera , o d' altro appartamento; 
e fi ftima il luogo di parata, ove fi ricevo-
no le vifite di di f t inzíone. 

Preffo i T u r c h i , tutto i l pavimento delle 
loro üanze di parata é coperto con un cer-
lo tappeto, e dalla banda del i a fineflra fi 
a lza un Sojh, o Sopha , accomodato con una 
forta di matera í ío , coperto con un tappeto 
a fia i piu ricco del primo . — S u quefto tap
peto ftanno feduti i T urch i , si donne che 
uomin i , appunto come i Sarti in Inghilrer-
y a , colle gambe incrocicchiate, appoggíati 
a i muro , c h ' é riveftito di cufeini di vellu-
t o , rafo, o altro drappo, adattato alia íta-
gione. Quivi raangiano le lor vivande ; met
iendo folo una pelle fopra il tappeto, fa-
cendola fervire da tovaglia, e fopra il tutto 
una tavola rotonda di legno , coperta di ton-
é \ , &c. 

G l i Ambafciatori di Francia refifietteio 
lungo tempo, e nfiutarono di far vifita al 
Gran-Vi f i re , quand'egli non gli riceveífe 
fopra il Sojh: alia fine egli accordb loro il 
Sofh. 

S O F F E R E N Z A , Sufferance, negli anti-
chi Cofturai Inglefi , una dilazione, o in-
tervallo di tempo, che il Signore accordava 
al fuo V a í f a l i o , per efeguire l* atto di fe-
delta e d' omaggio , in modo che lo aílicu-
rava da ogni fequeüro feudale. Vedi SERVI-
ZIO, VASSALLO, FEUDO, &C. 

Sofferenza, dicono que' Statuti j é equi-
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valente a fedelta e omaggio, mentr' ella du
ra . Vedi FEDELTA' e OMAGOFO . 

T a l parola fi ufa ancora per un indugio, 
che il Signore concede a'fuoi VaíTall i , per 
quitarfi de' feudi, o e red i ta , ch'effi hanno 
acquiftate, finché abbian pagato il debito 
d' indennita; &c. 

B i l l di SOFFERENZA . Vedi 1' articolo 
BILL . 

S O F F I A R E // vetro, uno de'raeíodi di 
formare di ve ríe forte di lavori nella mani-
fattura del vetro. — Si fa queflo coll' inti-
gnere 11 capo d' una cannella di ferro, o 
fia doecione da foffio, nel vetro liquefatto, 
e col foffiare per effa colla bocea, feeondo 
le cireoílanze del vetro da foffiarfi. Vedi 
VETRO . 

S O F F I E T T O , un ordigno adoperato per 
daré una vigorofa agitazione all'aria , coll' 
ampliare e contrarre la fuá capacita, e co
sí efpirare ed infpirare 1' aria a vicenda, 
Vedi A R I A , &c. 

I foffietti fono di varíe forte, come fof-
fietti domeftici, foffietti dafmaltatori , foffiet
t i da Fabbri, &,c. Vedi FUCÍNA . 

V i fono alcuni foffietti triangolari, che 
folaraente fi muovono da una banda : a l tr i , 
detti foffietti di lanterna, dalla lor fomiglian-
za ad una lanterna di carta: quefii fi muo
vono per ogni verfo, e puré continúan© 
fempre a fiar paralelli. 

% II Sr.Triewalcl, Ingegnere del R e di Sve-
zia ha inventato una íbrta di foff ie t to c? ac~ 
qua. -—Quefta non é la prima volta , che 
1* acqua é itata applicata a foffiare il fuoco» 
L o íkf íb fi fa a T i v o i i , ed in altre partí 
d' I t a l i a , ove le invenzioni per ta! propofi-
to fi chiamano foffi d1 acqua . — Vid. Phi l . 
Trans. N0 . 448. p. 254, 

L ' azione ed eífetto di qualfivoglia forta 
di foffietto, fiafi egli di pelle, o di legno, 
lavorato o raoííb dali' acqua , o da mano 
d'uomo, dipende da quefto; che 1' ar ia , la 
quale in iui entra, e ch' egli contiene quand' 
é alzato, viene di nuovo compreífa e cac-
ciata in uno fpazio piu flretto, allorcbé ii 
foffietto é chiufo, o ferrato. E í lecome 1* 
ar ia , a guifa degü altri fluidi, corre a quel 
luogo ov' ella trova la minor refiflenza, T 
aria dee per confeguenza fcappar fuori della 
cannella, od apertura , con una velocit^ 
proporzionale alia forza da cui i' aria e com
preífa 5 & dee per confeguenza foffiare piíj. 
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fofts o pk uebolmente, a mliura che la 
velocita , coila quaie la cima e'í fondo del 
fcffietto s ' i n c o n í r a n o , é maggiore o mino
re. 11 fo{fio altresi durera in proporzione 
alia <juantita d'aria che fu tirata nei fof-
fietto mediante ran ime l la , o vá lvula . 

II foffietto Jjjiano é un' invetvzione per 
eacciar i'aria entro una mina per ia refpi-
razione degli opera), o cavatori. Que fio fu 
migliorato dal Sr. Papm, cangiandone l̂a 
forma cilindrica in una fpirale i e con c i ó , 
operándolo folamentc col fuopiede, egli po-
tea fare un vento capace di alzare il pefodi 
due libbre. 

I feffieíti d' un Organo fono lunghi fei 
piecii, e larghi quattro, avcndo ciaícuno 
un'apertura di quattro polliei, acciocché 1' 
animella poíi'a fác i lmente giucare. V i do-
vrcbb' cííere panmenti un'animella al can-
noncello á t foffietti^ affinché 1' uno non ven
ga a prender 1'aria dall'altro. Per íoffiare 
un órgano di fedici piedi, vi fi richieggono 
quattro Joffietti. Vedi ORGANO. 

S O F F I S M O , Sofifmo, e Sofifma, *20-
Í ' I S M A , nclla Lóg ica , un raziocinio in-
gannofo e faliace; ovvero un argomento, 
il quaie con quaiche fottigliezza porta raol-
ta apparenza di verita, ma poca fodezza. 
Vedi FALLACIA . 

U n foffijmo é propriamente un'argomen
to falfo nel fondo , e fojamente inventaío 
per tener a bada ed imbrogJiare la perfona , 
cui egli é indirizzato. Vedi SOFISTA ed E -
LENCO . 
' SOFFISMI , od sírgomentí SOFVISTICT , pref-

fo i Log ic í , fono piü particolarmente quel-
li che non fono in forma, o che fono fon-
dati fopra e q u i v o c í . 

Come : Foi avete ogm cofa che non avete 
perduta y ma voí non avete perduto le coma ; 
dunque avete le corna. 

S O F F í T T A , * nell' Architettura, un 
palco, o fia Cielo di camera, di legno, 
formato di travi che traverfano, o di cor-
nicl volanii ; i di cui compartimenti o ta-
volati quadri fono arricchiti di fculture , 
pitture, o indorature . 

* La parola, el) ¿ puramente Italiana, f t -
gwfica lo fleffo che i l Latino 1 acunar e 
lAqvczr ; con que/la differenza, chela-
cunar e ufato per un palco con tavo-
latí qu«dri , e caviy dettt lacus i e la
quear per compartimenti in^recciati con 
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fafcetts, alia maniera dei nodi , o la-
quei . 

T a l i fon quelle che fi veggono nelle Ba» 
filiche e Palagj d' Italia , ncgli appartamen-
ti di Luxembourg, di Parigi, &c. — V e d i 
Tav. Archit. fig. 10. Vedi anche CIELO . 

SOFFITTA, in Ingle íe foffk^ fí ufa anche, 
peí lato, o faecia, difotto, di un' architra-
ve ; e piü particolarmente per quello della 
corona, che gli Antichi chiaraavano ¡acu
nar , che i Franzeíi chíamano platfond, e 
gli Inglefi ufualmeote, ¿¡rip, c ioé goccio* 
l a í o i o . Vedi PLATFOND , LARMÍER , &c. 

El la é arricchita con compartimenti di 
rofe ; e nell' ordine Dórico ella ha 18 goc-
c i ó l e , difpofte in tre file, fei in ciafchedu-
na , coüocate alia deftra dellc gutt.e, al fon
do dei t r ig l i f i . Vedi GUTTÍE , DÓRICO , AR-
CHÍTRAVE, &C. 

S O F F R E G A R E // vetro, in Inglefe grin-
ding . Vedi M A CIÑA RE . 

S O F T , o SOPHÍ , * un titolo dato aü* 
Imperator di Perí ia; e che vale quanto fa-
piente, faggio o Filofofo. 

* Dicejl da alcu/:i, che tal titolo abbix 
prefa la fuá origine d.t un giovane pa» 
flore eos) nominato, i l quaie ottenne la 
Corona di Perfia V anm 1370: altr i lo 
traggeno dai Sophoi o Savj , anticamen-
te detti Magi , —Vofjio dh un diferen
te ragguaglw di tal parola: Sophi in. 
Arabo ^cfferv' egli, figntfica lana ; edag-
giugne , che f i applicava da' Turcbi per 
denfione ai Re di Perfia, anche fin dal 
tempo d'Ifmaele, perché, fecondo i l Ur 
fifiema di Religione , non hanm quei 
Re da coprirfi altrimente i l capo, che 
á! un drappo d i lana rojjo ed ordinario ; 
onde i Pcrfiani chiamanft anche Keze i -
bafchs, cioe teíie ro0e. — i l ^ B o c h a r t 
ci ajficura , che Sophi , nelf origináis 
linguaggio Perfiano , fignifica uno c/;' e 
puro nella fuá Religione, e che in tutte 
le cofe preferifee i l fervizio di Dio ; e lo 
fa derivare da un Ordine di Rdigiofi v 
chiam -to eolio fiejfo nome. Vedi SOf i ' , 
qiú fotto. 

I Sofí fi llimano moho, e con quaiche 
ragione, per la lor iiluftre eftrazione; noti 
cedendo la razza loro ad alcun'altra delTO-
riente. Difcendono in linea retta da/í;«/Jí7tf» 
fecondo figliuolo d ' A l i , cugino di Maomet-' 
t o , e d a F a t i m a , figliudía di Maomctto. 

vtJ . Hqa 
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Non v 'é Principe al Mondo, la cui au

tor! ta fia piu aíToluta di quella del ^opd i 
Perfia; il potere di queño non é neppur 
limitato da qualfivoglia legge, che fi poíTa 
farc da lui medeí lmo; raa egli a fuo grado 
la fofpende, la cambia, e i 'annulia. 

SOFI'*, Sofií, oSofet, un cert'Ordine 
di Religiofi fra i Maomcttani in Perfia, 
corrifpondente a quello che altrimente íi 
chiama dei Dervifi^ che gli Arabi e g l ' I n -
diani appellano F a k i r , o Faquirs. Vedi 
DERVIS , e FAKIR . 

* Alcunl pretendono, che fi chiamino Soí l 
da un certa ciambellvtto grojjolano, che 
portano indoíjo, detto Souf, dalla Citta 
d i Souf nella Siria, ov ei principalmen
te fi fabbrica. 

I pih cminenti di quefli Sof} fono com-
plimentati col titolo di Scheik, cioé Reve
rendo i appunto come ne'Paefi Cattolici 
chiamanfi i Religiofi Reverendi Padri . 

Scheic Sophi, cheposo i primi fondamen-
t i alia grandezza della Cafa Reale di Per
f ia , fu i l fondatore, o piu tolio i l reílaura-
tore di queí i 'Ordine: límaele , che conqui-
ílb la Perfia, fu egli fie fío un Sof}, e fi re-
putava di raolto d'eífer tale. Egli fcelfe tut-
te le Guardie della fuá Perfona dal numero 
de'Religiofi di queft'Ordine; e volea che 
tut t ' i gran Signori della fuá Corre foíTero 
Sof i . 11 Re di Perfia é fempre Gran Maftro 
deir.Ordine; e i Graudi del Regno comi-
nuano ad arrolarvifí, bcnch'ei fia al pre-
fente caduto m gran difpregio. 

I volgari Sof} fono adeífo fopra íutto 
impiegati come ufcieri, e fervitori di Cor
te ; ed anche come efecuíori di g iuüiz ia ; 
l1 ultimo Irupcrator regnante , non volle ac-
cordar loro , che, fecondo i l coftume, gli 
cigneífero la fpada. 

Queílo difpregio, in cui fon caduti i 
Sofi , ha dato motivo agli ultimi Impera-
ton di di fufare i l titolo di S c f } a d ogni 
modo s'inganna i l S .̂de la Croix, quando 
dice, ch'eíTi mai non lo portaron©. 

SOFISMA. Vedi SOFISMO. 
SOFISTA, * 2 0 < H 2 T H 2 , una perfo

na che fabbrica fofiími; cioé , ufa íottiii 
argomenti, nella mira d'ingannare coloro 
ch'ei vorrebbe perfuadere o convincere . 
Vedi SOFISMO e GINNOSOFISTI . 

, * La parola e formata dal Greco, ¡a-otpó;, 
faggio j o piu tofio d^ <?o<pi~>/>, impojic-
t s , ingannatore. 

S O F 
I l termine di fofij ia, che ora é ingiurio-

fo , era anticamente onorevole; e portava 
in sé un'idea innocentiíTima. S. Agoítino 
ofierva, ch'egli fignificava un Retore, o 
fía Profefibr d' Eloquenza : quali appunto 
erano Luciano, Ateneo, Libanio, &c. 

Suida, e dopo l u i , Olar. C c i f í o , in una 
particolar Diíiertazione fopra i Sofijii Gre-
e i , aíferma, che tal appeilagione era indif-
ferenteraente appiicata a tuu i queli i , che 
fpiccavano in qualche Arte , o Scienza ̂  
Teologhi, Lcgiíi i , Fifici , Poetí > Oratori , 
o Muf ic i . •—Ma c ió pare che fia uno ñen-
dere i l fenfo deíia parola fuor d1 ogni mi -
fura: pub eífere che un Retore aveíTe fat-
to de' verfi, &c . raa che a motivo del fuo 
talento poético vénifs'egli denominato So-
fifia, queíFé per no i , íecond' ogni apparen-
za, incorapreníibilc. —Comunque fiafi , 
Solone é i l primo, che íembri aver por
tara una tale appellazione ; che gli vieu 
data da Socrate: dbpoi, non fi diede qua-
fi mai ad a l t r i , che a> Filofofi, e Decla
ra ato ri . 

I I titolo di Sofijla fu in gran riputazio-
ne prcífo i Latini nel X I I . Secólo, e in 
tempo di S. Bernardo; ma comincib a di-
cade re in Grecia, fin dal tempo di Plato-
ne; a cagione di Pitagora e Gorgia, i qua
l i ne faceano un fordido traffico, venden-
do 1'eloquenza per danaro . —Quindi Sé
neca chiama i Sofijii, Ciarlatani, o Em-
pir ic i . 

Cicerone dice , che i l titolo di Sofifla fi 
dava a quei che profeflavano la Filofofia 
con troppa oflentazione, nella mira di far-
ne un traffico , correndo da Cicta in C i t -
t a , per venderé a minuto la lor fc'iehza 
ingannevole. —-Per i l che un Sofijia era 
allora cib ch ' é al prefente un Retore, o 
L ó g i c o , i l quale fa profeíiione d' invilappa-
re ed imbrogliare la gente, col mezzo di 
frivole diílinzioni, di vani raziocinj , e d* 
ingannofi difeorfi . 

Nulla ha piíi contribuito ad accrefeere i l 
numero de' Sofijii, che la Filofofia Scola-
íiiea contenziofa: v i íi impara ad imbro
gliare ed olcurare la venta, con termini 
barbari, e non iutei l igibl l i ; come antipre-
dicamenti, logicah grandi e piccoli, qui4-
ditadi, &c, 

I i titolo di Sofifla fu dato a Rábano 
Mauro , per eminenza . —- Giovanni Hin~ 



S O G 
t m , moderno Scrittor Inglefe Scolatlico 4 
ba fatto altresi il poffibile per procacciarfi 
lo fplendido t i ío lo di Sofifta. 

S O F Í S T I C A R E , S O F I S T I C A Z I O N E , ovvero 
S O F I S T I C H E R l ' A , nella C h i m i c a , nell' 

Alchimia , &c. un termine particolarmente 
applicato ai lavori contraffatti, o finti, d' 
A l c h i m i ñ i f r a u d o l e n í i , i quali ufano mex-
7i indiretti di bianchire il rame, indorar 
i'argento, e dar altre tinture fuperficiali; 
come anche di far aumentazioni, con di-
verfe millure, ed altre operazioni illecite, 
per ingannare coloro, a fpefe de'quali fon' 
eífi impiegati. Vedi A L C H I M I A , A L C H I -
M I S T A , T R A S M U T A Z I O N • , P R O I E Z I O N E , 
F I L O S O F A L E pietra^ &c. 

Quindi fi app'ica puré un tal termine a 
mercanzie, ed altri eífetti adulterati, mi-
f l ¡ , od alterati per furberia del venditore. 
Vedi A D U L T E R A Z I O N E . 

I I muTchio, al prefente, é quafi tutto 
fofif l icato , cosí anche il belzuar, il balfamo 
di G i l e a d , il lapislazzalo, ed altre droghe 
di valore. — I vini di Canaria fono f o f i j i i -
cati nel luogo fleíTo, prima che s'avvicini-
no ai porti efteri. 

S O F T E N I N G ( c i o é raddolcire , o m i t i 
gare ) nella Pittura, termine Inglefe, che 
denota il mefehiare ed innaequare i colorí 
col pennello. Vedi C O L O R E . 

I I raddolcire (foften') difegni in nero e 
blanco, fatti colla penna , &c. fignifica, 
indebolirne ia t inta, 

I l raddolcire un ritratto, fecondo F e l i ' 
bien, vuol d i r é , c a m b í a m e alcune pennel-
Jate, e daré un maggior grado di dolcezza 
{foftneff) alia di lui a r i a , la quale prima 
a vea in sé qualcofa di rozzo , e d'afpro. 

S O G G E T T O . Vedi S U G G E T T O . 
S O G G I E , in Inglefe carling-Knesr , ter

mine di M a r i n a ; fono que'legni che van-
no di traverfo al Vafcello , dai iati fino 
alia via degli fporte lü , e che fervono afo-
fíenere il ponte del Vafcel lo , o fia bordo, 
da ambi i l a t í . 

SOGGIE , in Inglefe faschicn-piecet, c ioé 
pezzi alia moda, fono in iinguaggio di M a -
re , due pezzi di legno, che formano la 
íarghezza d'un Vafcel lo , alia poppa; e fo
no i legnami i piu elkriori della poppa 
iteOTa, daciafcun lato, eccetto in alto, ove 
lono quelle tavole , che gli Inglefi chiama-
no counten. Vedi POPPA 

S O L 
S O G G O L O (che gl'Inglefi chiamano 

w i m p l e , dail'Olandefe wimpel ' ) una benda 
di tela, di velo , o di panno, a pieghe, 
che per lo pih le Monache portano fottola 
gola, o intorno ad eíTa, per coprirfi il eol
io , e ' l petto. ' — L a parola wimple fi ufa 
pur dagli Inglefi alie volte per una ban-
diera, o pennoncello. Vedi B A N D I E R A . 

S O G G O L O , chiamano pur gl 'Ital iani una 
delle parti della briglia, ed é quel cuoio, 
che s 'attacca, mediante lo feudicciuolo, 
colla t eñ iera , e pafla per 1' efiremita del 
frontale fotto la gola del cavallo , e s1 af-
fibbia infieme dalia banda finifira . 

S O G L I A , la parte inferiere delTufcio, 
dove pofano gli fiipiti. — E l anche una 
forta di pefee di mare , detto puréfogl io la* 

S O L , nella Mufica , la quinta nota del 
Gamma t : u t , r e , m i , fa , f o l , l a . V e d i 
N O T A , G A M M U T , e M Ú S I C A . 

S O L , o Sou , foldo, moneta Franzefe. 
V e d i SOLDÓ . 

S O L A I O , quel piano, che fervedi palco 
alia fianza inferiore, e di pavimento alia 
fuperiore. 

S O L A R E ) qualcofa che appartiene a l 
S o l é . Vedi SOLÉ. 

COSÍ dicefi, Faoro S O L A R E . in difiinzio-
ne dal fuoco culmare , c ioé della cucína , 
Vedi F u o c o . 

S O L A R E Mefe c h i l e . Vedi 1'articolo M E 
SE . 

S O L A R E Ciclo . Vedi C I C L O . 
S O L A R E EcliJJe, é una privazion della 

luce del S o l é , per l'interpofizione del corpo 
opaco della L u n a . Vedi E C L I S S E . 

S O L A R E Mefe . Vedi i'articolo M E S E . 
S O L A R E levata . Vedi L E V A R E . 
S O L A R I Macchie . Vedi M A C C H I E . 
S O L A R E Si j iema , l'ordine e la difpofi-

zione de'var; corpi celefii, i quali fi rivol-
gono attorno al Solé qual centro del lor 
moto, cioh i Pianeti , primar; e fecondarj, 
e le Comete . — Per uno Schema del Sijie
ma Solare^ Vedi S I S T E M A . 
^ V anno S O L A R E confifte in 3^5 g i o r n í , 
5 ore, 49 rainuti; in oppofizione aW'anno 
Lunare i che folo confifte in 354 giorni . 
Vedi ANNO . 

L ' anno Sslare e Tróp ico , o S ider iak . 
L ' anno S O L A R E Trópico é lo fpazio di 

tempo, in cui il Solé ritorna di bel nuovo 
alio fteííb punto equinoziale o folfiiziale; 

H a ch'é 
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ú\ é íetnpre eguale a 365 g iorni , 5 ere , 
e circa 49 minuti . 

L ' etnm S A L A R E S i derla fe é lo fpaiio in 
cui il Solé torna indietro ad alcuna partíco-
íare íleila fiffa; ch 'é cirea 365 giorni , 8 
ore , e 9 minut i . Vedi S I D E R I A L E , & C . 

S O L A T R O , erba nota di piü fpezie. 
—• Quella , che neli' Araldica Inglefe íi chia-
ma d iva l , e night-shade, c ioé ombra di 
notte, fi adopera (da quei che divifano 
con fiori ed erbe in vece di colorí e di 
ractalli) per fable^ c i o é , colornero. Vedi 
Ñ E R O ( Sable) . 

S O L C A T O , nell' Araldica Inglefe, i n -
veBed , denota una cofa fcanalata . 

S O L C A T O ( invec led ) c il giufto rovefeio 
di engrailed, cioé intaccato, ove le punte 
fono volte in fuori verfo i í c a m p o : laddove 
in folcato fono volte a! di dentro verfo 1' 
ordinario , ordinary. Vedi E N G R A I L E D . 

S O L C O , propriamente quella fofifetta, 
che fi lafeia dietro 1' aratro in fendendo, 
o lavorando la térra. — Si prende anche 
per i j l r ada ; e figura t amen te , per grinza , 
© ruga. 

S O L C O fi pub altresi diré qutl fendimen-
to d' acqua, che ta la Nave quando veleg-
g ia , e che gl'Inglefi chiamano wake of a 
j l ' i p , foico d' un Vafcello , vale a d iré , 
quell' acqua Hfcia e piaña alia poppa , quand' 
ci va a vela . 

• D a quefto foico ( teake) fi pub conghiet-
turare della velocita, con cui fi naviga. 
Vedi C O N T A R E ( Rcckouing ) . 

D a f q u e ñ o puré fi giudica, fe il Vafcello 
va cerne ne fa mofira ; c i o é , fe fa il fuo 
viaggio dritto in punta, com'egli fia; fie-
rom' ci fa quand' il di lui (oleo é dritto al
ia poppa: roa fe quefto foico é un punto 
o due alia banila, fi giudica che il Vafccl-
jo fvia , o piega alia banda del fuo corfo. 

Al lor quando , nel fermar ¡il Vafcello , 
queft 'é si veloce, che non cade alia banda, 
ful plegar delle vele per la volta , m a c h e , 
quand'é voltato, il fuo falco non é a fe-
conda del vento \ i Marinari Inglefi dico-
n o , Ske j lays to the vueather of her wake , 
c i o é , egli fia alia banda del fuo foico y il 
c h ' é fegno , che ¡1 Vafcello fente bene ii 
fuo t imonc, ed é lefio di governo. 

Ancora , quand'un Vafcel lo, che d̂ . la 
cácela ad un altro, é giunto a prender il 
vento come fuel lo, e dietro al medefimo 

S O L 
t l lretíamente veleggia , dicono , She h gar 
into her v a a k í , ha guadagnato il fuo foico . 

S O L D A N O , tito lo di Principato. Vedi 
SüLTANO. 

S O L D A T O , in Inglefe S O L D I E R » , un 
nomo mil itare, arrolato per fervire ad un 
Princ ipe , o ad uno Stato , in confideraiia-
ne di certa paga giornaliera . Vedi M I L I 
T A R E . 

* L a parola Inglefe e farmata dalV I t a l i a 
na , foldato , e quefia dalla La t ina , fo-
l ida, o folidata, da foKdus , i l foldo , 
© la paga : Sebbene Paíquier vuele p i n t -
toflo j a r l a derivare daW antico Gallice 
fouldoyer, un foldato; e Nicod da fol-
darius. Vedi S O L D U R Í Í . 

I l foldato é colui che prende paga; i l 
vaíTalío é quegli ch 'é obb'iigato a fervire a 
fue propie fpefe; i l volontario é quei che 
ferve a fuá fpefa propia, e di fuá fpontanea 
v o l u n t é . Vedi V A S S A L L O , C A D E T T O , &c. 

D u Can ge ofTerva , che i fo ldat i ant ichí 
aveano ad eífere delia mifura almeno di t i n 
que piedi e mezio ; e che tal mifura di gran-
dezza fi chiamava incoma , o incomma. 

Banda d i S O L D A T I . Vedi 1'articoio B A N 
D A . 

S O L D O * , in Inglefe ed in Franzefe 
S O L , o Sou (che gí 'Inglef i chiamano an
che sh i l l ing , o fei l l ino ) una moneta Fran
zefe , di billón 1 c i o é , di rame mi fio con 
un po' d' argento; eguale a dodici danari 
( deniers ) o quattrini Franzefi ; ed alia ven-
tefima parte della l ivre , o l i r a . Vedi Se I L -
L I N O , D E N I E R , e L I V R E . 

* L a parola e fórmala da l La t i no , foli-
dus , foldo , o feillino . Bodin / ingan-
n a , facendola derivare a S o l é , a cagio-
ne del Sale ch1 e improntato su t a l mo" 
neta. 

I I foldo Franzefe vale ora piu d' un half-
penny , o mezzo foldo Inglefe; o la vente-
ílma terza parte d'uno feill ino Inglefe. V e 
di M O N E T A , PENNY , &c. 

II foldo fu prima battuto ful piede di 12 
dañan teurnois, o tornefi , ond'egli altresl 
chiaraavaíi douzain , dozzina , nome che an
cor gli retta , benché fe ne fia cangiato l ' 
antico valore; eflendo ftato d'allora innan-
zi aumentato il foldo di tre danari (deniers) 
e coniato con punzone a fior di giglio, per 
farlo correré per 15 danari. •—Poco dopo, 
i vfechj f o l d i fi tornaron» a coniare, c si i 

ves-
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tecchj che 1 nuovi fi facean correré IncUf-
ferentemente per 15 dan ai i . — Nel 1709, 
ü valore degii íltffi folclt fu álzato a i8da-
nari . — Vcrfo la fine del Regao di Luigi 
X I V . i f o l d i di 18 danari veoner» di nuo-
vo abbaffaíi a 15, appunto come ftannoal 
prefente. 

G l i Olandefi hanno parimente due forte 
di ( o i d i : gli uni d' argento, detti foU de 
gror s e anche fchelling: gli altri di rame , 
detti anche J iu jver . 

I n antichi Autori fi legge di f o l d i d'oro, 
ch1 eran difieren ti in differenti tempi. I n 
teinpo della Legge Sálica il foldo d' oro era 
quaranta danari ; e cosí continuo fin al 
tempo del Re Pipino, ch'ei fu ridotto a 
dodici, •—Alcuni hanno pur creduto, che 
i Franzefi aveífero áu l i camente ác fo ld i d' 
argento. 

I I SOLDÓ , in I ta l i a , é una moneta, che 
vale tre quattrini , o dodici danari. — E 
íi prende aeche per moneta in genéra le ; e 
per mercede, o paga del foídato; e per 
falado , o dipendio, femplicemenre. 

S O L D U R J , S O L D Ü R I I , neli 'Antichita , 
una fpezje di militan clienti , o feguaci de' 
grand' uomini nelle Gal l ie , particolarraente 
neli' Aquuania j mentovati da Cefare, V e 
di S O L Ü \ T O . 

I Soldur) eran gente, che participavano 
di tutta ia buona e la cattiva fortuna de' 
Jor Padrón i ; e í"e a qucili accadeva quai-
che difartro o (Ventura, eglino egualraente 
vi foggiacevano, o d a sé fteffi uccideanfi ; 
e Celare ci afllcara, che non ü feppe mai 
neppur d' un folo che ncufaííe T alternati
va , L ib . I I I . de Bel . Gal . 

Vegenere crede che foíícro qualcofa di piu , 
che foldati ordinarj \ ed anzi gentiluomini 
in penfione, od a f fegnamenío . —-Ateneo 
gli chuma avuxK'Jythx.oi'vs; , val a diré , 
che raonvano infierne , o coi loro pa-
droni . 

S O L E , S O L , nelP Aftronomia , il gran 
luminare che fchiara il" Mondo , e eolia fuá 
prefenza coftituifce il giorno. Vedi GiOR-
NO . 

Si fuole contare ii Solé nel numero de' 
Pianet i ; ma ch' egli debba piuttoí lo anno-
yerarfi fra le «e l le fiffe, fi raoftrera a fuo 
i.uogo. Vcdi^ S T E L L A e PÍA N E T A . 

Secundo V ipotefi Copernicana, che pare 
ora gcneralraente ricevuta, ed ha anche la 

S O L t f 
dimofira?lone da! canto fuo, íl Scle é i l 
centro del Si Rema Planetario e Cometario; 
attorno a cui tutt' i Pianeti e le Comete* 
e, la nofira T e r r a fra gli a l tr i , fi rivolgona 
in differenti periodi, fecondo le loro diffe
renti dillanze dal So lé . SÍ vegga quefto mo
to rifehiarato e dimoilrato fotto i ' ar t í c e lo 
P I A N E T A . M a il Solé , benché follevato di. 
quel moto prodigiofo, con cui gli Anr ich i 
credeano ch'ei íi voigeífe giomalmente i n -
torno alia Terra ; non é perb un corpo per-
fe t tament í quieto. 

Dai Fenomcni dclle fue m a c ó l e , ne ap-
parc ad evidenza, ch'egli ha una rotazio-
ne intorno alia fuá a fíe ; fimilc a quella. 
della T e r r a , con cui íi mi fu ra il giorno 
naturale j fojamente pih lenta . — Alcunc 
di quefte macule hanno fatto la lor prima 
apparenza vicino all'orlo o margine del 
So lé , e fono flate vedute qualche t e m p » 
dopo full'orlo oppoilo 5 donde, dopo una 
di mora di circa quattordici giorni , fono 
tórnate a comparire nel lor primo luogo , 
ed han riprefo di bel nuovo i l medefuno 
corfo; finen do il lor intero circuito in ven-
t i í e t te giorni di tempo : che quindi fi dedu
ce eíferc il periodo della rotazion del Sois 
circa la fuá a fie. Quefto moto dclle macule 
é da Ponente a Levante, onde fi cenchiu-
de, che queüo del So lé , cui fi dee 1' altro, 
fia da Levante a Ponente. —'Per la varia 
apparenza delle macó le So'ari , per la loe 
caufa, &c. Vedi MACULÍE e M A C C I I I E . 

Quanto alV appárente moto annuale del S o -
L E interno alia T e n a ; fi dimoílra fác i lmen
te dagli A í l r o n o m i , che il moto annuale 
della T e r r a caufera una tale apparenza , 
benché egli fia ¿ imof irato , che non v' é co
fa alcuna di fimiíe . 

U n a fpettatore nel Solé vedrebke la T e r r a 
raoverfi da Ponente a Levante , per la fie fia 
ragione, che noi veggiamo il Solé moverfi 
da Levante a Ponente. E tutt' i Fenomeni , 
che rifultano da quefto moto annuale, i n 
qualunque de'corpi egli fia, appsrrannogli 
fieffi dalf uno e dall'altro . 

Diaf i , che S , perefempio QTav . Jlflron» 
fig. 39.) rapprefenti il Sole^ e A B C D T 
órbita della T e r r a , per cui egli paíía da 
Occidente ad Oriente, nello fpazio d1 u » 
anno . — O r a , uno fpettatore che fia in 
S , vedendo la T e r r a in A , la riferira al 
punto della Sfera delle ftelle, Y : q ^ n d ' é 
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arrivata in B , lo ípettatore la ved ra coras 
nel punto <S5 : quando in C , come nel pun
to süe, &c. fin che dopo il fuo intero giro 
ella Tara di nuevo veduta in Y - Cosí par
ra che la T e r r a deícriva unta 1' Eclitt ica , 
e paííi fucccíTivamente da un fegno ali' al-
tro . 

Supponete o r a , che lo fpettatore fia ri-
mnoíTo dal Solé alia T e r r a , la quale imma-
ginatevi in C ; la di (lanza dclle ík l le f i íTe , 
come abbiam d i m o ü r a t o , é si grande, che 
quella del Solé non é che un punto rifpet-
to alia medeíiraa . L o fpettatore , percib, 
ora fituato fopra la T e r r a , vedr^i la ík-íTa 
faccia de' C i e l i , le fteííe fielle, &c. come 
prima j la íola differema fara, che f lecóme 
ei prima flimava la Terra n e ' C i e l i , e i l 
Solé nel centro; egli ora fupporra i l Solé 
n e ' C i e l i , e la Terra nel centro. 

L a T e r r a , percib, eííendo i n C , lo fpet
tatore vedra il Solé in Y ; e lo fpettatore 
effendo portato infierne colla T e r r a , epar-
tecipando del di Ici moto annuale, non s' 
accorgera né del fuo proprio moto, né di 
quel dclla T e r r a ; ma oflervando il Scle^ 
quando la T e r r a é giunta a D , il Sale fa
ra veduto in I B . í n oltre, raentre la T e r 
ra procede ad A , parra che il Solé fi fia 
moí ío pei fegni 2 5 , Q , W - e mentre la 
T e r r a deferive il í emic irco io A B C , parra 
che il ScU fiafi moflo nelia fuperficie con ca
va d e ' C i e l i , per gli fei fegni, tCfa, , 

, ^ , ^ , X • D i modo che un abitan
te della Terra vedra il Solé paíTare per la 
üeffa órbita o circolo n e ' C i e l i , e nello ftef-
fo fpazio di tempo, che uno fpettatore nel 
Solé vedrebbe la T e r r a deferivere la ñeíía 
cofa. 

Quindi nafce quclPapparente moto del 
So lé , con cui egli é veduto avanzarfi infen-
fibilmente verfo le ftelle Oriental i : talmen
te che , fe alcuna ftella vicina al l 'Ecl i t t ica 
íi leva qualche volta col S o l é ; pochi gior-
n i , dopo, il Solé faia andato piii avanti 
all' Oriente della ü e l l a , e la ílella íi levera 
e tramontera prima di i u i . 

Pei varj Fenomeni che rifultano dal mo
to apparente del S o l é , o dal moto reale del
la T e n a , come la diverfita del giorno e 
della notte, delle ñ a g i o n i , &c. Vedi T E R 
R A . 

I ^ a t u r a , proprietadi , figura , &c . del So-
t E . — i 0 . Co-ne alie volte fi trova, che 
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le macule Solar! fi trattengono tre giorni di 
piu dietro al Solé , che non impiegan di tem-. 
po nel paíTar fopra 1' Emisfero a nói vifibi-
le ; ne deduciamo a g e v o l m e n í e , che non 
i ü a n n o attaccate alia fuperficie del S o l é , ma 
che ne fono in qualche diftanza. 

2o. Siccome le macóle di fpeffo fi levano 
e fvanifeono, anche nel bel mezzodel difeo 
del S o l é ; e foggiaciono a varj cambiamen-
c i , si riguardo alia mole, che rifpetto alia 
figura, ed alia denfita ; nefiegue, ch'elle 
fovente s'alzino di nuovo, attorno al 5o-
l e , e vengano nuevamente diffipate. 

3o. Quindi ne dovrebbe avvenire , ch'el
le fieno fórmate deli' efalazioni del So lé ; e 
che non fieno altro , che nuvole Solari. V e 
di V A P O R E , N U V O L A , & C . 

4o. Poiché dunque le efalazioni proceden-
ti dal Solé fi levano al diiTopra di l u i , e fi 
fermano ad una certa altitudine; egli é evi
dente, che v ' é qualche fluido, il quale cir-
conda 11 S o l é , per ifpignere e far alzare le 
efalazioni: e quefto fluido dee eífere piü den-
fo nel fondo, e piu raro nelia f o m m í t a , co
me la noflra atmosfera. Vedi A T M O S F E R A . 

5o. Poiché le macule fovente difiolvonfi 
e fparifeono ne! raezzo del difeo del Solé j 
la materia delle m a c ó l e , c i o é , 1'efalazioni 
Solari , ricadono indietro di nuovo al Solé : 
donde ne fiegue, che debbon nafcere varié 
alterazioni n ú V atmosfera del S o l é , e nel 
Sote mtáeCimo . Vedi P I O G G I A , G R A N D I -
N E , M E T E O R A , &c. 

6®. Poiché fi trova, che la rivoluzione 
delle macóle in torno al Solé fono aílai regó-
l a r i , e che le macó le fono aífai vicine a l 
S o l é ; ne fiegue, che le macóle non s'ag-
girano attorno al So lé , ma che il So lé , i n 
fierne colla fuá atmosfera, nelia quale fono 
le m a c ó l e , fi move attorno alia lor aíTe co-
mune , in un intervallo di circa ventifette 
giorni : e quindi avviene, che le macóle 
vicine al lembo, eíTendo vedute obbliqua-
mente, appaiano flrette e bislunghe. 

7o. Poiché il S o l é , in qualunque fitua^ 
z ione, appare firaile ad un difeo circolare ; 
la fuá figura, quanto al fenfo, dee effere 
sferica; febbene raoñreremo qui appreí íb , 
ch' ella é realmente sferoidale. 

Oltre le macule o macchienere, v a r j A u -
íori fanno menzione di facole o macchie 
piu lucenti che. i' altre del difeo del Solé ; e 
quefle generalmente piu grandi, ed a fía i di-

ver-
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verfe dalle m á c a l e , si in figura, clie in da-
razione, &c. , . „ . , 

Kircher , Schmsr^ &c. fuppongono, che 
\ t facole fieno emziora o disfogamenti di 
fiammej e quin<li prendon motivo di rap-
¿refentar la faccia del Solé carne piena di 
Vulcan i , &c. M a Huygens , adoperaodo í 
migliori telefcopj, non ha rnai potuto tro
vare fimiji c o í e , bench' egli abbia alie vol-
íe (coperto certi luoghi, nelle macule üef-
fe, pih lucidi degli a l tr i . M a egli non fem-
b r a , che queíl i fi debbano attribmre a qual-
che materia accefa, il che a gran pena po-
trebbe accordarfi coila lor durazione, e col 
-loro frequente cangiarfi in macule j ma ben-
si alia nfrazione de' raggj del Solé attraver-
íb le efalazioni piu fottili, in luogo che le 
piu groííolane , nclla lor vicinanza , intercet-
t a ñ o , o tagliano i msdefimi. Vedi F A C U U E . 

8o. Che la foílanza del Solé fia fuoco, lo 
proviam cos í : il Solé rifplende, e i fuoi 
raggj, raccolti da fpecchj concavi, o da 
lenti conve í í e , bruciano, coníuraano, e li-
qucfanno i corpi piu folidi, o al ír imente g ü 
convertono in cenere , o vetro . Per il che , 
í iccome la fcrza de'raggj Solad é diminuirá 
per la lor divergenza y in una ragion duplí
cala del le dií lanze reciprocamente preíe : 
egli é evidente, che la lor forza ed eíFetto 
é lo i k í í o , quando fono raccolti mediante 
una lente o fpecchio abbruciante, come fe 
noi foí í imo in tale diííanza dal Solé , ov' 
eglino farebbero egualmente dcnfi. I raggj 
del Solé adunque, nella vicinanza del S o l é , 
producono gli fleííi efFetti, che fi potrebbe-
ro afpettare dal fuoco il piu veemente ; per 
confcguenza , il Solé é d' una foiianza ígnea . 
Vedi F u o c o . 

Quindi ne í i e g u e , che la di lui fuperficie 
é dappertutto fluida; tale eífendo la condi-
zion della fiamma. Vedi F I A M M A e F L U Í -
D I T A ' . 

I n vero, che 1' intero corpo- del Solé fia 
fluido, come credono alcuni, o foiido, co
me a l tr i ; non vogliam determinarlo: ma 
.come non vi fono altri fegni, pe' quah íi 
venga a diftinguere il fuoco da altri corpi, 
fuorché la luce, il calore, una potenza di 
abbruciare, di coníumare , di liquefaré, cal 
cmare , e vetrificarc ; non vtggiaino cofa 
Jpai poífa impedirci di giudicare, che il Solé 
iia un globo di fuoco, íimile al n o ñ r o , in-
y & m di fiamma. 

*E f 1 í .̂ 
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9°. Poiche le macule fono fórmate d' efa
lazioni Salan , egli apparifcc, che il Solé noa 
é puro fuoco, raa che vi fono particole ets-
rogenee mifte con efib l u i . 

IO0. L a figura del Solé é una sferoide, 
piíi alta fotto il íuo Equatore che circa i 
Pol i . C i b fi prova c o s í : il Solé ha un mo
to aítorno alia fuá propria affe, e percib 
la materia Solare fara uno sforzo per rece-
de re da'centri de' circoli nc'quali ella fi mo-
ve ; e cib con maggior forza, a mifura che 
fon maggiori le per ¡ferie de' circoli . M a 1' E * 
quatore é il circolo il piíi grande, e gil al
t r i , verfo i Pol i , continuamente dicrefeono ; 
perclo la materia Solare, benché alia prima 
di forma sferica, proecurera di recedere dal 
centro dell' Equatore , piti in la , che dai 
centri de' paralelli. Vedi C É N T R A L E fo rza , 

Confeguentemente, poiché la g r a v i t é , da 
cui ella é ritenuta nel fuo luogo, fi fuppo-
ne uniforme da per tutto il S o l é ; ella rece-
de ra realmente del centro, piu fotto 1' Equa
tore , che fotto alcuno de'paralelli. E quin
di ii diámetro del Sde , tirato per 1' Equato
re , fara maggiore di quello che paffa peí 
Poli , c i o é , la figura del Sale non é perfec
tamente sferica, ma sferoidale. Vedi S F E 
R O I D E . 

Per la Parallajfe del S O L É , Vedi P A R A L -
LASSI . 

Per l a diftanza del SOLÉ ; come la deter-
minazione di que Ti a dipende da queila deila 
parallaííe , e come la parallaffe del Sde no;i 
íi trova fenza un lungo operofo c a l c ó l o ; co
sí gli A fi ron o mi non s' accordano molto fo^ 
pra i' una, e 1' aitra. 

L a difianza media del Solé dalla T e r r a fi 
fa da alcuni 7490. diametri della T e r r a ; da 
altri 10000, da altri i z c o o , e da altri 
15000; ma accordandofi la parallafle del So
lé di 6" de! Sr. de la H i r e , la difianza me
dia del Solé fara 17188 diametri della T e r 
ra ; e fecondo quella di Cafifini, folamente 
14182. Vedi D Í S T A N Z A . 

II diámetro apparente del Solé non é fem-
pre il medelirao. Tolomeo lo fa , quand' é 
maffimo , 3 5'' 20"; T i con e 32'; Keplero , 
3 i / 4 " ; R icc io lo , 32' 8"; C a í í i n i , 32'20^; 
de la H i r e , 32' 43 ' . I I fuo diámetro appa
rente medio; fecondo Tolomeo, é 32" 18'; 
fecondo Ticone , 3 1 ' , fecondo Keplero , 30 
30"; fecondo Riccio lo , 51 ' 40''''; fecondo 
C a f l i u i , 31 ' 4^3 fecondo d^Ja H i r e , ^ z ' 

l o " . 
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IO". I I fuo diámetro m í n i m o fí fa da T o -
lomeo, 31' zo"; da T i c o n e , 30'; da K e -
plero, ^o'; da R í c c i o l o , 31'; daCaff in i , 
31' 8", e da la H i r e , 31' 38' • 

I I vero diámetro del Solé a quello deüa 
T e r r a fi computa eflfere, come 10000 a 
208. Vedi D I Á M E T R O . 

Per le Eccl i j j i del S O L É , Vedi l'articolo 
E C C L I S S E . 

Ciclo del SOLÉ. Vedi i'articolo C I C L O . 
Al t i t ud ine meridiana del SOLÉ . Vedi M E 

R I D I A N O . 
Angola a l SOLÉ. Vedi A N G O L O . 
Arco diurno del SOLÉ . Vedi A R C O . 
Altezza del SOLÉ . Vedi A L T E Z Z A . 
N a d i r del SOLÉ . Vedi N A D I R . 
Arco mt tumo del S O L É . Vedi A R C O . 
Luego del SOLÉ. Vedi L u o c o . 
Retrogradazione del SOLÉ . Vedi R E T R O -

C R A D A Z I O N E . 
Venicale del SOLÉ . Vedi V E R T I C A L E . 
Uve paffe del SOLÉ. Vedi U V A PASSA . 
S O L É , So l , nella Chimica , é i ' oro ; co

sí detto per un'oppinione, che quedo me-
tallo fia in modo particolare fotto 1' influen
za di quel luminare. Vedi O R O . 

I I D.r Quincy oííerva , ch' ei non é fact-
le di conghictturare, qual debba eflere fla
to il principal motivo di tormentare querto 
metallo con tanta violenza , per ottener dal 
medefimo alcune virth medicinali; quando 
eib non foffe per foflenere F autorita d'un 
riguardo mal meritato, e certa gelofia, che 
non potefíero ben paííare per Fifici nella 
comune oppínione coloro, i quali fare non 
potefíero cofe flraordinarie nella lor pro fe f-
í ione con un m e t a l í o , che avea in altri nf-
petti una si prodigiofa influenza . M o í t i per 
verita fi fono onef lameníe oppofti a queft' 
artificio i ma la parte contraria ha preva-
luto iungo tempo , ed a fegno tale , che non 
folamente quefto fteííb metallo é flato tras-
formato in tutte le figure immaginabili per 
cggetti medicinali; ma anche il di luí ne
me é flato trasferito ad onorare ed alzare 
i l prezzo di raolte altre indegne preparazio-
m , che aveano qualche fomiglianza alie di 
lui quali ta fenfibili. 

Quindi molte tinture di color giallo fono 
al prefente la tintura d' oro di qusfto o di 
quello. 

I n fatti i piu confeífano , che Toro in 
i o í h n z a , o rídotto nelle piu minute partí-
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celle a forza di martello, come nell'oro in 
fogha, non é digeflibile nelio flomaco in 
modo, che venga trasmeífo al fangue, e 
fia in queflo di qualche efficaeia. M a nien-
tcmeno vi fono molt i , i quali credono, ch' 
e g ü faccia cofe flraordinarie, fe vicn ridot-
to in poívere , mediante i'amalgama col 
mercurio , e eolio (vaporar pofeia il mer
curio fteífo . 

Zacuto Lufitano é uno de' piu forti A v -
vocati di queflo partito nella controverf ía , 
con tro Muía , P ico , M i r á n d o l a , e Platero; 
ed oltre molti efempj dell'efficaeia di que
flo metallo, adduce i'autorita d 'Avicenna, 
Serapione, GeOer, e di molti Medici A ra
bí , con quegli d1 altri paefi, e de'moderni 
terapi. Qutrcetano , Scbroder, Zwelf t r , e 
Etmul l e r , con molti altri piu moderni, Me
dici Pratic i , caddero nella íteífa oppínione» 
M a qualunque del le due partí abbiáfi torio 
o ragione, la pratica prefente rigetta o g n í 
pretenlione , che indi fe ne íurmi per la me
dicina . 

S O L É , Sol ^ nella Fildfofia Ermet ica , íi-
gnifica Z o l j o . Vedi Z O L F O . 

SOLÉ, n ú V Araldica I n g í e f e , Sol ^ figni-
fica o-, oro; cioé ii color d1 oro nell'Ar
me de' Principi Sovrani. Vedi O R O e M E 
T A L L O . 

S O L E C I S M O , » S O L O E C I S M U S , nella 
G r a m á t i c a , un' impropricta grcífolana neí 
difeorfo, contraría all'ufo della lingua, ed 
alie rególe della G r a m á t i c a , rifpetco alia 
dcclinazione, alia congiugazione, od alia 
coflruzione . 

* L a parola e Greca, croKoiKiafjtss •> deriva-
ta da S o l í , un popólo delC A t t i c a , / / 
quale , cjjendo traptantato i n C i l i c i a , 
perdette la pun ta della f u á antica l i n 
g u a , e divenne ridicolo agli Atenieft p e í ' 
le fue improprietadi nella med:fima. 

U n Attore ful Teatro Romano avendo 
fatto un geífo falfo, 1' Udicnza immedia
tamente gridb, ch' egli avea commeflo un 
fslecifmo coila fuá mano. Ablanc. 

I folecifmi , in alcune occaíioní , fono coa-
donabih: impetratum eji a ratione ut peccars 
fuav i ta t i s cauja liceret : Vaugelaí fta fovente 
ripetendo quel detto di Quinti l iano; n l i ud 
e/i La t ine , a l iud Grammatice loqu i . — B a l -
daffarre Stolberg ha un Trattato Latino de' 
folecifmi e barbarifmi faifamentc attribuiti 
gl Nuovo Teftamento . Vedi Bar bar'amo , 

SO1» 
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S O L E T L j c i o é , Solé i neli' A r a l á i c a I n -

g|e{-eí Ombre de S O L E I L . Vedi T artico-

lo OMBR E . 
S O L E N N E , S O L E N N I S , qualcofa efegui-

ta con gran pompa, ceriraonia, e ípefa . 
— Cosí diciamp , Fejie Jclenm , Funerali fo-
lenni , G'tuoeh'c ¡o l enn i , &c. Vedi F E S T A , 
G l U O C O , FüNERALE, &C. 

S O L E N N E , nella Legge, fígnifica qualche 
cofa autentica, o ch 'é veflita con tutte le 
fue formalua. Vedi ÍVUTENTICO. 

S O L E N N E Tejiamento, nella Legge C i v i -
íe , ha da eflfere atteñatp da íette per íone , 
c figillato coi lor figilji . Vedi T E S T A 
M E N T O . 

Matrimonio S O L E N N E , é quello che fi fa 
nella Chie ía della íua propria Parrocchia, 
dopo la publicazione de'bandi, ed in pre-
fenza di teilimonj. Vedi M A T R I M O N I O . 

Accettagione S O L E N N E . Vedi T articolo 
Aí'cetta'z.u,ne. 

S O L E O , So L E U S , nell' Anatomía , un 
snuículo detto anche ga/lrocnemius internus. 
>—Vtdi T a v . ¿ Ina t . { M I O L . ) fig. i . n. 67. 
fig. 2. n .49. fig. 6. n. 42. Vedi anche G A -
S T R O C N E M I U S . 

S O L F E G G I A R E , nella Muf ica , il no
minare e pronunziar varié note d' una can-
zone , mediante le fillabe f o l , f a , la , ¿kc. 
nell'imparare a cantarla . Vedi N O T A e MÚ
S I C A . 

Delle fette note della fcala , a i , re, m i f 
f a , f o l f l a , J Í ; folamente quattro fono ín 
ufo preffo gl' ínglefi , cioé , f a , f o l , l a , m i . 
I I lor uficio é principalmente nel cantare: 
non folo affinché coll' applicarle a ciaícuna 
noca della fcala, venga quefta piü agevol-
mente pronunziata; raa foprattutto ancora, 
affinché, mediante le medefíme , vengano i 
tuoni e femituoni della fcala naturale me-
glio fegnati e diftinti. Vedi S C A L A e G A M -
M U T . 

Q u e ñ o difegno fi ottiene per mezzo del
le quattro fillabe, f a , f o l , l a , m i ; c o s í , da 
f a & f o l é un tuono; panmente da f o l a l a , 
e da la a m i , fenza dirtinguere il tuono 
maggíore o minore ; raa da l a a f a , come 
anche da m i a f a , ¿ u n femituono. 

Se dunque s applican eileno in queft'or-
d¡.De > , f o l , l a , f a , fol , l a , m i , f a , &c. 
« E n m o n o ¡a ferie natm aie úa c ; e fe que-
l ío ha da replicarfí fino ad una feconda o 
terza ottava, noi veggiamo come mediante 
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le medefime fi efprimano tute' i diíferenti 
ordini di tuoni e femituoni nella fcala Mok 
t ó n i c a ; e fempre fopra m¿ í l a r a / « , / o / ia ., 
e fotto di eíTa , le íhffe riverfe, l a •> f d , f a 
ed una m i é fempre diñante da un'altra per 
un'ottavaj il che non S pu6 diré d'alcuna 
del!' altre , perché dopo m i , afcendendo, 
vien fempre f a ^ f o l , l a , f a , le quaü fillabe 
fi replicano conver íamente , difeendendo. 

Per concepir 1' ufo di quelio : fi dee ram-
mentare, che la prima cofa nell' infegnar 
a cantare fi é di fare, che uno levi una 
fcala di note per tuoni e femituoni fino ad 
un' ottava , e difeenda di bel nuovo per le 
fteíTe note, e pofeia s'aizi e s'abbaííi per 
incervalli maggiori, a falto, come per ter-
z a , quarta, quinta, &c. E di fare tutto 
quefio , cominciando da note di differente 
grado d'altezza. — I n d i , queí ie note fono 
rappreíentate col mezzo di linee o righe , e 
di fpazj a' quali fi appücano quelle filla
be , e s ' infegna alio ícolaro di nominare 
ciaícuna linea e fpazio , colla fuá rifpettiva 
filiaba; il che fa cib che noi chiamiamofcl-
feggiare j il di cui ufo fi é , che mentre fi 
fia imparando ad accordare i gradi e gl ' in-
tervalli del fuono , efpieffi con note pofte 
fopra linee e fpazj; od imparando un' ar ia , 
alia quaie non é applicata parola alcuna5 

pub far quefio meglio , col mezzo d'un 
fuono ar í i co la to : ma foprattutto, col co-
nofeere i gradi ed interualli cfpreffi da que
de fillabe, fi pub piu prontamente fapere 
la vera difianza delle note . Vedi C A N T A R E . 

II S ^ M a l c o l m offerva, che la pratica dei 
folfeggiare, comune c o m ' e l l a é , é affai inu-
tile e vana, si quanto aii? intendere, che 
quanto aü'efercitare la Mufica; anzi eflre-
mamente ambigua ed intrigante: le varié 
fpiegazioni de' varj nomi , fecondo le va
ne legnature della chiave, fono fufficienti 
ad imbrogliare chiunque impara: non ef-
íendovi meno di fettantaJue differenti mo-
di d'applicare i nomi f o l , f a , &c . alie li
nee, o righe, ed agli fpazj d'un fifiema 
particolare. Vedi S C A L A . 

S O L I D T , n e l l ' A n a t o m í a , &c. denotarlo 
tutte le parti cont inué e continenti del 
corpo; cosí dette, in oppofizione ai flui-
d i , od alie parti in eíTi contenute. Vedi 
C O R P O , P A R T E e F L U I D O . 

Della fpezie folida fono le ofTa , le cat-
t i lagini , i legamenti, le membrane, le fi-

I bre j 
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bre , i mufcoli , i tendini , le ar ter íe , Ic 
vene, i nervi , le glandule, i l infatici , e 
le lattee. Vedi O s s o , L I G A M E N T O j C A R 
T I L Á G I N E , &c . 

Non o í k n t e il gran numero ed apparen-
7a f o l l d i del corpo; troviamo col raezzo 
del microícopio , á ' iniezioni o cr iÜéi , di 
vefcicaiorj, á ' a t r o f i e , &c . che le partí fo-
¡ide fono eñremamente piccole e di poca 
confiderazione , in confronto de1 fluidi. A n -
«.i egli fi pub quafi d i m o ü r a r e , da una con
fiderazione dell' origine e generazione de' 
vafi , e della rifoluzione de' vafi maffimi ne' 
loro minimi coftituenti, che tutta la maf-
fa de' f c l i d i del corpo é puramente com
porta di fibre, come di lor comuni ciernen-
t i . Vedi F I B R A e S T A M I N A . 

Effettivamente Tintera mafla ú t f o l i d i , 
non men che quella de' fluidi, eccetto fo-
lamente un minuto /lamen o ammalttro , 
nacque da un colliquamento fluido 'aflai fot 
t i le , non diífimÜe dal fucco n t r v o í o ; co
me fi fa vedere da Malpighi , nel fuoTrat-
tato de Ovo Jncubato. Vedi U o v o . 

L'aibume dell' uovo mai non nutrifee, 
fin tanto che, dalla fuá naturale fpeí fezza, 
ci non fia ridotto , per incubazione o cova 
tura , per innumerabili gradi di fiuidita, a 
divenir fottile abba^anza per entrare nelle 
minute vefcichette dello Jiamen o f e m é . I 
primi folidí molli e teneri, che nafeono da 
q u e ñ o fottil umore , paífano per infiniti 
gradi intermedj, prima che arrivino al col
mo della lor f o l idhú . Vedi G E N E R A Z I O 
N E , 

Percib tutt'i f o l i d i t ne 'no í lr i corpi (fep-
pure qualcheduno non é si fcrupolofo di 
eccettuarne il primo Jiamen ) differifcono 
dai fluidi, da' quaii efli nafeono, foiamen-
te per la loro quiete, coe/ione, e figura; 
ed una particella fluida diventera atta a for
mare una parte d'un /olido y fubito che v ' é 
una forza baflevole ad effettuare la fuá coe-
ftone coll'altre parti /o l ide , Vedi N U T R I -
Z I O N E . 

S O L I D I T A * , nella Fifica , una propne-
ta di materia o di corpo, per la quale 
queflo efelude ogni altro corpo dal luogo 
ch'egli fleífo poffiede. Vedi S O L I D O . 

L a / o l íd i t a é una proprietk eomune a 
tutt' i corp i , o fo l id i , o fluidi. Vedi MA
T E R I A . — Si chiama ufualmente impenetra-
bi l i ta j ma la voce Jo l id i ta efprime ben rae-

I 
g l í o ; portando feco qualcofa di piu di po-
fitivo, che l ' a l t ra , la qual é un' idea ne
gativa. Vedi I M P E N E T R A B I L I T A 1 . 

II Sr. Locke oíferva , che i'idea della /o-
l id i t a nafce dalla refiftenza , che noi tro-
viarn faiíi da un corpo all' ingreífo di un' 
altro nel fuo proprio luogo. — L a / o l í d i 
t a , aggiugn'egli, pare la pib eílenfiva pro
prieta del corpo; eífendo queila, per cui 
intendiamo, che egli riempie uno fpazio: 
ella fi diftingue da mero / p a z i o , perché 
queñ' ultimo non é capace di refirtenza o 
di moto. Vedi S P A Z I O . Ella puré fi di-

da durezza, la quale non é che 
ferma coerenza delle parti foKde, ia 

flingue 
una 
modo ch'elle non poílano cangiar faci ímen 
te la loro fituazione . Vedi D U R E Z Z A . 

L a difficoha di cambiar fituazione non 
maggior / o l id i t a al corpo il piü duro , 

che al pib molle; né un diamante é pun
to piíi folido dell' acqua. — Con cib noi 
diflinguiamo 1' idea dell' efienfione del cor
po, da quella dell'eflenfione dello í p a z i o : 
quella del corpo é la continuita o coeren
za delle parti folide , feparabili e rnovibi-
l i ; quella dello í p a z i o , la continuita delle 
parti non folide,, infeparabili ed iramobili . 
Vedi E S T E N S I O N E . 

I Cartefiani, per altro, vog l íono ad ogni 
modo dedurre la / o l i d i t a , o , com' effi la 
chiamano, V impenetrabilita, dalia natura 
dell1 eflenfione; e pretendono , che T idea 
della prima fia contenuta in quella della 
feconda ; e quindi argomentano contro i l 
vacuo. — C o s í , dicon e í l i , un piede cu
bico d' eflenfione non pub eífer aggiunto 
ad un altro, fenz' avere due piedi cubici 
d'ertenfione; perché ciafeuno ha in sé flef-
fo quanto fi nchiede a coftituire cotal ma-
gnitudine. E quindi conchiudono, che cia-
feuna parte di ípazio é folida, o impene-
trabile ; poiché di fuá propria natura ella efelu
de tutte l 'altre. M a la conclufíone é faifa, 
e l ' e í e m p i o , che ne danno, viene'da c i b , 
che le parti dello fpazio fono immobili ; 
non dall'eífer elleno impenetrabili o folide. 
Vedi V A C U O , P L E N U M , & C . 

SOLIDITA1 , nella G e o m e t r í a , la quanti-
ta di fpazio contenuta in un corpo folido: 
deíta anche /olido contenutOj e cubo del rae-
de fimo . Vedi C U B A T U R A . 

/ o l i d i t h d'un cubo, prisma, ci l indro, 
o paraleliepipedo, fi ha col moltiplicare ia 

fuá 
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fuá bafe nella fuá a l t e z í a . Vedi C U B O , 
P R I S M A , C I L I N D R O , &e. 

L a y0//^>^ d'una p irámide , o cono, fí ha 
col moltiplicare i'intera bafe in una terza 
parte deU'altezza; ovvero Pintera altezza 
in una terza parte della bafe. Vedi P I R Á 
M I D E e C O N O . 

Trovare la S O L I D I T A " cf un corpa trregola' 
re. — Mettete il corpo in un paralellepipe-
do cavo , c verfate acqua o rena fopra di 
eíTo, e nótate Taltezza delf acqua o della 
rena A B { T a v . Geometría^ fig, 32, ) i nd i , 
cavando fuori il corpo, oífervate a qual al
tezza 1'acqua ( o la rena, quand'é livella-
t a ) fta, come A C . Sottraete A C d a A B ; 
il refíduo fara B C . Cos í il corpo irregola-
re é ridotto ad un paralellepipedo, ladi cui 
bafe é F C G E ; e ralt itudine B C . Per 
trovare la di cui fol idi ta . Vedi P A R A L E L 
L E P I P E D O * 

Supponete , e. gr. che A B fia 8 , e A C , 
5; allora B C fara 3 : fupponete dinuovot 
e h e D B fia 12, e D E , 4 ; allora la [olidita 
del corpo irregolare fi trovera eííere 144. 

Se ií corpo é tale , che non poíía eífer 
ben raeífo in una tal forta di canale; e. gr* 
fe fi ricerchi di mifurare la foliditcí d' una 
flatua, c o m a l i a ñ a ; v i fí dee formar fopra 
un paralellepipedo o prifma quadrangolare í 
i l rel io, come pr ima. 

Trovare la S O L I D I T A ' drun corpa cavo * 
— Se il corpo non é comprefo nel numero 
de' corpi regoíar i ; la di lu¡ folldith íi trova j 
come nel precedente problema. S'egli é un 
paralellepipedo, prífraa, cil indro, s fera,pi ' 
r a m i d e o cono; hfol idi ta j p r i m a , di tur
to i l corpo, includendo lacav i ta , pofeia 
quella della cavi ta , la ^uaíe fi fuppone ave-
re ia fteífa figura che il corpo fteíTb, fi dee 
trovare, fecondo i riípcítivi metodi dati fotto= 
P A R A L E L L E P I P E D O , P R I S M A , &c. — P e r 
ché ,. fottraendofi la feconda dalla prima y 
i i refiduo é l a folidh^. del corpo cavo rí-
cercata. 

S O L I D I T A 1 , nell'Archiretturas, íí applí-
ca r tanto alia confiftenza del terreno, su 
cui é podo il fondamento d'una fabbrica' 
quanto al lavoro mafficcio del muratore y 
©v é di groffezzs flraordinaria, fenz5 alcuna 
Gavita^interna .. — L a foliditZ delle Pirami-
ül Egitto é incomprenfibile. Vedi P I R A . 
M I D E ,. 

S O L I D O , u e l i a F i f i c a , m carp*, l e c u l 
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minute partí fono talmente conneíTe infie
rne , che non cedano , o fcappino 1* una 
dall 'altra, ad un'aífai leggier impreífione« 
Vedi S O L I D I T A . 

L a parola fi ufa in quefio fenfo, per di-
flinguerla da/foiófo. Vedi F L U I D O , F L U I D I -
T A ' i e F E R M E Z Z A . 

Atmosfera de' corpi SOLIDÍ * Vedi A T M O -
S F E R A k 

Per le Leggí di gravítazione de^SoLior 
immerfi ne' fíuidí fpecificamente piü leggieri 
o piíi gravi dei f o l i d t ; Vedi G R A V I T A ' e 
F L U I D O , 

Per trovare la gravita fpecifíca d e ' S O L I 
D Í , e la fuá ragione a quella de'fluidi; V e 
di S P E C I F I C A g r a v i ú . 

Per le Leggi della refiííenza de'SoLiDr 
moventi ne' fluidi, Vedi R E S I S T E N Z A . 

S O L I D O , nella Geometna, é una magni-
tudinedotata di tre dimenfioni; ovvero efte-
fa in lunghezza, larghezza^ e profondita^ 
Vedi D I M E N S I O N E S 

Quind i , fíceorae tutt¥i corpr hannoque-
ñ e tre dimenfioni, e nulla fuorché i corpi 5 
f d i d o e corpo fi ufano di fpeífo indiíferente-' 
mente. Vedi C O R P O . 

U n folido é terminato o conterruío , fot-
to uno o piü piani o fuperficie; ficcome 
una fuperficie é fotto una o piü linee. V e d i 
S U P E R F I C I E e L I N E A . 

Dalle circofíanze del íe linee t ermínant íy 
i folidí vengpno s dividerfi in regolañ cd /V-
regotañ„ 

_ S O L I D I regoíari, fonc? quelli' terrainati da 
piani regoíari ed eguali . Vedi R E C O L A R E . 

Sotto queífa claíTe vengono il tetmedron^, 
V exaedron o cubo , Yo6iaedronr \\ dodecae
dros e V icoftedron Vedi T E T R A E D R O N ^ 
C U B O , & C . 

SOLIDÍ imgolar i \ fono1 tutti quelli ch« 
non vengona fotto la definizione de'regoíari . 
~ T a l i fono la sfera^ il cilindro, il cono ^ 
il paralellogrammo , il prisma ,, la p irámide 
il paralellepipedo y & c . VedrSFERA , C I L I N J . 
D R O , C O N O , &c0. 

Lcgenefiy proprietadi v ragioni, coí íru-
z i o n i , dimenfioni, &c. á&rvury fol idir re-
goíari ed irregolari , sferici r eUittici , co-
nici , &c . fi veggano» fotto ciafcun rifpettí"-
vo articolo\. 

M í / u m drunSouT>Or Vedi rarticolo M r -
SUR A .. 

Cubatura ^ o cuBamento dT un SoLiDG', í i 
I x i i l 
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e il mi furaré lo fpazio comprefo fotto nn fo-

, c ioé la folidita o i! jolino contenut» 
del medefimo . V. C U B A T U R A e S O L I D I T A ' . 

S O L I D O della mínima refijlenza . Vedi R E -
S I S T E N Z A . 

Angola S O L I D O , é quello fprmato da tre 
e piu angoli piani che s'incontrano in un 
punto. Vedi A N G O L O . — O v v e r o piu ri-
gorofaraente , un angelo /olido, come B , 
( T a v . G e o m e t r í a , fig. 30.) é T i n c ü n a z i o -
ne di piu che due linee, A B , B C , B F , 
Je quali concorrono nello ileíTo punto B , e 
fono in diíFerenti p iani . 

Quind i , perché gli angoli fel i di fieno egua-
l i , é neceífario che fieno contenuti fotto un 
cgual numero di piani eguali, difpofti nelio 
í^eífo modo. 

E come gli angoli folidi non íi diíHnguo-
no che pei piani , fotro i quali fon' egimo 
contenuti : e come i piani cosí eguali non 
í i d iñ inguono che per la comprefenza •> egli-
no fono fimili; e confeguentements gli an
goli folidi fimili fono eguali, e vice verja. 
Vedi S I M I L E . 

L a fomma di tutti gli angoli piani , che 
coñi tu i feono un angolo f o l i do, é fempre me-
¡no di 3^0°; altrimente coftituirebbero il 
piano d'un circolo, e non un /elido. Vedi 
A N G O L O . 

Figure S O L I D E fimili. Vedi l 'articoloSI
M I L E . 

IBa/iione S O L I D O . Vedi B A S T I O N E . 
Luogo S O L I D O . Vedi L o c u s . 
Hiede S O L I D O . Vedi P I E D E . 
Numen S O L I D I , fono quelli che nafeono 

dalla multiplicazione d'un numero piano, 
jper qualíifia altro numero. 

Cos í 18 é un numero /olido fatto di 6 
Xch' c piano) moltiplicato per 3; ovvero 
¿ i 9 moltiplicato per 2. Vedi N U M E R O e 
S I M I L E . 

Problema S O L I D O , nella M a t e m á t i c a , é 
uno che non pub fciorfi g e o m é t r i c a m e n t e , 
jtna bensi mediante 1' interfecazione d1 un 
circolo, ed una fezione c ó n i c a ; ovvero me
diante 1' interfecazione di due altre fezioni 
foniche, oltre il circolo. 

C o s í , il deferivere un triangolo ifofeele 
fopra u n a data linea retta, 1'angolo del qua-
Je ne l la bafe fia triplo di quello neí vértice j 
Cgli é un problema /olido, rifoluto co\Vin-
ter/ezíone dTuna parábola e d' un circolo. 
Vedi P R O B L E M A , . 
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Teorema S O L I D O . Vedi l'articolo T E O 

R E M A . 
Fosforo S O L I D O . Vedi F O S F O R O . 
Zol/o S O L I D O . Vedi Z O L F O . 
S O L I D U S . Vedi l'articolo AÜREO . 
S O L I L O Q U I O , S O L I L O Q U I U M , u n ra-

gionameoto , o difeorfo , che un' uomo tie
ne entro sé tlcífo . Vedi M O N O L O G O . 

Fapias dice, che i l foliloquio é propria-
mente un difeorfo in via di nfpofta ad una 
quiftione, che un uorao fi é propoüa a sé 
m e d c í i m o . 

I foliloqu) fono diventati cofe affai comu-
ni ful Teatro moderno ; puré non pub darfi 
cofa piu femplice, o piu fuori del natura-
le , quanto che un Attore faccia lunghepar-
lature a sé medefimo, per condurre le fue 
intenzioni, &c . aU'Udienza . 

Ov' é neceíf irio di fare tali feoperte , i l 
Poeta dovrebbe piutto í lo aver cura di daré 
alie perlóne drammatiche tali Confidenti , 
che vengano per neceífita a partecipare de5 
loro piü interni penfieri; col qual mezzo 
verranno queñi piü naturalmente incammi-
nati all' Udienia . — Nulladimeno egli é 
anche quetto uno fpediente, del quale un 
Poeta efatto non fara mai uel cafo di dover 
fervirfi. 

L'ufo e I'abufo /oliloqu) é ben efpoño 
dal Duca di Buckingham, nelle feguentl 
linee: 

Soliloquies had need be very fcw, 
Fxtremely short, and / p o k e i n paff lon too . 
Our loverr talking to themfelves, /or wam 
Of others, maks the pit their confidant : 
Ñor is the matter mended yet , ifahus 
They trufl a friend, only to tell i t us. —» 

C i o é , 
C h e fien ben pochi, e foprattutto brevi 
I Soliloquj é d' uopo, e che gli aífetti 
Dian moto alia favella. I noiíri A man ti 
A sé medefmi, per mancanza d' a l t r i , 
Parlando, cosí fan lor confidente 
L o Spettator del Dramma : un tal ripiego 
N o n é il miglior, fe fol per farei noto 
I I fegreto penfier , trovan l 'amico. — 

S O L I S w ^ . Vedi 1'articolo V I A . 
S O L I T A R I E , una denominazione delle 

Monache di S. Pietro d 'Alcántara , iftituite 
1'anno 1675 dal Cardinal Barberini , mentr' 
era Abbate della Madonna d iFarfa , inquel-
la C i t t a , 

I I 
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B cfiregno del lor Inflituto fi é d'imita

re la vita fevera e penitente di S. Pietro d' 
Alcántara i di tenere un continuo filenzio, 
tié tnai apnr la bocea ad a lcun 'a l t ro che a 
loro medefime ; d' impiegare i l lor tempo 
in tutto e per tutto in efercizj fpirituali, 
e di lafeiare i temporali intereííi a un n u 
mero d i donzelle, le quali hanno un parti-
colar Superiore in una parte feparata del Mo-
naftero. — Vanno íetnpre a piedi fcalzi , 
fenza fandali, íí cingono d' una grofTa cor
d a , e non portano panni l in i . 

S O L I T A R I O , S O L I T A R I U S , qualcheco
fa ri ti rata , odinprivato; rimota dalla com-
pagnia, o dal commercio d'altre della ftef-
fa fpezie . Vedi M O N A C O , E R E M I T A , A -
N A C O R E T A . I R f C H I U S O , e S O L I T A R I E . 

Colorína S O L I T A R I A , é una colorína che 
fla fola in una pubblica piazza; come la 
colonna T r a j a n a . Vedi C O L O N N A . 

Verme S O L I T A R I O , S O L I U M , txnia , o 
lumbrtcus latus, é un verme che talvolta íi 
trova negli inteftini, e ch1 é fempre Túni 
co di quefta fpezie; come qucllo che co-
mincia dal piloro, e indi fi flende per tut-
ta la lunghezza degl'inteftini i di modo che 
non v ' é luogo per un a l t r o . Vedi V E R 
M E . 

S O L I T A U R I L I A , nell'Antichita. Vedi 
S U O V E T A U R T L T A . 

S O L L E C I T A T O R E , S O L I C I T A T O R , una 
perfona impiegata ad aecudire a' proceffi d' 
altre períone , i quali pendono ne'Tribuna-
li del F o r o , e della Cancel ler ía . Ne'tempi 
andati , in Inghilterra, non íi permetteano 
i Sollecitatori che alia N o b ü t a , di cui eíTi 
crano ícrvi domeftici; ma ora fono di fpef-
fo adoperati anche da a l tr i , per raeglio fa-
vorire ü mantenimento del litigante, e me-
gho foftenere, o far durare la l i te . Vedi 
P R O C U R A T O R E . 

II R e d' Inghilterra ha il fu o S O L L E C I -
T A T O R Genérale {Solicitor general) il quale 
tiene i l fuo impiego in virtü di lettera pa
tente, peí tempo che piace al R e . — I I 
Procurator G e n é r a l e , e quefti, aveano an-
ticamente un diritto, anneífo ai lor man
dan cii citazione, di federe nella Camera 
de'Signori in certe occafioni fpeziali, fino 
alio Stat. 13. Car. I I . dopo il quale fono 
ftati quafi fempre creati Membri della C a 
b e r a de 'Comuni . 

'ÜSoliecitator g e n é r a l e aecudifee almaneg-
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gio degli afFari del R e , ed ha paga per l i 
tigare, oltre altre mercedi che rifultano da 
patcnti, &c. Egli ferve nel Configlio pri-
vatoi e tanto lui , quanto il Procurator ge
n é r a l e , erano, per i'addietro, del numero 
degli Uficiali átW Exchequer ^ o Erario R e 
gio: hanno udienza, ed entraño neila mo
t a , offia luogo de'Dottori legali, in tutti 
gli altri F o r i , o C o r t i ; il che gl' Ingle í l 
chiamano within the bar ^ c ioé , paífar U 
sbarra. 

S O L L E C I T A T O R E , o incitatore, favoreg-
giatore, e c ó m p l i c e , che gl ' Ingle í i chia
mano Abettor * , nelle lor L e g g i , una per
fona, la quale incita , incoraggia, o porta 
un 'a l í ra ad efeguire qualcofa di c r i m í n a l e ; 
od in qualche modo la feconda ed aífifte 
nell'efecuzione fteífa. Vedi A C C E S S O R I O . 

* La parola abet, e abettor, viene, / c -
condo alcuni, da zá-, a ; e bet, feom-
meltere , o metiere dal canto fuo ; —fe-
condo a l t r i , dal Bélgico baeten , appro-
fittare . —Allude al Saffone hz&m ^ ed 
al Franzefe bouter, eccitare , 

C o s í coloro che proecurano , ch' altri dia-
no falfe aecufe di fellonia, o d'omicidio 
contro le perfone, per renderle infami, fo
no particolarmente denominati abettors, c ioé 
inftigatori, o follecitatori . 

C o s í , abettors in murder, c ioé complici 
d' omicidio, fono quegli che configliano, 
o proecurano, che fi commetta un omici
dio , o ne fono almeno confapevoli. V e d i 
O M I C I D I O , e M U R T H E R . 

V i fono degli abettors in fellonia, ma 
non in tradimento: poiché la Legge con-
íidera come pnncipali tutti coloro, che fon* 
intereflati nel tradimento. Vedi T R A D Í -
M E N T O . 

S O L L E C I T A Z I O N E di \ v p 
gravith; e f vedi F A -

S O L L E C I T A Z I O N E di le- \ RACENTRI-
vitix. J co-

S O L L E V A M E N T O , l e v a m e n . n ú h Leg
ge Inglefe, R E L I E F , Relevium, una certa 
taíía {fine) pagata al Signor principale, da 
una perfona all'entrare che fa nelT ereditk 
d una T e r r a tenuta in capite, o perfervizio 
militare. Vedi T A S S A { F i n e ) , L O R D , T E 
N U T A , &c. 

C i b fi chiamava relevare htereditateni ca-
ducam, e il danaro cosí pagato appella^aíi 
rehvamen, rekvi im , o nlief, — H ^ l i e f Üa 

qr-
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©rdmariamentc al prezzo della rendita d' un 
anno. 

^ o r i g i n e di tale confuetudine é in que-
fio modo. — U n a facoha in terre feudata-
m o beneficiale j effendo alia prima conce-
duta falo a vita ; dopo la morte del vaffal-
10 ritornava al Signor princípale , e quindí 
chiamavafi feudum caducum, c i o é , ricaduto 
ai S ignóte per la morte del vaíTallo, o te-
nant. Ved i F E U D O . 

Coll'andar del tempo i Beni feudatarjef-
fcnda convertiti in creditadi per conniven-
xa e confenfo del Signorc ; quando mor i va 
11 poffelTore di cotaii Beni r venivan effi a 
chiamarfi htreditas caduca, cioé $ creditk 
ricaduta ai Signore, dalle mani del quale 
dovea quefta ricuperarfi , pagandoíi dagli ere-
di una certa fomma di danaro. 

Queflo Jollevamento, o relief^ fu í labii i to 
dopo la C o n q u i ñ a . — P e r c h é fia a quel 
tempo eerti tributi ^ de í t i HariotSy fi paga-
vano ai Signore, alia morte del fuo vaíTal
l o , o tenant; i quali conf iñevano in caval-
ü , arme, &c. Vedi H A R I O T . 

M a dopo la C o n q u i ñ a , trovandofi la po-
vera gente privata di tuttc q u e ñ e cofe dat 
N o r m a n n i , ¡n luogo di effe fu foftituita 
una fomma di danaro, che fi chiamava re-
Lie j \ c ioé follevamento'r e la quale continua 
in alcuni luoghi ancor al giorno d'oggi. 
— Ad ogni modo, egli é vero , che relie/ & 
jbariop ñ troyano fovente confuí! negli anti-
chi Scrittori., 

S O L X E V A M E N T O ragionevole y R E L I E F rea-
fonable, detto anche lavo fu l and antient: re* 
liefy follevamento legittimo ed amico ; fi é 
quello, che vien ingiunto da qualche Leg-
ge , o ftabilito dali'antica confuetudine; c 
i l quale non dipende dalla volontk del S i 
gnore o 

Cos í in un Diploma del R e G i o v a n n í , . 
di cui fa menzione Matt . Pa r i s—Si quis 
Comitum vel Baronum nojirorum Jlve aliorum 
tenentium de. nobis in capite per fervitium mi
litare y mortuus jueri t , & cum decefjerit, ha-
res fuus plena ¿etatis fuerit, & relevium de-
beat y habeat hareditatem. fuam' per antigmm 
relevium» 

C i ó che queí lo foífe fi pub vedere nelle 
Leggi di Guglielmo il Conquiftarore, &c., 
—'Braftony dice^ che quefta taifa, fine y fi 
chiama relief, quia hareditas qua jacent fuit 
per antecejfom. decejfum relevatur m mams 
haredum, Scc. 
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U n follevamento (relief) fí paga anche la 

tcnuta di focagey o Sergenteria piccola; ove 
fi paga una rendita od altra cofa col ren-
dere tanto quanto la rendita o il pagamen
to riferbava. Vedi S O C A G E , & € . 

Secondo le Confuetudini di Normandia , 
il follevamento y o relief y fi dee tanto per 
terre tenute in villenage ( c i o é ,¡n tenuta 
villana e f e r v i l e ) , quanto per quelle tenu
te in Feudo. —Secondo le Confuetudini 
di Par ig i , i l relief non é dovuto fopra ere-
ditadi in linea re t ta . 

L a quantita del relief h aífai diverfa: vi 
fono reliefs femplici y reliefs. doppjy &c. A n 
che la qualita n'c difFcrente : vi fono reliefr 
di proprieth, pagati dalT Erede : reliefs of 
bail y or tutorage, c ioé di ficurta. o tutela, 
pagatt da un Tutore peí fuá minore, o 
dal marito pe'feudi di fuamoglie, &c. Re-
lieft di cavalli , e cC armi , &c . 

Secondo le Leggi del R e Canuto , il re-
lief áyun C o n t é , pagaío al R e , era o t t ó 
cavalli da guerra colle lor briglie e íelle , 
quattro corazze, quattro e lmi , quattro fpa-
de, quattro cavalli da caccia ed un palafre-
no . — I I relief d'un Barone , o Taño % 
thane, era quattro cavalli y Vedi. T A 
ÑO • 

S O L L E V A M E N T O , Relief y nella Cance l -
leria d'Inghilterra, denota un'ordine otte-
nuto per difciorre contrattl ed altri Atti s. 
a motivo che fi trovano irragionevoli, pre-
giudiciali , gravofi , o per quaiche altra nul-
lita de jure y o de f a ü o . Vedi CANCELLERÍA. 
e E Q U I T A ' „. 

I Minoringhi ottengono follevamento ^ 
relief y contro xAtti paífati in loro minorith . 
— I raaggioringhi hanno follevamento m 
cafi d'enorme danno,. inganno r violenzay, 
foperchieria, contratti flravaganti, & c . 

PreíTo i Cattolici egli é regola, che la 
Chiefa ottiene follevamento y relief y in ogni 
tempo, e contr'ogni Atto paífato in di leí 
pregiudicio; non prevalendo contro di eífa 
alcuna prefcrizionec. Vedi PRESCRIZIONE„ 

Ajuto di S O L L E V A M E N T O , A i d de Relief * 
Vedi rarticolo A J U T O . 

S O L O P O S S E S S O R E , ^ o / r ^ w ^ f , nella 
Legge Ingiefe, colui o colei , che tiene po
den folo in fuá propia ragione fenza che 
vi fia unita alcun'altra perfona.. Vedi T E -
N E N T E 

Se un uoiixo e fuá; moglic í e n g o -
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no un podere per le loro vite , fpettando-
ne la i t o í » a é $ i * & h é i ñ m d n ) al lor figliuo-
l o ; quivi , morendo T u o m o , il Signóte 
non avra tr ibuto á'hariot •> p e r c h é quegl i 
muore non folo poffeffore , V e d i H A R l O T . 

S O L S T I Z I A L I prnét i i fono quei punti 
del l 'Ecl i t t ica, da'quali 1'afcendimento del 
Solé fopra V Equatore , e il di lui difcen-
dimento fotto il medefimo, fono termina-
t i . Vedi E C L I T T I C A , SOLÉ, & C . 

11 primo punto, c h ' é nel principio del 
primo grado di C a n c r o , fi chiama punto 
ejiivo, o delta State; ed i l fecondo, c h ' é 
nel principio del primo punto di Capricor-
r\o , punto iberno s'appella. Vedi S O L S T I -
z i o . — I punti Joljiizialí fono diametral-
mente oppoñi i ' u n o t i l ' a l t eo . Vedi PUN
T O . 

Coluro S O L S T I Z i A L E , é quello che pa í fa 
pei punti folf i izial i . Vedi C O L U R O . 

S O L S T I Z I O , S O L S T I T I U M , nell'Aftro-
nomia , il tempo, che il Solé é in uno de' 
punti folfiiziali y c i o é , quand'egli é nella 
fuá maggior diftanza dall' Equatore , la qual 
é 23 gradi e mezzo: cosí detto, perché 
allora pare, ch'egli ftia fermo ^ e che non 
cambii in alcun modo ii fuo luogo ne'gra-
di del Zod iaco: apparenza dovuta all'ob-
bliquita della noftra Sfera, e della quale 
non s'accorgono quegli che vivono fotto 
i ' Equatore. Vedi S O L S T I Z I A L E e PUNTI . 

G l i Solflizj fono due, in ciafcun anno 
i i Soljiizio ejiivo, o della State, ed i l Soljii-
zio jemale, o del Verno. 

I I S O L S T I Z 10 Eflivo c quando il Solé é 
nel T r ó p i c o di C a n c r o ; il che fegue gli 
11 di Giugno; aílor quando egli fa il gior-
no il piü iungo. Vedi T R Ó P I C O e G Í O R -
N O . 

I I S O L S T I Z 10 Jemale, é quando egli en
tra nel primo grado di Capricorno; il che 
ayviene gli 11 di Dicembre; allor quando 
ei comincia a ritornare verfo di n o i , e fa ii 
giorno i i piü corto. 

Quefto fi h a da intendere , quanto a l 
noftro Emisfero Settentrionale; p e r c h é nel 
Meridionale, l ' ingreífo del Solé in Capfi-
corno fa il Soljiizio eflivo , e quello in C a n 
cro , i l Solfiizio jemale. Vedi E C L I T T I C A , 
E S T A T E , I N V E R N Ó , & C . 

S O L U B I L E , nella M e d i c i n a , fc io l to .ov 
ATA0 AD ANDARE A FELIA- ^ 1 L A S S A -T I V O , A L V O ( y ? 0 0 / ) , ^ 
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Tártaro S O L U B I L E , é una fpezie di faie 

preparato chimicamente, con far bollire 
ott'oncie di fior di tártaro , con efuattro 
di fale fiíTo di tártaro. Vedi T Á R T A R O . 

S O L V E N T E , che folve; lo fleffo che 
dijfolvente * Vedi D I S S O L V E N T E . Vedi an
che 

S O L U T I V O , che folve ; o lajfatho : ed 
é per lo piü aggiunto di medicamento, 
che plácidamente purghi il ventre. Vedi 
L A S S A T I V O . 

S O L U T I V O diaprunum . Vedi l' articolo 
D i A P R U N U M . 

S O L U Z I O N E d i cominuita, o S O L U T I O 
continui, termine ufato da' F i f i c i , &c . per 
efprimere un difordine comune alie partí 
foiide del corpo, in cu i la lor natural coe-
renza vien feparata: come per una ferita, 
o per altra caufa. Vedi C O N T I N U U M , & c . 

Se quefta awiene ad una parte fimile e 
femplice del corpo; fi chiamafemplicemen-
te , foluíio continui. — S e accade ad una 
parte comporta od orgán ica , elT acquiíla una 
particolar denominazione , dalla natura del
la parte, dalla differenza della caufa, o 
dal modo deü' applicazione ; come, una 
ferita i rettura , frattura , puntura y fejfura, 
contuftone ^ ulcera, corroftone, dilacerazione, 
sfogliazione, carie, &c. Vedi P E R I T A , R O T -
T U R A , F I S S U R A , E X F O L I A T I O , &c . 

S O L U Z I O N E , Solutio, nell' Algebra , 
e nella G e o m e t r í a , é la rifpofta ad una 
q u i ñ i o n e ; od il rifolvere un problema pro-
poí io . Vedi R E S O L U Z I O N E , P R O B L E M A , 
&c . 

L a foluzione del problema della quadratu-
ra del circolo, e quella della duplicatura 
del cubo, per linee rette, fono fl imateim-
poíTibili. Vedi Q U A D R A T U R A e D U P L I C A -
Z I O N E . 

L a foluzione di cont 'muita é oggetto della 
Chirurg ia . Vedi S O L U Z I O N E , qu) fopra. 

S O L U Z I O N E , nella Fi f ica , la riduzione d5 
un corpo folido, o fodo, ad uno ñato flui
do , col mezzo di qualche meftruo. V e d i 
MENSTRUUM-* 

Si confonde fovente foluzione concibehe 
ch iamiamo altrimente dijfoluzione ; ma v'é 
difFerenza. Vedi D I S S O L U Z I O N E . 

S O L U Z I O N E , nella C h i m i c a , íl ufa alie 
volte per 1' analift, o riduzione d'un cor-
po naturale ne' fuoi principj chimic i . Ved i 
P R I N C I P I O e A N A L I S I . 

l a 
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I n queflo f c n í b , foluzione é la ftefllb, che 

cib che altrimente chiamafi re/e/as/owe. V e 
di R E S O L U Z I O N E . 

S O M M A , S U M M A , nella M a t e m á t i c a , 
íignifica la quantita, che rifulta dall'addi-
zionc di due o piü magnitudini, numeri, 
o quantitadi infierne. Vedi A D D I Z I O N E . 

Q.ueüa fi chiama tal volta V aggregato\ e 
nell 'Algebra, fi denota alie volte collalet-
tera Z , che fta per zuma ^ o fuma; ed al
ie volte colla lettera S . 

SOMMA ct un eguazione) h quando , ve-
nendo i l numero aííbluto trafportato dalP 
altra banda, con un fegno contrario, il 
tutto diventa eguale ad o: quefta fi chia
ma da Cartefio la fomma deW equazione pro-
pofia . Vedi E Q U A Z I O N E . 

S O M M A C O , e SOMMA e c o , una droga 
«fata per tignere in verde; come anche nel
la preparazione del marrocchino ñ e r o , e d' 
altro cuoio. Vedi M A R R O C C H I N O . 

Confifte in foglie, e ramicelli d'un ar-
bufto dello fieffo nome, e non diífimiledal 
forbo piccolo: le fog l ie íbn l u n g h e í t e , pen-
nate, e pelofe: i fiori crefeono in gruppi, 
e fono roíf i , come le nofire rofe. II frutto 
é una fpezie di u v a , d'una qualit^ aíTai 
aftringente; ed il femé é quafi ovale, ed 
inchiufo in ifcatolini o caffule di fimil fi
gura . 

G l i Antichi ne facean ufo, in luogo di 
fale , per ifiagionarne le loro vivande; don
de i Lat in i chiamano un tal albero, rhus 
obfoniorum : dall'ufo che fe ne fa nel con
ciar le pel l i , fi chiama anche rhus cortarla, 

S O M M A R I O , un compendio, che con
tiene la fomma e la foftanza d' una cofa in 
peche parole . Vedi C O M P E N D I O . 

I I Sommario pofto al principio d' un l i 
bro , alia teña d'un capitolo, d'una Leg-
ge, o fimili, é a (Tai utile al Lettore, per 
facilitare il comprendimento di tali mate-
r ie . Vedi A R G O M E N T O . 

U n a ricapitoiazione ha da contener il 
Sommario di tutto il difeorfo precedente . 
Vedi R E C A P L T O L A Z I O N E . , 

S O M M I T A 1 , cima, in Inglefe ridge, nel
la Fabbrica, la parte piu alta del tetto o 
coperto d' una cafa. Vedi T E X T O . 

Ridge fi ufa particolarmente per quel pez-
20 di legno, ir» cui s'incontrano que'fot-
tili travicelli, che fi mettono ne' palchi, o 
ne'tetti . V e d i C O R R E N T E { raf ter ) . 
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SoM&f ÍTA1 ds alberi, In Inglefe, tuf t , teí-

mine ufato da alcuni di qoegli Autori per 
la parte cefpuglíofa e folta degli alberi \ o 
per quella parte che abbonda di rami , fo-
glie, &c. V e d f R A M O . 

Paralellifmo delle Sommitadi ( tufts ) de-
gl i alberi. — S i oíTerva , che tutti gli al
beri affettano naturalmente di avere le lor 
fommitadi paralelle a quel pezzo di terreno, 
ch'effi adombrano . Si vegga una contezza 
diquerto F e n ó m e n o , fotto í ' a r t i c o l o P A R A -
L E L L I S M O , 

S O M M I T A * di monte, in Inglefe f í » . V e 
di P E N . 

S O M M O V 1 T O R EJollevatore , che fora-
muove ; auBor^ concitar. Vedi S O L L E C I T A -
T O R E . 

S O M N A M B U L I * , o S O M N A M B U L O N E S , 
un'appellazione data a per íone , che cam-
minano dormendo; e che piíi u íuaimente 
fi chiamano noBambuli. Vedi N O T T A M -
BÜLI . 

* La parola e forma ta dal Latino (omaüs t 
fonno , ed ambulo , io eammino . 

S O M N O L E N T U M coma. Vedi i' arti
colo C O M A . 

S O N A G L T O , un piccolo flrumento ro-
tondo, di rame, o di bronzo, o materia 
fimile, con due piccioh buchi , e con un 
pertugio in mezzo, che glicongiugne, en
trevi una pallottolina di ferro, che in mo-
vendofi cagiona fuono. 

S O N A G Í I O ( in Inglefe, rattle) preííbgli 
A n t i c h i , uno ftrumento muficale , della fpe
zie pulfatüe : detto da' R o m a n i , crepitacu' 
lum. Vedi MÚSICA . 

11 Sr. Malcolm crede, che il tintinnabw 
lum il crotalum i e il fijirum , non íoífero 
altro che tante differenti fpezie di fonaglj; 
Vedi C A M P A N A , C R Ó T A L O , S I S T R O , & C . 

L'invenzione del fonaglw é attnbuita ad 
Archita celebre M a t e m á t i c o ; donde Arifto-
tile lo chiama, ' hpx^"™ ^yamtyv, fonaglio 
d'Archita . —^Diogemano aggiugne il mo
tivo di tal invenzione; ed é , che A r c h i t a , 
avendo figliuoli, invento queílo í lrumento 
per impediré che quefii non met t t í i er fof-
fopra o voltolaííero altre cofe per la cafa . 
D i modo che, per quanto mai alcuni í h a -
menti abbiano cangiato d'ufo, egli é .cer-
ío che il fonaglio ha confervato il fuo. 

S O N A T A , nella Muf ica , una compa-
fizions di Mufica , tut í 'e fegui ta con iitra

mea-
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m e n ú ' , e la qual é , rifpetto alk varié for
te di ftromenti, cib c h ' é la cantata riípet-
to alie voci . Vedi C A N T A T A . 

L a Sonata, dunque, é propriamente un 
componimenío grande, l ibero, e biziarro, 
diverfiñcato con una gran varieta di movi-
menti e d'crpreíTioni, di ftraordinarj e bra-
vi tocchi, figure, &c. E turto quefto pu
ramente fecondo il capriccio del Compofi-
tore; il q u a í e , fenza riftrigneríi alie rególe 
generali del contrappunío , od a qualche fif-
io numero o mifura, da la briglia al fuo 
genio, e. (corre da un modo, mifura, &c. 
al l 'altro, come lo giudica a propoílto . 

Abbiamo di 1 , 2 , 3 , 4 i 5"» & 1 
7 , ed anche 8 parti; ma d'ordinario fi eíe-
guifcono da un fol violino , o con due vio-
Imi e un baffo continuo per l'arpicordo, e 
fovente con un baflb piu fígurato per la vio
la da gamba , &c. 

V i fono müle fpezie differenti di Sánate ' . 
ma gli í tal iani fogliono ridurle a tre fpezie. 

Sonate da C h i e f i j c i o é , Sánate proprie 
per Mufica di Chiefa , le quali fogliono co-
rainciare con un moto gravee folenne , ac-
concio alia digniía e fantita del luogo edel 
Servizio ; dopo di che fi ftendono, e toc-
cano in un modo piü vivace, piu briofo, 
c piu ricco . — Quede fon quelle che piü 
particolarmente Sonate íi chiamano. 

Sonate da camera , o per la camera, fono 
propriamente certe ferie di varj piccoli com-
ponimenci da balio^ ma compoñi fullo íkf-
íb tuono . —Sogliono quede cominciare 
con un preludio, o picciola Sonata, che 
ferve d'introduzione a tutt'il re í ío: pofcia 
vengono le Tedefche, le Pavane, le Cor -
renti , ed altri baüi ferj; indi le Gighe , le 
Gavotte , i Menue t t i , le Ciaccone , h Pajfe-
cailles, ed altre arie piu allegre : il tutto 
comporto nello ÜelTo tuono o modo. 

S O N E T T O , nella Poefia, una fpezie di 
compofizione Lír i ca , comprefa comunemen-
te in quattordici verfí , per lo piü di undici 
íillabe ; cioé in due ílanze o «nfure di quat-
tro verfí ciafcuna, e in due di tre; effendo 
gli otto primi veríi tutti in due rime. 

VÍ Sonetto é Italiano d'origine, ePeírar-
ea^ n' é riconofciuto il padre : fi reputa il 

difficile e il piü artificiofo ditutt ' icom-
pommenti poetici; come quelío che richie-
r | "j1 ^ e m a accuratezza ^ ed efattezza. 

TQmm™ (1Ualche Peiiriero Sa,ante 
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ed ingegnofo: la chiufa ha da efferne par
ticolarmente bella, od il Sonetto é u n zero, 

In Malherbe , ed alcuni altri Poeti Fran-
cefi , troviam á t Smet t i •> ne'quali ie due 
prime í lanze non fono nella ftefía r ima; ma 
fi tengono per irregolari ; ed in cífet íogran 
parte del mérito di quefti companimenti con-
fifig in una fcrupolofa offervanza delle re
góle . 

Ronfardf Malherbe, Maynard e Gamba 
han cornpofio moltirtimi Sonetti ; ma fra 
due o tre m i l a , ve n 'é appena due o tre 
di gran c o n t ó . 

Pafquier orterva, che du Bel la i fu il pri
mo ad introdurre i Sonetti in Francia . M a 
lo fleífo du Bel la i afferma, che M e l i n de 
S. Gelais fu il primo a convertiré i Sonetti 
Italiani in lingua Franzefe. 

SON N A » , un libro di T r a d izioni Maa-
mettane , in cui han no da credere, e ne 
vengon richierti, tutt'i veri Mufulmanni. 
Vedi M A O M E T I S M O , T R A D I Z I O N E , &c. 

* XÜ parola ftgnifica , in Arabo , lo fteffit 
che mishna i n Ebreo , cioh, fecondaleg-
ge , o come- g l i Ebrei la chiamano , leg-
ge oraie . Vedi MISCHMA . 

G l i adereoti della Sonna fi chiamano ^ow-
n i t i i e ficcome fra gli Ebrei v ' é una Sec
ta di C a r a i t i , che rigetta le tradizioni co
me favoJe invéntate dai Rabbini ; vi fono 
parimente de' Settar; fra'Maomettani, det-
ti S m t i ' i o Shikes y i quali ricufano le tra* 
dizioni de' Sonnhi \ non eonfiderandole che 
come folo fonda te full' autorita d' un libro 
apócri fo , e non gia derívate dal loro L e -
gislatore. Vedi C A E - A I T I , R A E B I N I S T A , 
&c. 

V ' é la rteífa inimicizia tra i Sonnit i e 
gli 5V//í/ , che fuffirte fra i Rabbinif i iYJüízi 
e i C a r a i t i . G l i Sci i t i rimproverano ai Son
n i t i il lor intrudere i fogm de'lor Dottori , 
per parola di Dio: e i Sonniti dal canto lo
ro trattano d'Erct ic i gli S c i i t i , che ricu-
íano di ammettere i precetti D i v i n i , hanno 
corrotto 1'Alcorano , &c. 

S O N N I F E R O ; che cagiona il fonno . 
V t d i 1'articolo SOPORÍFICO . 

S O N N O , quello flato, in cui apparendo 
il corpo in períetta quiete, gli oggetti erter-
ni muovono gli organi del fenfo come d' or
dinario , fenza eccitare ie fenfazioni ufualí . 
Vedi V E G L I A . 

Secondo Rohaul t , i l fonno conCiñe inuna 
K fcar-
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fcarfezza di fpiriti; la quale f a , che gliori-
í k j , o pori , de' nervi del cervello, me
diante i quali gli fpiriti Tolevano fcorrere 
entro i nervi , non eflendo piü lungaraente 
tenuti aptrti dalla frequenza degli fpiriti, 
da sé fi chiudano. P e r c h é , cib í u p p o ü o , 
fubito che gli fpiriti , che fono gia entro i 
nerv i , vengano a di í í iparí] , i capellamenti 
di queñi nervi , non avendo alcun fupple-
mento di nuovi fpiriti, diventeranno mol-
li e non í e f i , e fra di loro fi attaccheran-
n o , cerne infierne incollati; e cosí reíte-
ranno inetti ad incamminare alcuna impref-
fione al cervello: olrre di che, i mu icol i 
trovandofi ormai privi di fpiriti , faranno 
inabiii a m o v e r é , od anche a foílenere le 
membra: in tal maniera verra difirutta la 
fenfazione, e il moto. Vedi S E N S A Z I O N E , 
M U S C O L A R E moto , S P I R I T I , &c. 

II fonno s' interrompe in modo non natu-
rale, allor quando a leu no degü organi rice-
ve un moto od impreífione si v iva , che i' 
azione vengane propagara fino al cervello : 
p e r c h é , fopra di c i b , i pochi fpiriti, che 
rellano nel cervello, fi raccolgono tutti , 
cd unifeono le loro forze a fchiudere i pori 
de 'nervi , &c. M a fe neífun oggetto vc-nif-
fe tos í a toccar V ó r g a n o , puré il fonno fa-
rebbe, in qualche fpazio di tempo, natu
ralmente interrotto: avvegnaché la quanti
ta degli fpiriti generan nel fonno diverreb-
be finalmente si grande, che , dillenciendo 
ed allargando gli orificj de'nervi , gli fpiriti 
üefli fi aprirebbono il paífo. 

Rifpetro alia Medicina, il fonno^ come 
IBoerh.tave lo def ini íce , é quello flato della 
meduila del cervello, nel quale i nervi non 
rjtevono dal cervello un infiuílo di fpiriti 
si copiofo, né si c ñ i c a c e , come fi richiede 
per abilitare gli organi del fenfo, e del mo
to volontario a fare le lor funzioni. 

Pare che 1'immediata caufa di c ió fia la 
fcarfezza di fpiriti animali , i quali eífendo 
confumati, e richiedendoíi quaiche fpazio 
di tempo per reclutargli, i vafi minuti , 
prima gonf ía t i , diventano mofe;, fgoofi , e 
ícaduti : ovvero altrimente cib deefi ad una 
tale prdfura del fangue piü grollo controla 
corteccia del cervello, che , divenendone 
egualmen-te compreífa la medulla per la fuá 
contiguitk alia corteccia { e o n e x ) , m ven
ga fíoppato il paífaggio degli fpiriti, 

Adunque h . caufa naturale del f o n m é 
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qualche cofa , che contribuiíce a queñe 
due. — E quindi vengonfi a comprendere 
i di luí eíFetti: imperciocché nel fonno va
rié funzioni r^ftan foípefe, i lor organi c 
mufeoli í lanno in ripofo, gli fpiriti appe-
na feorrono per queíti , e percib ve n 'é 
minor confumo ^ ma i folidi ve i l i , o filet-
t i , e l e fibre de' nervi non fono che poco 
mutati , e dappertutto fi cmferva 1'equili
brio ; non v 'é difF.renza di prelfura su i 
vafi, né di velocita negii umori: il moto 
del cuore, de'polmoni, deÜ'arterie , delie 
vi ice r a , &c . é aumentato . G l i effltti di 
che, fono, che gli umori vitali circolano 
piü fortemente ed equabi lmeníe pei canali , 
che ora fono piü l iberi , piü molí i , e piü 
aperti, non eífendo comprcíu da'mufeoli. 
Quindi il fangue é fpinto con minor forza , 
in vero, ne'vafi laterali, ma in modo piü 
equabile; e pei vafi piü grandi, infierne 
piü fortemente e piü equabilmente. Cosí 
vengono le fibre laterali fenfibilmcnte riem-
piute, eífendo meno attraverfate, ed alia 
fine in quiete fi nmangono , coi fucchi ch' 
elle han raccolti: quindi le laterali cellet-
te adipofe reílano erapiute e diftefe con una 
materia oliofa . 

In tal modo la circolazione, eífendo qua-
fi totalmente compiuta ne'vafi piü grandi 
del í a n g u e , divicne gradatam;nte piu len
t a , ed alia fine quaíi infeufibire , fe iI /o«-
no troppo continua: c o s í , in un fonno ma-
derato , la materia del chilo fi converte 
aílai bene in fiero j que fio, in umori piu 
fottili; e q u e ñ i , in nutrimento. L'at tr i -
zione delle parti folide c men notabile; íi 
accrefee la fecrezione cutánea , e tutt' il re-
fio fi fcema . Le parti confumate vengon 
ora meglio fupplite, ficcome u n ' e q u a b ü e , 
continua replezione rimette gli umori, e 
ripara i folidi, reílandoíene aflora in quie
te le caufe che impedí icono e che difturba-
no . Frattanto, raentre la materia nutriti
va nel mighor modo fi prepara, v ' é ne' 
vafi un'attitudine a ncevere, e negli umo
ri ad entrare, e í lanno in liberta i mezzi 
d'appÜcazione e di coníol idazione : quindi 
una nuova produzione ed accumulazione di 
fpiriti animal i , in tutti gli umori , quanto 
alia materia, e ne' "aíi i piü minuti quan
to alia replezione : la confeguenza di che 
fi é , un'attitudine al paí feggio , ed un' 
mdífpofiziGne peí fonno.'f talmente che al

ia 
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la prima occafione l'uomo fi d e ü i . Vedi 
N U T R I Z I O N E J & C . . 

Alcuni de1 p ih ftraordinarj fenomeni del 
fonno, puré degni da fpiegarfi, fono: che, 
quando la tefta é calda, e i piedi freddi, il 
fonna é irapraticabile: che i liquori fpiritofi 
prima caufano 1' ebbrez/a , pofcia il formo: 
che la trafpirazione, durante il tempo del 
fanno , é due volte si grande che in altri 
í empi : che col dormir troppo, i! capo di-
vien pe íante , i fenfi ottufi, U memoria de-
bole, con fredezza, pi tui tezza, un'indifpo-
fizione de'mufcoii peí moto, ed una man-
canza di traípirazione. Che il molto dor
miré foílerra la vita per lungo tempo, fe ti
za cibo, nc bevanda : che ad un fonno lo-
devele, ne fiegue fempte un'efpanfione di 
tutt' i raufeoli, fovente un replicato sbadi-
gliare, e i mu (col i e i nervi acquiftano una 
nuova agilita; che i! feto fempre dorme; i 
fanciulli , di fpcífo ; i giovani, piu che gli 
uomini fatti, e queíli piu che i vecchj; e 
che le perfone, che fi rimettono da malat-
tie violenti, dormono molto di p iu , che 
quand'erano in perfecta falute. 

S O F H I . Vedi l'articolo S O F I \ 
S O P O R I F I C O * , o SOPORÍFERO , un me

dicamento , che ha la facolta di proecurare 
il fonno. Vedi SONNO . — T a l i fono l'op-
pio , il láudano , &c. Vedi O P P I O , L Á U 
D A N O , &c, 

* L a parola ¿ formata dal L a t i n o , fopor, 
fonno. —- Z Greci , in luogo d i ejja , 
ufano la parola hypnotico . Vedi H Y P -
N O T I C O . 

SOPOROSO. M a l i foporojl , letargiel , o 
fonnokn t i , fono il coma o cataphora, La le
ta rg ía e il carus, i quali paiono diíferire 
rifpeíto piuttoí lo al p iu , od al meno , che 
alia lor e í f t n z a . — In queíto eííi tutti s' 
accordano , che inducono un fudore morbí
fico, Vedi C O M A , C A R U S , L E T A R G O , &c. 

S O P P R E S S A R E , nellc M a n i f a í t u r e , T 
atto di v io l en temeníe premere un panno, 
drappo , tela, &c. in un torchio, í l re t to io , 

_q piíi t o í l o , mangano, per renderglí p iani , 
Hfcj, lu l lr i , e puliti. Vedi PANNO , &c. 

Q u e ñ o , nelle manifatture di feta e di li-
, (i chiama propnamente manganare t 

Vedi MANGANO . 
V i fono due maniere difopbreffare : luna 

calda , e r a i t r a fredda < 

Método ^ S O P P K E S S A R E / ^ . - Dopa 
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che il drappo ha avuto tutte le fue prepara* 
z ion i , £VÜ¿, c h ' é flato nettato, follato, e 
tonduto, ( V e d i F O L L A R E e T O S A R E ) ÍI 
piega in quadro, in, pieghe eguaii; e fi mec-
te tra ogm piega una pelle di finiíTima car-
tapecora, o fino e lifcio cartone, Sopra ij 
tutto fi colloca una tavola di legno quadra ; 
ed in tal condizione fi mette il drappo nel 
mangano; il quale fi caccia in giü bene 
ü r e t t o , ed affettato, col mezzo della vite ^ 
che a forza gli vien vol ía fopra, a mano 
degli operaj, che di leve fi fervono* 

Dopo ch' egli é flato un tempo fufficien-
te forto il mangano, lo levan fuori, ne r i -
movono le cartepecore o cartoni ; e lo r i -
pongono da confervarfi. 

Si dee oífervare , che alcuni non fi fer-
vono d1 un mangano a vite nel fopprejfaf 
freddo ; ma fi contentano di metiere il drap
po fopra una foda tavola, dopo d' averio y 
come prima, piegato, e frammeífovi i car
toni ; coprendo i! tutto con un pancone di 
legno, e carleando quello con un pefo , 
maggiore o minore, fecondo che lo Üimano 
neceflario. 

Método d i SOPPRESS A R E caldo. — I I drap
po avendo ricevuto, come prima, tutte le 
fue preparazioni, fi ípruzza un poco con 
acqua, ed alie volte con acqua di gomma 
fopra di e0Q fe h i ¿zata colla bocea; pofcia 
fi piega in guifaeguale; e fra ogni due pie-
ghe fi mettono fogÜe di cartone; e ira cia-
feuna fefla o fettima piega* come anche 
fopra il tutto, una pul irá di ferro o d'ot» 
tone, ben nfcaldata in una fpezie di for-
nello a tal propofito 4 

C i b fijtto, íi mette al torchio il drappo, 
e fopra di eííb fi caccia giu a forza una vi
te , col mezzo d'una lunga ¡langa d¡ ferro. 

Sotto queila torchio, o mangano, fi met
tono cmque o fei pezze Tuna fopra T a 1-
t r a , al medeí imo tempo; tutte guernitede' 
lor cartoni, e h ü r c di ferro. 

Quando/fe laítre fono ben fredde, íi í e -
vano i d^áppi dal mangano, che glipremes 
rimovonfi i cartoni, e le laftre, e fi aopun-
tano un po'inlieme i drapp í , per tenerlí 
nelle pieghe. 

Qüelta maniera di foppreffare i drapni di 
lana é aífai pernteiofa* e n >n fu inveocaía 
dai Fabbricanti che per coprire i difelíi ¿c 
drappi, e per ifeufare la lor propná nian-
canza asi non aver dato loro tutte le tofp 

K 2 tu- ' 
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ture , tinture, e preparazioni, che fono ne-
eeflarie per rendergli perfetti . Ed appunto 
tila é íiata piu volte proibita. 

S O P P R E S S I O N E * , nella Legge, l'eftin-
xiene od annichilazione d'un'officio , di-
r i t to , rendirá , o fimiii. Vedi ESTÍNZIONE . 

* L a parola e formata dal Latino füb , e 
prerao , io calco fotto . 

SOPPRESSIONE , nella G r a m á t i c a , denota 
l1 omiffione di certe parole in una fentenza , 
le quali puré fon neceífarie ad una piena 
e perfetta c o ñ r u z i o n c . — C o m e , io vengo 
da mió padre, c i o é , dalla cafa dt mió pa
d r e : e meglio in Inglefe, I come from my 
father s i c ioé , from my fatker^ s houfe. V e 
di E L L I S S E . 

L a fopprejfwne é una figura di difeorfo af-
fai frequente nella lingua Inglefe^ íbprat-
tutto adoperata per brevita ed eleganza. 
Alcune rególe alia medefima relative fono 
le feguenti : 

i0. Ogni qual volta una parola viene ad 
efifer replicara in una fentenza piu d1 una 
Volta, ella fi dee fopprimere: cosí dicefi, 
t h i f is my rnafier s horfe ; e non , th 'íi horfe 
is my rnafier s horfe: c i é , que/io ¿ i l caval-
10 del mió padrene %_e non, quefio cavallo ¿ 
11 cavallo del mió padrone. — Quefta regola 
é comune per altro a tutte le Tingue . 

2o, Si fopprimono quelle parole , che ne-
ceífariamente fi fottintendono . 

E 3o. Tutte le parole,' che Tufo ed il 
coftume fopprimono in altri linguaggi, fi 
«kbbono fopprimere snebe in Ingleíe *, quan-
do non vi í leno ragioni particolari incon-
írario . 

S O P P R E S S I O N E , nella M e d i c i n a , fi ap-
plica agli umori , che fono ritenuti nel 
corpo per qualche oñruzione od oppilazione 
delie ordmarie uícite od aperture . Vedi 
K . I T E N Z I O N E . 

Dicefi , una foppreffion d' orina, dei me-
f i , & c . Vedi I S C H U R I A , O R I N A , M E S I , 
& c . 

Fuoco per S O P P R E S S I O N E , celia Chiraica . 
Vedi F u o c o . 

S O P R A C C A R I C O ; quello che fi mette 
oltre al carico folito; e fi dice propriamen-
te de'naviglj . Vedi, S U P E R C A R G O . 

SOPRAC C A R I C O della forefia, preífo gl' 
Surcharge o f the foreft , é quando un 

aiembro di Comune (¿z commoner) met-
l€ odia foreÜa maggiof numero di beftie, 
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di quel ch'ei v'abbia diritto. Vedi F O 
R E S T A . 

S O P R A C C I G L T O , ^ / Z ' ^ S U P E R C I L I U M , 
nella A n a t o m í a . Vedi O C C H I O , c COJR-
R U G A T O R . 

S O P R A C C I G L I O , Supercilium, nell'antica 
Architettura, denota il piu alto mimbro 
della cornice , detto da'moderni, corona y 
o larmier. Vedi L A R M I E R . 

Secondo il parere del S ^ E v e l y n , ei do-
vrebbe piii tofio eífere ftato chiamato f i i l -
l i d d t u m ) o gocciolatoio ) e grondaia , per dt-
notare il fuo oficio di guarentire Pordine 
dalla pioggia, &c. Vedi C O R O N A e C O R 
N I C E . 

SOP;I ACCIGLÍo , Supercilium , fi ufa an
che per un membro quadro fotto il toro 
fuperiore in alcuni piedeftalli. 

Alcuni Autori lo confondono coi toro 
fleffo. Vedi T O R O . 

S O P R A D D E N T E , e fopraddenti; dente 
nato fuor dell'ordine degli altri denti . V e 
di D E N T E . 

SOPR. A D D E N T I d i cavallo, detti dagl'Tn-
glefi, Wolves teeth, c i o é , denti di lupo. 
Vedi P articolo LUPUS . 

S O P R A D D O T A , e SOPR A D D O T E ; quel-
la quantita di eíFetti , che ha la donnafo-
pra la dote; giunta di dote. Vedi P A R A -
F E U N A L I . 

S O P R A F F I N E , e SOPR A F F I N O ; piíi che 
fine; nelle Manifatture, termine ufato per 
efprimere la fuperlativa finezza d' un drap-
po . Vedi F I K O . 

Cos í dicefi, che un panno, un ciambel-
lotto, &c. é fopraffine, quand'é fatto del
la lana la piu fina, &c. o quando fono i 
piu bel l i , che mai poífan faríi , 

Cotal termine fi ufa particolarmente dai 
Tiratori di filo d'oro, per que! filo d'oro 
o d'argento, il quaie dopo d'eífer tirato 
per una infinita di buchi , ciafeuno de' 
quali é fempre piu , e piu piccolo , viene 
alia fine portato a non eífere punto piu grof-
fo d'un capello. Vedi F i lo ¿ ' O R O . 

S O P R A I N T E N D E N T E . VediSoPRAN-
T E N D E N T E . 

S O P R A L A P S A R I O , nella Teolog ia, una 
perfona la quale foltienc, che D i o , fenz' 
alcun riguardo al!'opere buone o cattive 
degli uomini , harifoluto, per decreto eter
n o , di falvare gli u n i , e dannare gli al» 
t r i , V e d ; RIPROVAZIONE. 

Si 
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Si chiamano anche Antelapfar) ; e fon' 

oppofti a Subletpfar'f) € Inf ra lapfar j . Vedi 
S U A L A P S A R I I . 

Secondo i Sopralapfarj, !'oggetto di pre-
deí l inazione fí é homo creabilu & l a b i l i í ; 
e fecondo i Subianfar i , homo creatus & la-
pfus. Vedi PREDESTINAZÍONE . 

Pare , che i Sopralapfarj m un folo afíb-
luto decreto ne confondano due v a r j , che 
dovrebbono effer diflinti : ]'uno , il decreto 
condízionale che precede V antivedimento 
deiT obbedienza o difubbidienza de l i 'üomo 
alia Grazia di D i o ; l 'altro, il decreto aílo-
luto, che fuccede a queíío aativcdimcmo. 
Vedi P R E S C I E N Z A . 

I Predeterminanti i l t r e s i , ammettono un 
decreto aíToluto pricre aiTantivedimento del 
peccato o r i g í n a l e , in eomune coi Soprala-
p f a r j j nía fi di í l inguono da quefti, come 
anche dagl' Infralapfarj e da'Gianfenifti , 
in c ib , che il lor affoluto decreto inchiude 
1' offerire un rae-zzo fufficiente di falvczza 
ai reprobi; talmente che, quanto al punto 
della potenza, nuüa v' é che loro impcdifca 
di falvarfi. Vedi G R A Z I A , 

S O P R A N N O M E , cognome , un nomc 
aggiunto al neme proprio o battefimale , 
per denominare la perfona d'una tale fami-
gl ia. Vedi N O M E . 

I Romani furono i primi ad introdurre 
Pufo de' nomi ereditar;: e cib aü'occafione 
della lor lega coi Sabini; in confermazion 
•della quale (i convenne, che i Romani do-
ve fiero prefiggere nomi Sabini , e i Sab in i , 
nomi R o m a n i , al loro proprio. 

Queiii nuovi nomi divennero nomi o fo-
prannomi di faraiglia, e i vecch; continua
do no come nomi perfonali. I primi fi chia-
m a v a n o cognomina, e genti ihia nomina ; e 
i fecondi pranomina. Vedi P R E Ñ Ó M E . 

Quando i primi ven ñero in ufo preííb i 
Francefi e gl'Inglefi , fi chiamarono f u m a -
meí , e í trnames , non gia perché foííero i 
nomi del S ire , o padre ; raa , fecondo Cam-
den , perch'erano fopraggiunti al nome per-
fonale ; o p i u t t o í l o , con du Cange, perché 

dapprima , quedo nome di famiglia fi ícri-
veva fopra { f u r ) l'altro nome, cosí : 

de Bourbon 
• L o u i r . 

í n luogo á'i cognomi, gil E b r e i , percon-
íervare la memoria delle loro T r i b u , ufa-
vgao ú « o m s del loro padre, coiraddizio-
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ne íW Ben , figliuolo, come Melchi Ben J d d l ^ 
A d d i Bcn Cofam , &c. cosí i G r e c i , I 'W-
pos «ra J1M^¿\H, I caro , figliuolo di Dédalo j 
D é d a l o , figliuolo di Eupaimo, &c. 

Cosí anche gli aní ichi Saí foni , Ceonred 9 
Ceolwaldmg, Ceolwald cuthing , cioé , Ceon-
red figliuolo di Ceolwald , figliuoio di CW¿ „• 
e nello fteífo fenfo, i Bretoni ( IVelíh ) ado-
ptrano ap per m m í figliuolo; come, ap 
Ovoen, Owen ap H a n y , H a n y ap Khefe \ 
e gl' Irlandeíi , M a c , come Donald M a c 
Nea l i Nea l Mac Con , &c. e gli antichi 
Normanni , F i t z , come, Giovanni F i t z 
Robert , Roberto F i t z R a l p h , &c. 

Scaiigero aggiugne, che gli Arabi ufava-
no il nome, o foprannome del lor padre, 
fenza il loro nome perfonale , come, A v e n -
Pace, A v e n Z u a r , & c . c i o é , figliuolo di 
Pace, fígliolo di Z o a r , &c. C o m e , fe Pa
ce aveífe un figliuolo chiamato, alia di lui 
circoncifione , H a l y , quefii fí chiamerebbe 
Aven Pace, celando H a l y , ma il figliuolo 
di quefto , comunque venifs1 egh nominato, 
fi chiamerebbe A v e n - H a l y , &c. 

I R o m a n i , col tempo, moltiplicavano i 
loro foprannomi : oitre il nome genérale 
della razza , o famiglia, deí to genti l i t ium * 
ne prendevano uno particolare, detto an
che cognomen , per ditfinguere il ramo della 
famiglia; ed alie volte un terzo, a motivo 
di qualche di í l inzion perfonale; come quel-
lo $ Afr icano, prefo da Scipione; di Tor-
quato , da Manl io . 

Quefte tre forte differenti di foprannomi 
aveano parimente i lor differenti nomi , 
c i o é , nomen, ancora cognomen, agnomem 
ma queíli ultirni non erano ereditarj; ef-
fendo efí'ettivamente una fpezie di fopran
n o m i , fobriquets (come gli chiamano i Fran-
zefi e gli. Inglefi ) feppure tal parola é in-
differente in bene o in male, Siveggatrat-
tata la materia de1 nomi e foprannomi R o 
mani aecuratamente da Spanheim , de Praf i . 
& ufu N u m i j m . DiíT. I O . Vedi anche A-

G N O M E N . 
I n quefti ancora fono ílati imitati i R o 

mani dal l 'Eta moderna: c o s í , . nella Storia 
Inglefe , troviamo che Edgaro s1 appellava 
il Pacifico; Etelredo, il P ig ro , the Unrea-
dy ; Edmondo , Lato d i ferro ; Aroldo, P i é 
d i lepre ; Guglielmo , il Baftardo ; Ennco 
I . , Be l Chericó, Beauclerk ; Giovanni , TCJ-V 
ra d i bifogno) íaefaland, & c , — M a flecó

me 
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me quefli nomi non furono mai portati dai 
f i güuo l i , Camden , e altri trovano cofa üra-
n a , ehe Plantagenet debba confiderarfi per 
foppranome della Famigüa Reale d'Inghil-
terra , fino ad Enrico V I L ovvero T y d u r , 
o T u d o r , quello da Enrico V I I . í inoal Re 
Giacomo L ovvero quello di Steward dai 
R e Giacomo 1. fino al Re G i o r g í o ; ovve-
xo , che i^/o/i'debba flimarfi il foprannome 
dell' ultima Famigüa dei R e di Francia; o 
B o m b ó n ) della prefente; oá Oldsnburg^ dei 
Re di Danimarca; o Hapsbourgy degl'Im-
peratori. Vedi P L A N T A G E N E T . 

D u Chefne oíTerva, ehe i foprannomitxa-
no fconoíciuti in Francia , prima dell' au
no 9^7- allor quando i Signori comincia-
rono ad aííumere i nomi de 'br patrimonj 
o Signorie. —Camden riferifce, che quefti 
íi prefero prima in Inghilterra, un poco 
avanti la C o n q u i í h , fotto il Re Eduardo 
i l ConfeíTore: ma egli aggiugne, che non 
furono mai interamente íhb i l i t i fra la gen
te ordinaria, fe non in tempo di Eduardo 
I I . mentre fin' allora variavano col nome 
del padre; fe il padre, e. gr. chiamafiRic-
cardo, o Ruggiero ( R i c h a r d , o R o g e r ) , 
i l figliuolo fí chiamava i^/V^r^/o?/, o Hodg-
f o n , c i o é , figliuolo di Riccardo , o di Rug
giero ; ma da quel tempo in poi furono íla-
b ü i t i , come dicono alcuni , per A n o del 
Parlamento. 

i piu vecchj foprannomí fono quei che fí 
trovano nel libro di Domefdnj/, la maggior 
parte dc'qua'i é prefa dai ¡ u o g h i , coll'ad-
dizione di de : come, Godefridus de M a n -
n e v i l l a , Walterus de Vernon, Roben deOy-
/ y , &c. a l t r i , da'loro padri, con fiUus, 
come Gulielmus fdius Osbemi ; altri dei lor 
impieghi, come Eudo Dapi fe r , Gulielmus 
C a m e r a r ¡ u s , Gislebsrtus Cocus, &c. M a la 
gente inferiore é notata, femplicemente, 
col fuo nome di B a t t e í i m o ; fenz'alcun fo
prannome . 

I n I fvezia , fin all' anno i 514 , neí íuno 
prendea fopranmmt ; e la gente ordinaria di 
quel Paefe non ne ha alcuno ancor al di d' 
oggi; né anche i nativi Irlandefi, Polac-
c h i , e Boemi , &c. —- Non ha guari , che 
i Bretoni ( W e l f c h ) ne hanno avuto qual-
cheduno ; e quei Joprannomi , ch 'e í í i hanno, 
fono generalmente formati folo col lafeiar 
fuori T a in ¿ p , e connettere il p al nome 
del lor padre; come, in vece di E v a n np 
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Rice , dicon a r a , E v a n P r i c e i in vece di 
ap H o w e l , Povoel, &c . 

D u T i l l e t foftiene , che tutt'i fopranno
mí fi davano originalmente in via di no
mi gnol i I f ob r ique t s ) ; ed aggiugne , che fo
no tutti fignificativi ed intelligibili per quei 
che intenciono gli antichi dialetti de' varj 
paefi . •— Camden fa ved ere , che la piu 
gran parte foprannomi Inglefi , ediquel-
li di maggior contó , é lócale , e prefa da' 
luoghi di Normandia, &c. ove le perfone 
rifpettive, che paliaron o il Mare col C o n -
quiftatore , e furono le prime a portarli , 
aveano le lor poííeíficni , od ebbero i lor 
natali: come, M o r timey, Warren , J f l b i -
gny , Picrcy, Devereux , T a n k c r v i l , N e v i l , 
T racy , Monfor t , &c. Egl i aggiugne, che 
non v ' é neppur un villaggio in Norman
dia, che non dia il nome a qualche fami
güa d'Inghilterra . — A l t r i furono prefida 
luoghi efiíienti in Inghilterra, come AJIon , 
Sutton , W ü t t o n , &c . 

L a gente ordinaria de'Saílbni prendea ge
neralmente il nome di Battefimodei padri, 
o delie raadri, coll' adizione di [on (figli
uo lo ) : benché molt í fi foprannomajfero dai 
lor traffico, come Smi th ( f a b b r o ) ; C a r -
penter, falegname; Tay lo r , Sarto; fVcaver, 
T e ñ o r e ; Fu l le r , foilone , &c. altri da'lor 
impieghi, come, Porter, portiere; Shcp-
herd , paftore ; C á r t e r , carrettiere ; Cook , 
cuoco; B u t l e r , difpenfiere , &c. altri dalle 
lor compleffioni, come F a i r f a x , bei cape-
gli y B l u n t , o B l o n d , blondo o giallo; a l 
tri da \ucce ! l i , come Wren , l u í ; Finch ^ 
fringuello, &c. altri d a b e ñ i e , comzLamb , 
agnello; H a r é , lepre; H a n , cervo, Scc, 
altri dai venti; altri da'Santi , &c. 

S O P R A N O , in Inglefc , 'treble, nella 
Mufica , la piu alta o la piíi acuta delle 
quattro parti della finfonia, ovver quelia-
che íi fenre la piu chiara e la pia fquillante 
e fottile in un C o n c e r t ó . Vedi M Ú S I C A , 
GRAVITA1 , e SINFONÍA . 

In fimil fenfo dicefi, un violin foprano , 
un oboe foprano, & c . Vedi V I O L I N O , & c . 

Nella Mufica vocale , íi fuole commet-
tere il foprano a fancittlli ed a donzelie. 
—1 L a loro parte é il foprano . Vedi P A R T E . 

I I foprano é divifo in primo od altiíTimo 
foprano, ed in fecondo o hnfío foprano. — I l 
mezzo foprano é lo ílefTo che il contro-teno-
re . Vedi A R M O N Í A . 

S O -
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S O P R A N T E N D E N T E ; quegli, che ha 

autorit^ primaria fopra qualche ufizio, o 
opera; in Inglefe, Supervifor, e Survej/or . 
Vedi S U R V E Y O R , I N T E N D E N T E , e I N S P E T -
T O R E . 

I n Inghilterra era anticamcntc, e re fia 
ancora qual c o ü u m e preíío alcuni , fpezial-
mente della migüor forta , ¿I fare Sopran-
tcrideníi di t e ñ a m e n n 5 per foprantendere 
agli efecutori, e vedere fe i lor teí lamcn-
tffono veramente efeguiti: ma q u e í t ' é c o n 
poco effeíto ; poiché fono si negligentemen
te efeguiti. Vedi T E S T A M E N T O , E S E C U -
T O R E , & C . 

S O P R A P P I U " , i l foverebío, nella I.erce 
C o m u n e , in Inghilterra , Surplufage, bo n i 
fica una fupeifluita, o sddizione di psíi , 
che non fa di b i í o g n o ; il che alie volte 
é caufa, che uno feritto fi annulli . — M a 
c i b , nel litigare, fovente fi fcarta; reftan-
do buono il redo. 

SoPRAPPiif , furplufage , fi applica puré 
talvolta a materie di cont i , e denota uno 
sborfo maggiore di quanto vien impórtate 
dalla carica di chi fa il c o n t ó . Vedi C O N 
TÓ . 

S O P R A S B E R G A , una fopravvefta, che 
fi porta fopra P usbergo . Vedi H A B E R -
GION . 

S O P R A S P I N A T O ^ U P R A S P i N A T U s ^ n e l l ' 
A n a t o m í a , un mufeolo cosí detto daü'ori-
ginazione carnofa , ch ' egü ha nel l 'e í lremi-
ta fijptriore della bafe della fea pula fopra 
la f p i n a , alia parte fuperior de! la quale egli 
é c o n n e í í o , come anche aU'orlo fuperiore 
della fcap id a \ donde marciando lungo Vin-
terjcapuUum íuperiore , o parte fottile della 
f c a p u í a , ch'tgli riempie, paífa fotto !'<2n-í-
rnium e P articolazione dell' humerus . — Egl i 
ajota a levar il braccio in su. Vedi Sav. 
A n a t . ( M I O L . ) f ig. 7. n. 32. 

S O P R A V V E S T A del? arme , in Inglefe , 
Ceat of Arrnr y Cotta d'Arme , nelP Ara l -
d ica , un mantello o abito, che portavano 
gli antichi Cavalieri fopra le loro a r m i , 
si in Guerra , che ne' tornci; e che tuttor 
portano gli Araldi d ' A r m e . Vedi A R M E , 
A R ALDO, SCHIER A RE , e ÍNQUARTARE . 

QueÜ'era una fpezie di ía i tambarco , che 
non arrivava piü in giu che fino al belli
co ^ aperta su i l a t í , con maniche corte; 
alie volte foderata d'ermellini e v a j ; fulla 
quale fi applicavano P arme del C a v a ü e r e , 
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ricam-uc d'ero e d'argento, efmaltatecon 
ifiagno battuto , colorito in ñ e r o , verde, 
roífo e turchino: onde la regola, di non 
mai applicare colore fopra colore, né rae-
tallo fopra metallo. 

Le f op ravve jü arme erano fovente aper-
te , e diverfificate con fafcie e filetti o na-
firi di varj c o l o r í , collocati alternataraen-
te, in guifa appunto che noi vcggiarno 
panni f c a r l a t t a t i , ondati, &c. quindi elle 
chiamavanfi e-ziandio D i v i f e i d i v i z e s , o 
d i v i f e t ) perché eran divife, o compofie di 
varj pezzi , cuciti infierne; donde le paro
le , feffe, íafeia ; p a l é , palo; chevraa, fea-
giione; bend, barra; croff, croce, fa l tecr , 
o fal t iere; lozenge, o lofanga, &c. i quali 
ion o cosí diventati altrutanti OrdinarJ , o 
pez?.i onorevoli dello Scudo . Vedi ciafeuno 
a fu o luogo , P A L O , S C H A G L I O N E , C R O C E , 
S A L T I E R E , L o s ANCA , &c . 

Non fu mai permeflo, che al tr i , fuor-
che Cavalieri , e Nobili ant ichi , portaffe-
ro fopravvefia d? a r m i , né infegne, banners . 
Vedi SCUDO , &c. ed anche A R M A T U R A , 
e SÁLTAME ARCO . 

SOPRAV V I V E N T E , nella Legge , fi-
guinea di due poííeíTori uniti quegli che 
vive piu lungo terapo: lo íl-efíb s'intende 
anche di due perfone uní te nel disítto di 
qualche cofa . 

S O R B O N A , S O R B O N N E , la Cafa o C o l -
Icgio delia Faculta di T e o l o g í a , fiabilita nelP 
Univerlita di Parigi . Vedi U N T V E R S Í T A ' , 
F A C O L T A ' , &c. 

F u fon da ta Panno 1252 da S. L u í g i , o 
piuttofto da Roberto de Sorban, fuo C o n 
té fio re e Cappellano; prima Canón ico di 
Cambra i , e pofeia della Chiefa di Par ig í ; 
il quale le diede il fuo proprio nome; ch' 
egli medefirao prefe da! ví l laggio di Sorban, 
o Serbon , vicino a Sens , ov' egli era 
nato. 

L a fondazione fu pofia P a n n o 1260 ; 
avendoio la Regina Bianca , in aífenza del 
fuo marito , provveduto d'una cafa, ch'era 
ílata anticamentc il Palagio di Giuliano 
Apolla ta , di cui alcuni rimafuglj ancor fi 
veggono. —Qualche tempodopo, il Re 
gli diede tutte le cafe, ch'tgli avea nello 
fie lío luogo, jn ifcambio contro alcune al-
tre in un a!tro. 

I I Collegio é ñato dopoi magníf icamen
te riediñeato dal Cardinale di Kichel ieu . l i 

di-
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difegno della fuá iftituzione era per ufo de' 
poveri ñudenti in T e o l o g í a . 

V i fono appartamenti per trentafei Dot-
tor i , i quaii diconfi eííere dclla Societa della 
Sorbona. Quei che vi íi ammettono fenza 
effer Dottori , fi dicono eííer dell' Ofpital i ta 
della Sorbona. — S e i Reggenti Dottori ten-
geno letture ogni giorno, ciafcuno per un' 
ora e mezza: tre la mattina, e tre dopo 
mezzodi. Vedi D O T T O R E . 

S O R B O N A , íi ufa anche in genérale per 
tutta la Faculta di Teologia a Parigi ; a 
caufa che le AíTemblee di tutto il Corpo 11 
tengono nella Cafa della Sorbona: e che i 
Baccellieri dell' altre Cafe della Faculta , 
come della Cafa di Navarra , &c. vengono 
quivi a tcnere il loro Sor bonico , o fía 1' At-
to , per efftre ammeíTi Dottori di Teologia. 
Vedi F A C O L T A ' . 

S O R C O L O j marza , un giovane pollone, 
g e r m o g ü o , o raraufcello, che un'albero 
gitta . Vedi A L E E R O , R A M O , & C . 

Si fa 1'innefto coll'applicazione del for-
£olo d' una planta fopra il tronco di un' a!-
t r a . Vedi ÍNNESTO ed I N H E S T A R E . 

Per produrre quantit^ di foreoli da inne-
í l a r e , plantare, &c. i Giardinieri alie volts 
inozzano i tronchi degli alberi, un po'al 
diffopra del fondo o terreno , e folamente 
v i lafciano flare un ceppo o radice : il ío-
prabbondante fucco non manchera, alia prof-
liraa Primavera, di mandar fuori buon nu
mero di rampolli . Vedi T R O N C O J a ibe ro . 

Per ben coltivare gli alberi nani , íi dee 
tagliarne via moltiffimi germoglj. V e d i N A -
>:o \ Vedi anche P O T A R E . 

S O R C O L I , nell' Agricoltura e ncll' Arte 
áel Giardiniere, fono anche que' giovani 
polloni che provengono dalla radice d' un 
albero ; effendo della üeflTa fpezie che l'al-
bero, da cui germogliano: percibí quegli, 
ehe ípuntano da alberi che fi fan crefcere a 
forza d'anneílare od inocchiare, feguitano 
la natura del tronco. Vedi R A D I C E , IN
C E S T A R E , &c. 

QueíH sboccian talvolta vicino al tronco 
della planta madre; maaltri foreoli in mag-
gior diílanza da quefto fono migliori : nul-
ladimeno i primi fovente fan bene, fe fon 
rimofíi quando v' é il minimo fucco nella 
c i m a , e fe fi confervano quante radici fi-
brofe ftanno fopra di effi. 

Quando íi vuol levari i , íi dee feoprire 
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ben bene la térra, o fia fondo, e s'efli ven« 
gono dal tronco dell'albero; o radici gran-
d i , fi debbon tagiiar via rafente il fufto, 
e piantar Cubito; Vedi T R O N C O . 

Si ía vori ice di molto il gerraogliare de' 
foreol i , eolio feoprire o nadare le radici de
gli alberi, e sbrancarle, in alcuni luoghi. 
Vedi A B L A Q U E A T I O . 

S O R D I D E ulcere. Vedi l'articolo U L 
C E R A . 

SOR D I T A * , lo flato d'una perfona che 
manca del fenfo deli' udire : ovvero una ma-
latíia dell'orecchio , la quale gli impedifce 
il debito ricevimento d e ' í u o n i . Vedi U D I 
R E o O R E C C H I O . 

L a fordita nafce generalmente da un' 
o í i ruz ione , o fia compreffiane, del ñervo 
auditorio; o da una raccolta od adunanza 
di materia nelle cavitadi dell'orecchio in
teriore; ovvero dalT effer chiufo il paííag-
gio auditorio per mezzo di qualche indu-
rato efe re mentó ; ovvero finalmente , da 
qualch'eferefeenza , da un'enfiagione nelíe 
glandule, o da qualche corpo eflraneo ivt 
introdotto. 

Quei che nafeon fordi fon'anche mu t i , non 
eífendo capaci d' imparare alcuna l ingua, 
almeno nella via ordinaria. Ad ogni modo, 
flecóme gli occhi , in certa guifa, fervon 
loro d'orecchj, poííono intendere cib che 
fi d ice , col!'oííervare il movimento delle 
labbra, della lingua, &c. di chi parla; ed 
anche s'avvezzano a moveré le lorpropie, 
in quella guifa , che veggon farfi dagli al-
tr i ; ed in tal modo imparano a parlare. 

Que fio fu appunto il mezzo di cui fer-
viíí i il Dr. Wil l is per infegnare a due gio
vani gentiluomini, nati f o r d i , a fentire 
quanto veniva lor detto, ed arenderecon-
venienti rifpoíte. Digbj / ci reca un altro 
efempio délia flefifa prova , ch' egli ci afíi-
cura efifere di fuá propria faputa. E d un 
Medico Svizzero, che vivea non ha guarí 
m A m í t e r d a m , di nome Giovanni Corra-
á o ¿ í m m a n , fece Jo ñe í ío in parecch; fan-
ciulli nati f o r d i , con forprendente riufcita . 
Egli ha ridotto 1' operazione ad un' arte 
método fifíb, ch'egli ha pubblieato nel fuo 
Surdus Lcquens, Amfielod. i 6 g z . e de Lo-
quela, ibid. ¿700. 

Nelle Tranfaz.. Filofof. N0 . 312. abbia-
mo un racconto, che ci fa il Sr. Waller ^ 
Segrctario della Societa Reale , d'unuomo 
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t ái iui forellej dafcuno deli'eta di circa 
csnquant'anni, nati nella fleffa C i t ta di 
cui era nativo il Sr. PFaller, i quali non 
aveano, T u n o , né l 'a l tra , i l m í n i m o 
fenfo dell'udito; puré amendue fapevano, 
peí Tolo moto del!e labbra, ogni cofa che 
]or fi diceíTe , e rirpondeano convenevol-
mente alia quiñ ione propoüa. Pare, ene 
godcíTero dell' udito e della favella , quaod1 
eran fanc iu lü ; ma che pofeia perdeflero il 
lor fenfo ; onde veniííero a ritenere la lor 
favella, che, quantunque rozza e goíFa, 
era nientemeno inteiligibile. 

Altro fimil efempio é queílo della fígl¡a 
del S t . G o d d } ' , Miniflro di SKGervais in 
G i n e v r a , rife rito dal Vefcovo Burne t . Si 
trovo, che aü 'e ta di due anni ella avea 
perduto T udito; e fin d'allora , comecchá 
ella fenta i grandi í l rep i í i , tu í tavia nulla 
ode di quanto fe le parla. M a col l 'o í íerva-
re i movimenti della bocea e delle labbra 
degli a l t r i , e l l 'ha acquiflato tante parole, 
che di quede fe ne ha formato una fpezie ^ 
di gergo , col quale pub tener converíazio-
ne de' giprni interi con que He perfone , che 
poíTono parlare il di lei linguaggio. E l la 
non fa nulla di quanto le viendetto , fe non 
vede il moto delle bocche , che le parlano ; 
talmente che nella notte, chi fi trova feco 
lei é obbligato ad accender lumi per. favel-
larle. U n a cofa parrk la parte la piü íirana 
di tutta queíla narrazione: ella tiene una 
forella , eolia quale ell'ha efercitato il fuo 
linguaggio piu che con qualfifia altra per-
fona; e di notte tempo, col metter la fuá 
mano fulla bocea della forella , puo ella 
con tal mezro apprendere ció che quefta di
c e , e cosí pub difeorrere coila medeí ima 
all'ofcuro. Burn. L e t . W f . p. 248. 

E ' da notarfi, che le perfone forde , e 
varié altre dure d'orecchio, fentono megiio 
e piu fác i lmente , fe nel tempo ü e í í b , che 
voi lor paríate, viene a levaríi un forte 
Clrepito : il che fenza dubbio fi attribuifce 
alia maggior tenfione del tamburo dell'orec-
chio in tal occafione. II Dr . Wil l is fa men
cione d' una femmina fo rda , la quale, fe fi 
fuonava un tamburo nella camera, poteva. 
udire ogni cofa aííai chiaramente; di modo 
che U fuo marito prefe in fuo fervizio un 
tamburino , per potere col di Iui mezzo 
converfar colla moglie. II medefimo Auto-

^ T o m o V I l i d i u n , a l t í a Perí"ona> ^ ^ a -
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l e , vivendo vicino ad un campanlle, udiva 
fempre b e n i í i u n o , quando vi fi fuonavano 
tre o quattro campane alia voka: ma non 
mai altrimenti. Vedi T A M B U R O . 

S O R G E N T E , n e l l ' ^ t ó V < * Inglefe, J / -
fuant e iffuing^ s'intende d'un lione, od 
altro an ímale , in una fopravvefta d^acme, 
il quale pare, che giuí lo fpunti od efea di 
fotto d'un capo, o fafeia , d'una cafa, d* 
un bofeo, o í i m i l i , e folo moftra la meta 
del fuo corpo. 

Non é facile di diíHnguere il lione for-
gente dal lione nafcente: Alcuni dicono, 
che ¡I Jargente fía quello ch' efee dal fondo 
del capo ( V e d i C H I E F ) , O fía chief, mo
lí rando la fuá tefta, il eolio, la punta de1 
fuoi piedi d'avanti e della fuá coda, ;con-
tro il capo della fopravvef ía , o cotia; lad-
dove il nafcente ( n a i j j a n t ) ha i l fuo prin
cipio verfo il mezzo del campo, e, moílra 
tutta la fuá parte d'avanti , colla punta del
la fuá coda, come s egí i n afee fíe dalia ter-, 
r a . Vedi N A S C E N T E . 

S O R 1 T E , * S O R I T E S , S H P E Í T H S , nel
la Rettorica , &c. una forta d' argomento , 
nel quale parecchie propofízioni fono gra
dualmente, e minutamente porte infierne; 
e dal tutto fe ne inferifee quakhe cofa. 
— Onde Cicerone Jo chiama fyllogifmus acer
va tus , íilJogisrao accnmulativo, 

* L a parola ¿ formata dal Greco, cr^i^s, 
cumulus, mucchio. 

T a l ' e r a quel brío lo argomento di T e m i -
fiocle, per provare, che il fuo figliuolino , 
il quale non giugnea ali*eta di dieci a n n i , 
governava tutt'il Mondo. — C o s í : I I m i ó 
figliuolo governa fuá madre; fuá madre m e ; 
io gli Ateniefi; gli Atcniefi i G r e c i ; la 
Grecia comanda all' Europa; T Europa a 
tutt 'j l Mondo; dunque m i ó figUo coman
da a tutto il Mondo. 

Queí io método di difputare prevalea mol-
to fra gli Stoici ; fpezialmente fopra Z e -
none, e Cr i f íppo . M a egli é a (Ta i ingan-
nofo, e fofiftico. 

S O R M O N T A T O , nell' A r a l d i c a , é quan» 
do una figura é pofía fopra ..un'altra . C o 
me il palo a punta formontato d' uno fea-
glione, nella T a y . j í r a l d . fig.%4. 

S O R T E , in Ingle fe, chance, c ioé ven-i 
tura , fortuna, deftino; é un termine, che: 
fi applica ad avvenimenti cafuaji , Vedi 
C A S O , 
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S O R T T , S O R T E S , ndl 'Ant ichi t^ , ven-

ture., o defiini j un m é t o d o di decidere caíl 
dubbioí i , ove non apparifce alcun fonda-
m e n t ó per la prcferenza, col r í f enme la 
decifione alia í or te : come in gittando i da-
d i , tirando i bullettini, &c . Vedi C A S O . 

L e antiche Sorti {Sones ) furono ií l itui-
te da Dio m e d e f í m o ; e ne' iibri del V e c -
chio Tertamento incontriamo diverfe leggi 
vive e perpetué , e diveríi comandi partico-
l a r i , che Tufo di quelle prefcrivono e rego-
lano. C o s í la Scrittura c' informa, che la 
forte cadde fopra S. Mat t ia , quando fi do-
vette fcerre un fucceíTore a Giuda neli 'Ap-
poftolato. E fi gittaron puré le fortt fopra 
le ve í t imenta del N o í k o Saívatore í l e í í o : 
S o n i t i f u n t Chr i j i t vejlem . 

Le S O R T I Prenefttne (Sorter Praneflinte) 
erano í a mofe fra i G r e c i . I I método di 
quefte fi era di metiere un gran numero di 
lettere, od anche parole intere in u n ' u r n a ; 
di fcuoterle infierne , e gittarle fuora; e 
qualunque foííe i'affortimento che il cafo 
iormava nella difpofizion delle lettere , & c . 

•queíío componea la nfpofta di tal Oracolo. 
Per quanto cotal método di divinazione 

poteífe eífere in iflima anticamente , M . 
JDacier offerva, che il fuo crédito erabafíb 
ne' tempi di Cicerone; poiché neífun altro 
ci facea ricorfo , che il crédulo popolaccio . 

I n vece di quefla, un* altra fpezie di for
t t fu introdocta in Grecia ed in I ta l i a , la 
qual era di prendere qualche celebre Poe
t a , come O m e r o , Eurip ide , o V irg i l io , 
di aprime il l ibro, e quanto fi preíentava 
alia bella prima alPocchio con tale aper
tura, prendeafi per ordinamento Ce!eñe . 
Quefto forraava cib che appellavafi fortes 
H o m é r i c a , e fortes Virgiliance ; che fuccefie 
al!' ufo delle Sorti Prenejiine. 

Queífa fupertHziooe pafsb quindi nella 
CriÜiani tk; e i Criítiani cavavano le f o r t i lo
ro da' l ibn del Vecchio e Nuovo Tefta-
mento. I l primo paíío che fi pre íentava , 
aprendo un libro dclla Scrit tura, liimavafi 
una rifpofta di Dio fteífo. 

S' egli avveniva, che il primo paffo non 
foííe cofa a propalito per la materia, su 
cui fi-confultavan le / o r í / , f i apriva un'al-
tro l ibro; finché fi veniíTe a trovare quel 
tale p a í f o , che poteífe fervir di nfpofta. 
Quefto fi chiamava Sones SanBorum. 

S. Agoftino noa difapprova quefto meto* 
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do d'Imparar r a v v e n i r e , purché non fe ne 
faccia ufo in propofiti mondani; e confef-
fa d'averio efercitato egli fteífo . 

Gregorio di Tours a g g í u g n e , che il co-
ftume era di prima mettere la Bibbia fulf 
A l tare , e di pregar il Signore, che fi de-
gnaífe fcoprire col mezzo di quella ú h che 
avea a fuccedere. 

G l i efempj dell' ufo delle Sones S a n ñ o -
rum fono írequenti í í imi ne ir i f tor ia . I l S r . 
Fleury aecenna, che Eraclio , nella fuá 
Guerra contro Cosroe , volendo fapere ov* 
egli aveífe a prendere i fuoi quartieri d'ín-
verno, purificb la fuá Armata per lo fpa-
zio di tre giorni , e pofeia apri i Vange-
l i , e trovb che il luego deftinatogli pe'quar-
tieri d ' invernó era in Albania. 

Gilberto di N&gent ci informa, che in 
tempo fuo, cioé ve río il principio del duo
déc imo S e c ó l o , fi ufa v a , alia coníecrazio-
ne de'Vefcovi , di confultare le Sones San
Borum , per fapere il fucceflfo , ventura, 
&c. del loro Epi ícopato . 

T a l pratica é fondata in una íuppofizio-
ne, che Dio prefieda alie f o r t i ; e ne'Prov. 
x v i . 33. L a forte e g i t ta ta nel gremb&; ma 
la difpofizione d i efja e del Signore < 

I n effetto, molci Teologi foftengono, 
che ia forte e guidata in un modo partico-
lare dalla Provvidenza; che queft'é una 
maniera í lraordinaria, in cui Dio dichiara 
ia fuá volonta con una fpezie di rivelazio-
ne immediata. -—Con tutto cib le Sones 
San£iorufn" furono condannate dal Concilio 
d'Agda l' anno 506, in tempo che comin-
ciavano a ftabilirfi in Franc ia , &c. 

S O R T I L E G I O , S O R T I L E G I U M , una for-
ta di divinazione per forti, oventure. V e 
di S T R E G O N E R I A , e S O R T I . • 

S O R T I M E N T O d i mercanzie, in mate
ria di Commerc io , e quando il carico d' 
un Vafcclio é divi ío in varié part i , c o m p é 
late da diverfe perfone, i cui nomi fono 
feritti fopra altrettanti pezzi di carta, i 
quali fono appiicati da una perfona indif-
ferente alie varié parti o porzioni ; col 
qual mezzo le mercanzie rellano divifefen-
za par/ ial i ta; avendo ciafeuna perfona la 
porzione, alia quale é appropriata la car-
tuccia col fuo nome fopra. Vedi I N C A N -
T O . 

S O R T I T A , nelPArte Mi l i tare , il for-
tire che fanno gli aífediati dalla lor Ci t ta 

o For-



sos 
o Forte , cadendo íbpra gli aíTedianti per 
isbaragliarlii inchiodare i lor cannoni, im
pediré ü progreflb dei lor approccj, dií lrug-
gere i lor lavori , &c. 

Si dice, fare una ¡o r t i t a > r ' tfpgneu una 
f e r t i t a , &c . 

Tagi ta r fuori una f o r t i t a , fi é venir a 
metterfi ira coloro, che Thanno fatta, e 
la C i t ta • 

S O S C R I Z I O N E . Vedi S O T T O S C R I Z I O -

S O S P E N S I O N E , SUSPENSIO , nella Leg-
ge Coraune , denota una temporánea ferma-
ta o ceíTazioae del diritto d'una perfona per 
un tempo. 

C o m e , quatxdo la rendirá , od altro pro-
íítto di poderi, a cagione delrunita di pof-
feíTione della rendita, e del podere dal qua-
le ella é prodotta, non é i n ejfe per un cer-
to tempo , ma tune dormi t , o refta fopita : 
ma in modo, ch'ella poíía ravvivarfi ode-
ílarfi. — C o n che , fofpenfione diíferifce da 
ejiinzione, in cui il diritto o ragione muc
re per fempre. Vedi E S T I N Z I O N E j e Pos-
SESSIONE . 

S O S P F N S I O N E , Sufpenfto , 1'atto d'impe
diré l'tffetto, o il corfo d'una cofa, per 
un certo tempo. 

II principal punto, inculcato nella Fi lo-
fofia dtgli Scettici e de' Pirroniani, é la 
fofpenfion delia mente . Vedi S C E T T I C I , 
P I R R O N I A N I , A C A T A L E P S I A , & C . 

SOSPENSIONE d A r m i , nella G u e r r a , é 
una breve triegua , delia quale convengono 
le parti contendenti, per folterrare i lor 
morti , afpettare i foccorfi, o l'ordine de' 
ior Padroni, &c. 

Nella Rettorica, la fofpenfione fí é il te-
nere 1'uditore attento e dubbiofo, in afpet-
tazione di quanto 1' oratore ne ven a a con-
chiudere : come, O D i o l V ofcivita non } 
p iü oppojla al ia luce, le tempefle alia ca lma, 
la pena a l piacere, o la morte alia v i t a , d i 
quel ch''e i l peccato a Voi . 

S O S P E N S I O N E , nella Meccanica . — P u n -
t i d i SOSPENSIONE in una bilancia, fono 
que' punti dell' afle o M í a , ne'quali i pefi 
fi applicano; o da'quali ñ a n n o quefti fo-
ipefi. Vedi BÍLAIVCIA . 

S O S P E N S I O N E , nella Legge C a n ó n i c a , é 
c ío che altrimente chiamiamo [comunica 
mt*ore-, c ioé una cenfura data per vía di 
gaí í igo fopra un' Eccleílartico , per qualche 
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fallo n o t a b i í e . Vedi C E N S U R A e S C O M U -
N I C A . 

E l l a é di due forte, c i o é , aB offido, ed 
a beneficio, 

S O S P E N S I O N E ^ officio, é q u e l l a , percui 
ad un Miniftro facro fi proibifee, per un 
tempo, d' efeguire il fuo uficio di Párro
co , &c. 

SOSPENSIONE a beneficio, é quando un 
Párroco , o M i n i f i r o , é p r i v a t o , per un tem
po, de'profitti del fuo Beneficio. Ved i B E 
N E F I C I O . 

Quand'il fallo é piti notario, fi unifeo» 
no tal volta le due fpezie di fofpenftoni; e 
la perfona viene fofpefa si ab &f¡icio, che 
beneficio. Vedi P R I V A Z I O N E , & C . 

S O S T A N T I V O , nella G r a m á t i c a , é una 
qualita aferitta ad un nome , quando l'og-
getto , ch' egli denota , vien confiderato 
femplicemente, ed i n s é f i e l T o , fenzaverua 
riguardo alie fue qualitadi. Vedi N O M E . 

Quando l'oggetio é confiderato, come ve-
fiiío di certe qualita, dicefi che il nome é 
addiett ivo. Vedi A D D I E T T I V O . 

Per diíHnguere in guiía piu palpabile; 
tutt' i nomi , a'quali non fi pub aggiugne-
re la parola cofa, fono f o j i a n t i v i ; e tutti 
quegii a'quali fi pub aggiugnereco/tf, fono 
addietti v i . 

II P. Buffier o í í e r v a , eífere sbaglio co
ra uVÍe fia' G r a m u i c i , il definiré che un no
me foftantivo fia quello che denota una fo-
ftanza. — L ' i n g a n n o proviene da che , tro
vando eííl tutte le fotlanze efpreífe con fo j ian
t i v i , hanno chiamato ogni forta di nomi', 
f o j i a n t i v i . M a non ne fiegue, che tutt' i 
nomi difegnino folUnze ; t e ü i m o n i o ne 
x\o accidente, lepgierezza, &c. i quali fon 
ben lungi dall' efpnmere fotlanze, e puré 
fono veri nomi f o j i a n t i v i . — P e r a w s n t u -
ra i Graraatici per fojianza qui altro non 
intendono, che il foggctto di cui S parla: 
fe cosí é , la definizione non ¿ íuor di pro» 
pofito. 

í nomi f o j i a n t i v i alie volte diventano ad-
diettivi', e i nomi addicttivi diventano fú-
j l a n t i v i . In cíFctto, ficcome la natura dell5 
addiettivo é di efpnmere la quaUt̂ a d' un 
oggetto; fe tal quaiita é l'oggetro 4tcíTo di 
cut fi parla, allora, ful piede della noftra 
defimzione, egli di venta f o j i amivo . — S e 
io dico, un bmn Principe, la parola buorio 
é fecond'ogai apparen/a un addiettivo, per-

L a ché 
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che rapprcfenta il Principe carne veftkodel-
la qualita di bonta. M a s'io dico , Wbuo-
m ha da effer preferito al cattivo; egli é 
chiaroj che ¿>uom é il íbggetto di cui íi 
parla, e confeguentemente, un foflantivo* 
Per verita, L' ufo non permette di fervirfi 
indifFereníemente di tutti gli addiettivi, co
me di f o f l a n t i v i ; né di tutt' i fcf íant ivi ^ co
me di addiettivi. L e leggi che in cib íi of-
fervano, fono le feguenti: 

T u t t ' i nomi íignificano un individuo, 
come Socrate, Ale í fandro , &c. odunafpe-
a i e , come uomo, cavallo, &c . od una qua
l ita eífenziale , come ragionevole , materia-
J e , &c. od una acc idénta le , come ñ e r o , 
blanco, buono, bello, & c . od una digni-
t a , officio, arte, &c. come R e , Prefiden-
t e , Filofofo, &c . 

Cos í noi abbiamo quattro fpezic di no-
m i ; la prima delle quali aífai di rado fi 
prende adá le t t ivamente ; perché ficcome i 
nomi di quefta íignificano individui od ef-
fenze particolari, fi poífono a gran pena ap-
plicare ad altro, che alia cofa ch'effi pro-
priamente í igni f icano: nuüadimeno fappia-
m o , che tal volta il nome di Catone I fla
to adoperato a d d í e t t i v a m e n t e ; come , 

Q u e j i \ i n f s t t i y vuol d i r \ f/fír Catone . 
N é Malherbe ha fcrupolo di diré in Fran-

zefe j 
Plus Mars que le M a r s de la Thrace; 

c i o é , 
F i i l M a r t e ancor) che del la T r a c i a i l M a n e . 
Si aggiunga, che i nomi proprj fi con ver-

tono alie volte in nomi di dignitadi, &c. 
come Cefare, Auguflo, &c. N e l qual ca
j o , fi poífono coníiderare nella fiefla figu-
j a , che i nomi della quarta fpezie. — I 
nomi della feconda fpezie fon'anche talvo 
ía prefi addietttvamente, come, egli e affai 
nomo , &c. Que i della terza fpezie fono ad
diettivi da sé medefimi. Quanto a quell 
.della quarta fpezie , tutt'i Gramatici gl 
annovcrano fra i f o j i a n t i v i ; eccetto i l P 
jBuffier, i l quale pretende, che fíeno ad
diett ivi; c v v í f o , per ufare il di lui proprio 
termine, modif icat ivi . Coraunque cib fiafi , 
cglino fono di fpeífo adoperati addiettiva-
mente ; egli e p i é R e e p iü Filofofo , che ve* 
run altro de^fuoi Predecejfori . 

G r a quanto agli addiettivi prefi fof lant i -
vameme , Io. I participj paffivi fi adoperano 
áífai di rado c o s í ) bench¿ tal volta íi dica? 

g l i amatt fmo men fe l i d che g l i amanti ; g l * 
i j l r u t t i han vantaggio fopra i non i f l r u t t i : g l i 
ajfediati fecero una f o r t i t a , &c. E , 2o. I 
participj attivi fi prendono ancor piu di ra
do f o f l a n t i v i . Appena fí dice, e. gr. V 
amante > i l leggente ; ma bensl, V amatore ^ 
i l lettore : nulladimeno diciamo , lo ftuden-
te , i l Proteflante , i l tenente , appellante , 
? opponente y &G. — 5 0 . Quanto a'nomi ad
diett ivi , quegli che fi applicano ad uomini 
non folo fi adoperano foflantivamente , ma 
diventano anche fo f lan t iv i per ufo; oííia che 
quefti tali riguardino la Religione; come, 
Cr i j i i ano , Pagano, Maomettano , &c . o l* 
oppinione , come , Stoico , Pe r ipa t é t i co , Cav-
teftano y &c . o i l p a e f e , come, gC Inglefi í 
i Franzeft y g f I t a l i a n i : o il temperamento , 
come, il maninconico, ftcmmatico , collerico, 
&c. Sotto la fiefla regola vengon pariracnte 
comprefi molti í f imi addiettivi, che íignifi
cano un numero di perfone che infierne íi 
confanno in qualche común attributo; co
me , i le t tera t i , i g r and i , i d i v o t i , i bravi , 
i d i j fo lu t i , &c . M a qul fi dee aver riguar-
do all' ufo; perché non fi dice, g l i eleganti''f 
ficcome diciamo i l e t t e r a t i ; ma g l i e leganü 
S c r i t t o r i , &c. I I c o í l u m e , e Torecchio , 
fono que'foli, che poífono decidere di que
de differenze. 

I n oltre , gli agge í í iv i prefi foflantivamen^ 
te per altre cofe fuori degli uomini , fi ufa
no cosí per fignificare un numero o forti-
m e n í o di cofe, che hannofqualche comune 
qualita; o per efprimere una qual i taaítraí-
t a . I n ambi i qual i , come in queili d'uo
m i n i , ve ne fono alcuni autorizzati dalf 
ufo, ed altri formati alia giornata ful lor 
modello, 

Rifpetto a'quaíi u l t imi , ancora 1'ufo , 
e 1' orecchio hanno a decidere. Qui tutti 
gli addiettivi di colori fi ufano fo f l an t iva* 
mente ; come , i l bianco, i l ñero , / / verde , 
&c. E alcuni di queili di qualitadi; come, 
i l freddoy &c. di queili di tempo, come i l 
pajfato, i l prefente y i l futuro : e mol ti d' a l 
tre m a í e r i e , come i l piacevole, i l fublime 9 
i l principale y &c. N é folo nel grado pofiti-
v o , ma anche nel comparativo e fuperla-
tivo , fi adoperano gli addiettivi fof lant iva
mente; come, i l migliore dei due: i l megli* 
d i queflo , &c. 

S Q S T A N T I Y O vsrba, Védil'articolo V E R -
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S O S T A N Z A , SÜBSTANTIA ? quakofa 

che noi concepiamo come fuífiftente da s é , 
índipendentemente da qualunque eííere crea-
to, o da qualunque particolar modo o ac
cidente . Vedi ENS . 

COSÍ un pexzo di cera é una f o f l a n z a ; 
perché comprenderlo poí l iamo come fuffi-
í lcnte da sé medefimo, e di fuá propria na
tura , fenz' alcana dipendenza da qualche al-
tra natura creara, e fenz'aicun particolar 
modo, forma, colore, &c. Vedi M O D O . 

Spinofa foílienc , che non v' é fe non 
una fola fojianza neüa natura , di cui tutte 
le cofe créate fono altrettante differcnti mo-
dificazioni; e cosí egli fa i'anima della ílef-
ía fojianza col corpo . Tutto 1' Univerfo , 
fecondo l u i , non é che una fola fojianza ; 
la quale fojianza egli vuole dotata di un'in-
finita d' attributi , del numero de'quali fo
no ti penfare e 1'eftenfione . Tut t ' i corpi 
fono modificazioni di quefta foj ianza , con-
ílderati come erteí i; e tutti gli fpiriti fono 
raodificazioni della (le(Ta j'ojlanza , conOde-
rati come penfanti. Vedi C O R P O , c P E N S A 
R E ( t h i n k i n g ) . Vedi anche SPINOSISMO . 

L a Filofofia delle fojianze del Sr. Locke é 
piu. ortodojja : le noltre idee delle fojianze , 
oflerva quel grand' Autore , fono folamcnte 
quelle tali combinazioni di idee femplici , 
che íi prendono per rapprcfentare cofe di-
ftinte, fuffiftenti da sé fteffe; neile quali V 
idea confufa di fojianza é femare la princi-
pale. Cos í la combinazion delle idee d'una 
certa figura, colle potenze del moto, pen-
llero, e r a z í o c i n i o , unita alia fojianza ^ fa 
J' idea ordinaria delTuomo; e cosí lamen
te ña ad oflervare che varié idee femplici 
vanno coftantemente infierne, le quali fe
condo ogni prefunzione trovandofi apparte-
nere ad una cofa, od unite in un foggetto , 
fi nominan© con un fol neme ; del quale 
pofeia fiamo in iftato di parlare , come d' 
una femplice idea, e di confiderarlo come 
tale . Vedi I D E A . 

N o i c imraaginiamo che queñe idee fem
plici non fuffiftono da sé medefime; ma fup-
pongono qualche fub f l r a tum , in cui elle 
fuffiftono, e che noi chiamiamo fojianza . 

V idea della pura fojianza non é altro che 
j ' fuppofto , puré ignoto, foftegno di quel-
!e ^ualitadi, che fono capaci di produrre 
in noijdee femplici. Vedi Q U A L I T A ' . 

Le *J¿es ü & t f o f l a n z c particolari fono corn-
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foñe di quefta idea ofeura e genérale della 
fo j i anza , infierne con quelle tali combina-
zioni d' idee femplici , che íi oilervano efi-
fíere infierne, e che íi íuppongono proce
deré dall1 interna coftituzionc , ed ignota ef-
lenza di tale fojianza . 

Cosí noi acquiftkimo le idee dell' nomo, 
del cavallo , delT oro , &c. Cos í le quali ta 
fenfibili del ferro, o d' un diamante , fan-
no 1' idea compíeífa di quelle foj ianze , che 
un Fabbro, od un Gioielliere conofeonoor
dinariamente meglio d' un Filofofo. Ved i 
D E F I M Z I O N E . 

L o íleífo fuccede circa le operazioni del
la mente*, ció? i! penfare, il ragionarc, 
&c . Conchiudendo no i , che quefie non fuf-
fiftano da sé medefime y né giugncndo nol 
a comprendere come poflano appartenere a l 
corpo, od effere da queftoprodotte, l e e r é -
diamo azioni di qualche altra fo j ianza , che 
/ p i r i t o appelliamo ; della di cui fojianza o 
natura abbiamo una nozione egualmente 
chiara, che di quella del corpo; non c í í e n -
do 1' una , che i! fuppofto fubflratum delle 
idee femplici, che abbiamo dal di fuori ; 
f lecóme 1' altra queilo di quelle operazioni, 
che noi fperimentiamo in noi raedeíimi a l 
di dentro: talmente che 1' idea della f o j i a n 
za corpórea neüa materia é tanto remota, 
dalle noftre concezioni, quanto quella della. 

fojianza fpirituale . 
Quindi poífiam conchiudere, che queglt 

ha 1' idea perfetta di una fojianza particola-
re , il quale ha raccolto la maggior parte 
dell' idee femplici, che in effa ef iñono ; fra 
le quali dobbiamo annoverarc le fue poten
ze attive e capacitadi pañi ve , benché noa 
fie no rigorofamente idee femplici. 

L e fojianze fono generalmente •diftinte 
mediante 1c qualita fecondarie ; perché i 
noílri fenfi ci mancano nella feoperta delle 
primarie, come farebbe, della mole , figu
ra , teflitura, &c. delle minute parti de' 
corpi, da cui le lor veré coftituzioni e dií-
ferenze dipendono . Vedi P A R T I C E L L A . —• 
E le qualita fecondarie non fon' altro che 
potenze , relativamente a' noílri fenfi. 

L e idee , che fanno le noftre corapleíTe di 
fojianze corporee, fono di tre forte: Pri 
mo ; le idee delle qualita primarle delle co
fe , le quali fono feoperte da' noílri fenfi ; 
tali come la mole, la figura, il moto, &c . 
Secondo-, le qualita fenfibili fecondarie, le qua-
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l i a l íro non fono che potente di pr^durre 
varíe idee in n o i , mediante i n o í h i fen í i . 
T e r z o 1 'aííitudine } che confideriamo in 
una. I/afianza y di cagionare o ricevere tali 
alterazioni nelle di lei qualit^ primarie, 
che la fojianza in tal guifa alteraía debba 
produrre in noi idee differenti da quelie, 
che prima da lei fi produí íero . 

Oltre Tidee compleffe, che noi abbiamo, 
Áúlefoftanze materiali, mediante T idee íem-
plici prefe dalle operazioni delle noftre pro-
pie ment i , le quali noi fperimentiamo in 
noi medefimi , come il peníare , l'intende-
xe, i l volere, il conofcere, &c. co efiften-
íi nella OeíTa fojianza \ fiamo capaci di for
mare 1' idea compleíTa dello íp ir i to: e queíF 
idea d'una fojianza immateriale é tanto 
ch iara , quanto queüa ch' abbiamo d' una 
materiale. Vedi S P I R I T O . 

Unendo queüa con fojianza , di cui non 
abbiamo alcuna diñinta idea, abbiamo V 
idea dello fp ir i ío: e metiendo infierne le idee 
nelle parti folide coeren t i , ed una potenza 
d'efler mofle , unite a fojianza , di cui pari-
mente non abbiamo alcuna poíitiva idea ; noi 
abbiamo T idea della materia. V . M A T E R I A . 

I n o l trc , vi fono altrs idee di fofianze, 
che fi poí íono ú ñ z v n z t z collctt 'tve, le quali 
fono compofle di particolari fcf ianze, con-
fiderate come unite in una idea; come una 
truppa, u n ' E í e r c i t o , &c. il che la mente 
í a colla fuá potenza di compofizione . Queft' 
idee collettive non fono che piani o dife-
gni ardfiziali della mente, che fí rappre-
fenta d'un colpo d'occhio, e mette inuna 
fola v i d a , cofe r i m ó t e , ed indipendenti, 
per meglio contemplarle e difcorrerne, co
me unite in una fola concezione, e fignifi-
cate da un fol nome. Perché non vi fono 
cofe alcune si r i m ó t e , che la mente non 
p c í f a , con queft'arte di compofizione, r i -
durre ad una fola idea; e o m ' é vifibile in 
quella fignificata dal nome Univerfa. Ved i 
C O M P O S I Z I O N E . 

T a l ' é la dottrina generalmente ncevuta 
della fojianza : raa B p , Berkeley , ne' fuoi 
Pr inc ip j della Scienza XJmana, e il Sr. Col-
l ie r , ntlla fuá C lav i s Univer ja l i i , hanno 
a fía i raffinato su tal materia. Vedi C O R -
í o , E S I S T E N Z A , ed E T E R N O . 

S O S T A N Z I A L E , nelle Scuole, qualco-
fa fpettanie alia natura della fo j ianza . Vedi 
S O S T A N Z A € C O N S U S T A N Z J A L E . 
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Si difputa generalmente, fe vi fícnoco

fe t a l i , come forme f o f i anz ia l í \ c i o é , for
me indipendenti da ogni materia; ovvero 
forme, che fieno foftanze elleno fleífe. V e 
di F O R M A . 

S O S T A N Z I A L E , é anche ufato nelio ílef-
fo fenfo che effenziale\ in oppofizione ad 
acc idénta le ' nella qual relaxione egli da cam
pa a gran copia di dül inzioni nelle difpute . 
Vedi E S S E N Z I A L E e A C C I D É N T A L E . 

S O S T E G N I , n e i r ^ ™ / d / V « , figureinim' 
infegna od imprefa, collocate dalla banda 
dello Scudo, e che paiono fojienere il me-
defimo. Vedi A R M E , S C U D O , & C . 

I Jojiegni fono principalmente figure di 
b e í l i e ; le figure di creature umane úfate 
ad un í imile oggetto íi chiamano piu pro-
priamente tenenti . Vedi T E N E N T E . 

Alcuni fanno unraltra diíferenza fra Te
nente e fofiegno: quando lo Scudo é portato 
da un folo a n í m a l e , fi chiama íew^íi?; quan
do da due, fi chiamano fofiegni . 

L e figure di cofe inanimate, coí locaíe 
alie volte aceanto agli Scudi , ma che non 
gli tocchino, o non fembrino portargli; 
benché tal volta fi chiamino fofiegni , fono 
pih propriameate á e t t e cojiole {c&tifes ) . V e 
di C O T I C E . 

I Jojiegni delT arme Inglefi fono un lione 
ed un lioncorno ; alcuni R e de'tempi an
dad aveano un leopardo ed un lioncorno; 
altri de' grifoni; ed altri dell' aquile . V e d i 
A R M E . 

I Jojiegni dell'arme di Francia fono an
g e l í ; i qua l i , come vien detto, fu il pr i 
mo ad introdurre Filippo I V . la di euidi-
vifa era un angelo che rovefeia un drago* 
ne : eífendo il dragone in quel tempo la 
divifa del R e d'Inghilterra. | 

Quegli del Principe di Monaco , fono 
Frati Agoñ in ian i : quei della Famiglia de-
gli Orf in i , orfi, per allufione a'lor n o m i , 

I n Inghilterra a ne í funo , che fia al di 
fotto del grado di banderefe (banneret) (i 
permettono i Jojiegni, i quali fono rifer-
vat i , o riftretti a quegli , che fi chiamano 
Nobi l ta a l t a ) high nob i lhy . I Tedefchi non 
permettono che a* foli Principia e Nobil i 
di qualita, di portargli. Preí ío i Francef i , 
Tufo n ' é piu m i ñ o e confufo. 

S O S T E N U T O , n ú ? Ara ld i ea , m l n g \ ^ 
k , f u p p o n e d ) un termine applicato ai quar-
ti piíi alti d'uno Scudo, quand'é divifo in 

varj 



sos 
varj quarti; parendo queíH , ín ccrto mo
do , fojlenuü da quei di fotto. Vedi I N -
Q U A R T A R E . 

Anche il capo (chfef) fi dice fojlenMo, 
quand'é di due c o l o r í , e che il coior fu-
periore ne occupa due tcrzi : in quefto ca
fo egli é folknuto dal colore di fotto. 

S O S T I T U I R E . Vedi A S S E G N A R E . 
S O S T I T U T O , nella Legge Ingiefe , A f -

ftgnee j una perfona , cui ú deftina od af-
fegna una cofa, da oceuparfi, pagarfi, o 
farfi. Vedi S U S T I T U T O . 

U n Softituto differifee da un D e p u í a t o in 
elb , che il Sofiituto poííiede o gode la co
fa in ragion fuá propria ; e un Deputato , 
nel diritto, o in ragion, d'un altro. V e 
di D E P U T A T O . 

I I SoJUtuto é tale j per contratto, o per 

S O S T I T U T O per contram ( Bjf áeed ) é 
quando colui , che piglia a ferma un ter
mine, vende ed aífegna il medefimo ad un 
altro: qucll'altro é il fuo Softituto per con
tralto . 

S O S T I T U T O per legge ( by l a w ) é co lu i , 
che la Legge rende tale lenz'alcun aífe-
gnamento della perfona. — 

C o s í , un Efecutore é Sofiituto per legge 
al Teftatore, il quale muore in poífeífo d' 
una ferma fatta a lui ed a' fuoi f o f i m t t i * 
Vedi E S E C U T O R E , T E S T A T O R E , &c. 

S O S T I T U T O , nella Legge Comune I n 
giefe, -dj j lgn, una perfona, cui una cofa 
vien aífegnata, o trasferita e ceduta . V e 
di S O S T I T U T O , qu) fopra . 

L a parola fofi i tuto ( a j f i g n ) dicefi eííere 
fíata introdotta a favo re de' baflardi; i qua-
l i , perché non poífono paliare col nome 
d' eredi , fono comprefi fotto quello di f u -

fiituti. Vedi B A S T A R D O . 
S O S T I T U Z I O N E , nella Legge Ingle-

fe, Enta i l - , ñ g n i ñ a fee t a i l , o fee tntai led^ 
c i o é , feudo o beni condizionali, che non 
appaxtengono, che a noi e a'noftri proprj 
figliuoli j o fia feudo abbreviato, mozzato, 
o limitato a certe condizioni. Vedi F E U 
DO e T A I L . — Q u a n c o al taglio d' una ta
le fojiituzione e m a i l . Vedi T A G L I A R E , do-
cking J e RlCUPERAMENTO . 

S O S T I T U Z I O N E , i l fo f l i tu i re \ c come ter-
nune légale fi prende, ttl fenfo proprio, 
per lo foflhuire altro erede inftituto. V e d i 
SÜSTITUZIONE . 
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S O T E R I A % nelí' Ant ich i tk , fagrifizi 

offerti agh D e i , in atto di gratitudine per 
aver eíli liberara una perfona da pericolo-. 
Vedi S A C R I F I Z I O . 

* L a parola e fó rma la dal Greco, am^p f 
Salvatore. 

I I termine fi a p l i c a parimentí a'coui" 
ponimenti poctici íaiti a tal oggetto, Pa
re che Orfeo fia ñato il primo a corapor-
re i Sotcria. 

I noftri Poeti Latini danno lo ñe í ío no
me a que'Poemi in verfo L a t i n o , che. fo" 
no da loro feritti per ringraziar Iddio o t 
Sant i , itv occafione d'eíTerne flati prefervati» 
da qualche male : I I P. Petavio e í íendo fla
to liberaío da una pericolofa malattia, per 
r interceífione di S. Gencviefa , compofe 
quella bell'opera in onore di queíla Santa , 
che ancor fuííifte fotto il titolo di Soteria, 

S O T T A N A , vefte , che portano le dori
ne dalla cintola infino a'piedi, o fia fopra , 
o fia fotto ad altre veftt, 

S O T T A N A , in Ingiefe, CaíTock, é anco 
una vefte lunga dai eolio fiao a'piedi , che 
per lo piíi ufano di portare i C h e r i c i . V e d i 
C A S S O C K . 

S O T T A N A , fi dice anche una delle corde 
del i luto , del violino, e fimili. 

S O T T E R R A N E O , qualcofa di fotterra. 
Vedi F O S S I L E . 

I Naturali parlano moho de' fuochi fot* 
terranei , come di quelli che fono caufa de* 
Volcani . — E de'venti fot t errarte i , che cau
fa no i tremuoti. Vedi F u o c o , V O L C A N O , 
e T E R R E M O T O . 

I ! Sr. B o y k y nella DiíTertazione de ad* 
mirand. Hungar. a y u i r , ci da un efempio 
d' una fmifurata quercia fot tenanea , cavata 
da una miniera di fale in Tranf i lvania , e 
tanto dura, che non fi porea fenza gran 
difficolta lavorarci fopra con iftromenti di 
ferro j la quale nientemeno, eí íendo efpofta 
all' aria fuori della miniera, divenne si mar-
c i a , che ia quattro giorni egli fu facile di 
romperla e ílritolarla col le dita. I I Sr. D e r -
ham aggiugne, che i tronchi o legnami di-
fotterrati in Inghilterra, per le rotture fe-
guite a IVej i Thunock e a Degenham, ben-
ché probabslmente altro non foiferoche on-
tan i , fotterrati raolti fecoli pr ima, in un 
terreno marcio e melmofo, erano si eílre-
mamente tigliofi, dur i , e fani, alia pr ima , 
ch'egli non poté fare in efli, che una be« 

pie-
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piccola ímpreff ione, con piíi colpi d'afcia; 
puré eflendo efpofti all' aria ed all' acqua , 
preílo divennero si raarcj, che colle dita íi 
fminuzvavano . Vedi L E G N O . 

S O T T E R R A N E E efalazionl, inlnglefe, 
damps , ne!l'Ifloria Naturalc ? fonoque'va-
por i , che di fpeflb fi trovano in luoghi chiu-
fi e fo t tc r rane í , particolarmente nelle minie-
r e , nelle foffe, nelle cantine, &c. Vedi 
V A P O R E , E F F L U V I O , E S A L A Z I O N E , &c. 

efalazioni fottenanee delle miniere fono 
di quattro fpezie: ia pr ima , che é anco la 
piíi ordinaria, é aflai temuta dagli operaj, 
divenendo orbicolare la fiamma delia cande
l a , e ícemandofi a poco a poco, finché ne 
reíla afFatto eflinta ; come anche a caufa del
ia fcarfezza c difficolta, che fofFrono, di 
lefpiro: quegli, cui rieíce di non cadere in 
ifvenimento, di rado ne rifenton gran raa-
l e ; ma quegli, che fi vengon meno, ben-
ché non íieno appieno fo í focat i , puré fubi-
to che íi rimettono fono tormentati da vio-
Jentiffime convulfioni: il lor método di cu
ra fi é di raettere l' uomo bocconi a térra , 
con un buco fcavatogli nel terreno fotto la 
bocea i fe queño non riefee, gli fan bere 
della buona birra a crepa pelle; e fe cib pu
ré non fa , lo danno per difperato. 

L a feconda fi é V efalazion fottenanea, 
che gringlefi c h h m i n o Peafe-Bloom Damp, 
cosí detta dal fuo odore di fior di pifelii. 
Queft'efalazione viene fempre in tempo di 
State, e non íi trova che fia mor ía le : i 
M m a t o r i della punta di Derby in Inghilter-
ra credono, ch'ella iv¡ nafca dalla moltitu-
dine di fiori roííl di trifoglio, ch'cíTi chia-
mano honey-fuckles , c ioé madrefeiva , e 
de'quali abbondano molto i prati di térra 
(ülcinofa di quella punta ; per avventura 
queft' odore avvifa in tempo la gente di r i -
tirarfi. 

L a terza é la piü pefiilenziale, e la piu 
Arana di tutte, fe quanto fe ne dice é ve
ro : quei che pretendono d'averia veduta 
(perché dicono c h ' e l l ' é vif ibi íe) la deferi-
vono c o s í : Nella piu alta parte del tetto 
di que'paífaggj in una miniera , che rarai-
ficano dal bofehetto principale, fi vede pen
dente una cofa rotonda, della grandezza m 
eirca d'uoa palla da calcio, .coperta d'una 
pelle della groffezza e colore d' una tela d' 
aragno: fe quefto facchetto , per qualche 
fehegaia » od altro accidente 3 íi visn a rom-

S O T 
pere, V efalazione immediatamente ne feop-
pia , e va a foffogare tutta la compagnia í 
gli operaj col mezzo d'un baftone, o d' 
una lunga corda, trovano il modo di rom
perla da lontano; e quando l'han rotta, 
purificano ben bene il luogo con fuoco: e 
pretendono che la medefima fi raccolga c 
formi da'vapori de'lor corpi e cándele , 
afcenda alia parte piu alta della volta, ed 
ivi fi condenfi , e col tempo fopra le fi cre-
fca una membrana o túnica , indi fi cor
rompa, e diventi pefiilenziale. 

L a quarta é V efalazion fottenanea f u l m i ' 
nante, od ignea, il vapor della quale ve-
nendo tocco dalia fiamma delle c á n d e l e , 
fubito prende fuoco , e fa gli efFetti del lam-

'po, o della polvere da fchioppo accefa. Si 
trova quefta fovente nelle miniere di carbo-
ne, e tal vol ta , febben di rado, in quelle 
del piombo. — C o m e i vapori minerali pof-
fan eífere velenofi , lo fa vedere il D r . M e a d 
nel fuo Saggio dé 'Veleni . Vedi M E P H I T I S , 
V E L E N O , & C . 

I Naturali ci fomminifirano efempi a (Tai 
forprendenti degli efFetti dell' efalaztonl fot-
tenance. Neli' Illoria dell'Accademia delle 
Scienze, A n . 1701. fi legge di un pozzo 
nella C i t ta di Rennes ^ nel quale avendo un 
mu rato re , che vi lavorava vicino al labbro , 
lafeiato cadere il fuo martello, unoperaio, 
che giü fi mandb per ricuperarlo, re í iovvi 
firangolato prima ch'ei T acqua ne toccaf-
fe. U n fecondo , mandatovi per pórtame SU 
il cadavere, ebbe la lieífa forte, e cosí i l 
terzón alia fine fi calo giü mezzo ubriaco 
il quarto , con ordine di gridare fubito ch' 
ei fi fentiífe da qualche cofa incomodato o 
Egl i fi mife appunto a gridare, fubito che 
al!' acqua trovoííi v ic ino; e fu tratto fuori 
in i fiante: ma egli morí due giorni dopo. 
L'informazione, che lorreconne, era , ch' 
egli fentiva un calore, che gli bruciava le 
vifeere. Lafciatovi giii un c a ñ e , gridb eir
ca lo fieífo luogo; e morí fubito che ritor-
nb a l l 'ar ia; ma gittatagii fopra dell'acqua , 
rinvenne; come avviene a coloro che fon 
gittati nella Grotta del C a ñ e , vicino a N a -
poli. Vedi G R O T T A . — Cavati fuora a 
forza di rampini quei tre fchektri , ed aper-
íifi ; non vi apparve caufa veruna della lor 
morte. — Ora cib che rende queña reía' 
zione ancor piü notabile, fi é , che l'acqua 
di qud pozzo era ilata tratta, e bevuta peí 
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jiareccb] annij fenza la minima cattiva con-
feguenza. 

Mella ñefla l í l o r i a , A n . 1710. avendo 
un fornaio di Chames portato fetíe o otto 
flaj di tizzoni dal forno in una cantina del-
laprofonditk di 36 fcaglioni; al fuo figliuo-
lo , giovane r o b u ü o , che ne andava por
tando di p iu , fi eílinfe la candela al mezzo 
della fcala . Riaccefela quefli, e appena giun-
to nelia cantina chiamb foccorfo ed aiuto ; 
né piü fu fentito: il di lui fratello, giova-
no deftro, gli corfe irnroediatamente die-
tro; gridb, che fi moriva; né piu fi fenti 
di l u i . Seguitollo fuá Mogl ie; ed a que-
fta tenne dietro una fanciuiia, e fü fe ni;Jre 
lo flefíb. U n tal accidente mife un terror 
pánico in tutta la vicinanza; e ne í íuno ar-
diva d'avventurarfí piü oltre: finché u n o , 
pih ardito e piü zelante degli a l t r i , perfua-
fo che le quattro perfone non foífero mor-

/-te, volle fcendere per aiutarle: ei gridb 
p u r é , e non fu piu veduto. Sopra di che 
una fefia pcríbna, avendo chiefto un ram-
pino per trarne alcona fu ora fenza diíccn-
dere al fondo; fu ne t ra fíe la fanciulla: la 
quale, avendo prefo P a r i a , cavo un fofpi-
rO) e fi m o r í . II giorno feguentc, Pami -
eo del fornaio, volendo trarne su tutti que' 
fcheletri con un rampino , fu calato g iü 
col mezzo di corde fopra un cavallo di le-
gno, per p ó t e m e l o ntrarre ogni qual volta 
ei veni í íe a gridare. Gridb egJí prcflo, ma 
rottafi la corda, ei ricadde di uuovo in-
dietro; e febben la corda fu di bel nuovo 
raggiunta , morto fuori nel traífero . Aven-
dolo aperto , fegli trovarono le mentngi 
firanamente difiefe; macchiati di ñero i 
polmoni, g l ' in teñin i gonfiati alia grofíezza 
d'un braccio , infiammati e roffi come fali
gue ; e cib ch'era piü Üraordinario, ürac-
ciati e feparati dalle lor parti tutt'i mu-
fcoli delle braccia, delle cofcie, e delle 
gambe. Informatofi alia fine il Magifirato 
di quefio cafo, e confultati i Fifici ; fu pa-
rere di quefti , che i tizzoni non foífero 
flati bene fpentj: onde dovea venirne in 
confeguenza, che ficcome tut íe le cantine 
di Chames abbondano di falnitro, i l ca
lore infolito in quefta caufato avea prodot-
t,0 un vapore maligno, che tanto male avea 
tatto : e che fi doveífe gittar dentro di effa 
una buena quantita d'acqua per eftinguer-
¥i il fuoco, e disfar ií vapore. Tanto fi 

T m > V I I I 

s o r sp 
fece ; indi calatovifi un c a ñ e , ed una can
dela aceda , non fegui alcun'ingiuria n é 
al l 'uno, né a ü ' a l t r a : fegno infallibile, ch' 
era paífato il pericolo. 

Aggiugnererno un terio r a c c o n í o , che cí 
fa ii Dottor Connor, nella fuá D i f f . M e d . 
Phyf, Scavandofi da aicune perfone in una 
cantina di Pai ig i , a motivo á 'un fuppoño 
te foro na ico fio; dopo un lavoro di poche 
ore, la ferva fcendendovi per chiamare i l 
fuo padrone, gli trovo tutti nel lor atto e 
poíitura di í cavare : ma immoti e morti . . 
Co lu i che trattava la zappa, e'l fuo com-
pagnone che via ne tramutava la térra , 
llavano in piedi entrambi, e fembravano 
intenti ai lor particolari uficj: la moglie 
d' uno di quefti, come fe annoiata e ftara-
c a , flava feduta ful flanco d' una tramog-
gia , a fía i pe n fie roía , e colla tefla pofata in 
íul braccio: ed un fanciullo, coi calzón! 
ca la t i , andava del corpo fulPorlo della fof-
fa , tenendo gli occhi fítti al fuolo: tu t t i , 
finalmente, nelle loro naturali poílure ed 
azioni , cogii occhi aperti, e colla bocea 
in atto ancor di refpiro ; ra a duri come fia-
tue , e freddi come a r g ü í a . 

S O T T E S O , o S U T T E N S O , tcrminiGeo-
metric i . Vedi S U T T E N S O . 

S O T T I L E , nella Fiílca , intima una 
cofa eflremamente tenue, fina, e dilicata: 
tale come gli fpiriti animal i , gli effiuvj 
de1 corpi odorofi , &c. fi fuppongono effe-
re . Vedi S P I R I T I , E F F L U V I O , &c. 

U n a forta di materia é folaraente piu 
fot t i le che P altra, in quanto, eflend'ella 
divifa in parti piü picciole, e quefle, an
cora, piü a g í t a t e ; da una parte, ella fa 
minor refiflenza agli altri corpi; e dall* 
a l tra , ella s'infinua piü fácilmente ne'lor 
pori. Vedi M A T E R I A ., P A R T I C E L L A , A-
T O M O , &c. 

I Cartefiani fuppongono una materia f o t -
tile per lor primo elemento. Vedi C A R T E 
S I A N O ed E L E M E N T O . 

Queíia viene da loro efpoña come si efire-
mamente fina, che penetri i minuti pori 
del vetro, e d' altri corpi folidi; eda que-
fla fpiegano la maggior parte de' Fenomeni 
della Natura . Vedi V A C U O , P L E N U M , S u c -
C I A M E N T O , & c . 

Nulladimeno eíTi non preteodono di prova
re Pefiftenza di quefla materia, altamente che 
per confeguenza. Vedi M A T E R I A / ^ ' / ¿ ^ 

M S O T -
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S O T T I L I Z Z A Z I O N E , S u B T I i r s A T I O , 

l'atto di fottigliare, o di rendere qualche 
aofa piu picciola e piu f o t í i l e ; particolar-
mente, i! diííblvere G mutare un corpo mi
ñ o , in un puro liquore, od in una finapol-
vere , feparandone le partí piu grofle. V e 
di P O L V E R I Z Z A Z I O N E , A T T E N U A Z I O N E , & C . 

S O T T O , S U B , una prepofizione, che 
denota inferiorita di fito, e talvoha dicon-
dizione, e di grado; ed é íbvente ufata 
nella compofizione . — C o m e 

S O T T O - B R I G A D I E R E , in loglefe , 
Sub-Brigadier) un Uficiale di Caval ier ia , 
il quale comanda fotto 11 Brigadiere ; affi-
fíendolo nelle di lui funzioni, ed ufici. V e 
di B R I G A D I E R E . 

S O T T O - C A N T O R E u n Uficiale del 
Coro , il quale officia nell' affsnza del Can-
tore, &c. Vedi C A N T O R E . 

^ S O T T O C I A M B E R L A N I , o SOTTO-
C A M E R L I N G H I , delC Erario Regio ( Under-
Chamberlains of the Exchequer') ^ dueUficia-
li di quella Camera , i quali dividono le 
taglie, e le leggono; di modo che F ufi
ciale del Pe / / , e i di lui Comrolori , poíía-
no vedere fe 1'éntrate fono veré . Vedi Ex-
CHEQ.UER , T A C L I A , C O N T R O L L E R , C L E R K 
of the pellín &c . 

Eglino fanno anche le Inchiefte per tutt' 
i regiflri della Teforeria , ed hanno la cu-
flodia del libro di Domesday. — V e d i C A -
M E R L I N G O . 

S O T T O C O P P A , una tazza, ovafopiat-
to , per lo piu d1 argento od ahro preziofo 
metallo, fopra il quale íi portano i bic-
chieri con v ino , od altri l iquori , dando da 
bere. 

I Franzefi la chiamano Sour-coupe ; e gl' 
Inglefi , Salver . — G i i l ía l ian i fogliono 
prefentare una fottocoppa,. con varié forte 
di v i n i , con quefto complimento, Se non e 
buono ^ f á t e l o . 

S O T T O D E C A N O , una dignita incer-
ti Gapitoli fotto il Decano. Vedi D E C A N O . 

S O T T O I L M A R E , Under the Sea, in 
linguaggio de' Marinari Inglefi . — Dicefi , 
che un Vafcello é c o s í , quand'egli ftafer
i n o , od afpetta alcuni altri V a í c e l l i , col 
fuo timone legato, od attaccato alia banda 
oppofta al vento. 

S O T T O - P R I O R E , un'Ufiziale clauñra-
I c , che affifte il Priore, &c. Vedi P R I O R E . 

S O T T O S C R I Z I O N E , la fegnatura po-
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ña al fondo d'una lettera , fcrittura, o 
í l r u m e n t o . Vedi S E G N A T U R A . 

Nel la Storia della Chie fa , incontriamo 
efempi di fettoferizigni feritte col fangue di 
Gesu G r i l l o . N i c e í a , nella V i t a d'Igna-
z io , parlando deíle fo t tofa iz ioni ( m e nel 
Conc i l io , in cui quel Patriarca venne de
porto, dice, che fettofcrijfero, non con ih-
chioílro ordinario, m a , cofa che fa racca-
pricciare, con una penna intinta nel fan
gue di Cri í io . L o Storico Ttofane raccon-
ta , che il Papa Teodoro mefehib il Sangue 
di Cri í io coll'inchioftro, cea cui egli ferif-
íe la depofizione di P irro . 

S O T T O S C R I Z I O N E 5 Subfeription , nel C o m -
mercio Inglefe, fi ufa per la porzione, od 
intereífe , che le perfone particolari pigliano 
in un Fondo pubblico, od in una Compa-
snia di Gomme rcio , fenvendo i loro no-
m i , e le porzionT che d ímandano , ne'li-
b r i , o nel reg i í l ro , di quello, o di que-
fla. Vedi C O M P A C N I A , B U B B L E , F O N D O , 
&c. 

I Francefi hanno parímente adottata la 
parola Sottofcrizione (Sub/cr ipt ion, o me-
gl io , Soufcription) \ adoperandola in par
lando delle Azioni della lor Compagnia d' 
I n d i a . 

U n a Sottofcrizione differifee da un'^z/o* 
ne { A í l i c n ) , in quanto la prima é propria-
mente folo un'Azione cominciata, od un 
impegno, col fare il primo pagamento, di 
pagare il refto nel tempo Hmltato; laddove 
Taltra é i' inte ra Az ione , comniuta in tut-
te le fue parti . Vedi A Z I O N E . 

S O T T O S C R I Z I O N E , nel Gommercio de'li-
b r i , fígnifica un impegno di prendere un 
certo numero di copie d'un libro che fi va 
a ftampare ; ed una reciproca obbligazione 
del hbraio, o pubblicatore, o lia editore , 
di daré le dette copie, a certe condizioni. 
L e condizioni ordinarie di queñe fottoferizio-
n i , per parte del l íbralo, fono di fommini-
firare i libri a minor prezzo ad un foferi-
vente, che ad un a l tro , differenza che pub 
importare un terzo od un quarto del prez
z o ; e per parte del fecondo, di avanzare 
la meta del danaro in contante, e di paga
re il reflo alia con íegnaz ion delle copie: 
accordo egualmente vantaggiofo all'uno% 
che all*altro; venendo il libraio in tal guí-
fa provveduto di danaro per continuar 1' 
opera, la quale alírimenti forpaíTerebbe \\ 

di 
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di luí c a p i í a k í e ricevendo il fofcrivente, 
in cerco modo, 1' intereífe pe! fuo danaro, 
attefo il piezzo moderato, che il libro gli 

co ña 
Le fottoferiztoní ebbero la lor origine in 

Inghüterra , e non é guarí tempo che fí 
fon' introdotte in alíri paeíi . Si í labilirono 
la prima volta , alia meta delT ultimo Secó
lo , per la í lampa della Bibbia Pcliglotta di 
Walton , c h ' é il primo libro che mai fiafi 
ibmpato per via di fottojerizione. 

Dalí ' Inghilterra paffarono, pochi anni 
fono, in Olanda , ed ora íolo fono ña te in
trodotte in Francia . L a Raccolta delle A n 
tichita del P. Montfauccn é il primo l ibro, 
che vi fia flato pubblicato per fct tofcrlzioni , 
Je quaii crano si nuraerofe, che fe ne vcu
ne a rifiutar un gran numero. HaíB pofeia 
pro porto lo fteíío método per 1'edizione di 
S. Grifofbmo fatta da'Benedettini; ma non 
con eguale fucce í íb . 

T u t t i gli aitri l ibr i , -che fi fono da quel 
tempo in qua üampati in Francia per Jot-
toferizione, fono la T raduz iúns delle Vite d i 
Plutarco di M . Dacier ; la Defcrizione d i Ver-
fa ti les , e 1' IJhr ia della M i l i z i a Frunce fe del 
P. Daniele. 

I n Inghilterra fono civenute c í i remamen-
te frequenti; e la loro frequenza le ha re fe 
foggette ad alcuni abu í i , che cominciano a 
fcrediíarle. 

S O T T O S C U D I E R I delta Stalla del R e , 
o fia della Corona. Vedi S C U D I E R I . 

S O T T R A Z I O N E , ncll' A r i t m é t i c a , la 
feconda regola, opiuttofto operazione , dell' 
A r i t m é t i c a ; mediante la quak noi deducia-
mo un numero minore da un maggiore, 
per fapere la differenza precifa: 

Oyvero , piü giuí lamente , la fottrazione 
fi é il trovare un cerío numero da du^ omo-
genei dati; il quale, con uno dei da ti nu
men ; fía eguale all'altro. Vedi A R I T M É 
T I C A , e D E D U Z I O N E .'' 

L a dottrina della fattmzione fi riduce a 
quanto fegue : 

Fer S O T T R A R R E un numero minore da un 
msggiore, — !<>. Scrivcte il numero minore 
lotto i l maggiore , in tal guifa , che le fi-
§ure omogenee corrifponciano alie omoge-
nee' j unitadi a unitadi, dieci a die-
C1 ? &c, come s' infegna nell' articolo ADDI-
Z I O N E . 2». Sotto i due numeri , tírate una 

Sa' 30• ^ " r a e t e , feparatameiUe, uaita-
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di da unitadi, dieei da dieci, i cento dal 
cento ; cominciando alia mano d e ü r a , e 
procedendo alia finiftra; e ferivete i varj 
refidui ne' lor luoghi corrifpondenti, fotto la 
riga o linea. 4 ° . Se una figura maggiore ha 
da eííer fe t t ra t ta da una minore; préndete 
un'unitadal proflimo luego di man finirtra ; 
que í t ' é equivalente a i o , ed aggiunta al nu
mero minore, la fottrazione fi ha da fare dal
la fomma : ovvero, fe avviene che un fe-
gno o numero, fi trovi nel vicino luogo di 
man finiílra, préndete 1' un-ita dal vicino 
luogo piü in Ta. 

C o n quefte rególe , ogni numero pub f o t -
t ra r f i da un altro maggiore. Per e í e i n p i o ; 

Se fi ricerca, da 
D i fottrarre 

9800403459 
4743805263 

I I refiduo fi troveracífere 5056538196 

P e r c h é , cominciando colla figura della de-
flra, e levando 3 da 9 , vi reüa 6 uni tadi , 
da feriverfi fotto la linea: andando poi al 
pro (limo luogo , io trovo che ó non pub ef-
fer tolto da 5; per il che , dal luogo dei 
cento 4 , io prendo 1 , ch' é equivalente a 
10, nel luogo de'dieci ; e dalla fomma d i 
quefto 10 e 5 , cioe 1 5 , fottraendo 6 , io tro
vo 9 dieci rimanenti , da mttterfi giü fotto 
la linea. Procedendo al luogo dei cento, 2 
con 1' 1 prefo ncll' ultimo, íanno 3 , che 
fo t t r a t t i da 4 , lafciano 1 . 

In oltre, 5 nel luogo de' mil le , non pub 
eífere fottratto da 3 *, per la qual ragione, 
levando 1 da 4 , ne! luogo delle centioaia di 
migiiaia, e mettendolo nel luego voto de* 
dieci di migiiaia, la cifera, o fegno , é con-
vertita in io dieci di migiiaia , donde venen-
do prefo un 10, ed aggiunto al 3 , e dalla 
fomma 13 mila , eífendone f o t t r a t t i 5 mila , 
avrerao 8 mila da ferivere fotto la l inea: 
indi fottraendo 6 dieci di migiiaia da 9 , v i 
reñano 3 . Venendo ora a levar 8 da 4 ; tí a 11* 
8 piü in W fulla finiftra io prendo 1 , col 
mezzo di che , le due cifre faran convertí te 
ciafchednna in 9 . E d in fímil guifa fi effet-
tua fáci lmente i l refto della fottrazione. 

Se fi han da fottrarre numeri etercgsnei T uno 
dall1 altro ; le unita prefe non hanno ad elTer 
eguali a dieci; ma ad altrettanti che ci va 
d' unitadi della fpezie minore , per coftitui-' 
re un5unid della maggiore: per efempioj 

M 
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45 
27 
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f c i l l . f o l d i ) 
16 6 
19 9 

o d a ñ a r t . 

17 i 5 9 
Perché , í iccome 9 foldi non poííono cf-

fcr f o t t r a t t i da 6 foldi; dei 16 f c i l l i m , uno 
il converte in 12 foldi i col qual mezzo, 
per 6 abbiacno 18 foldi; donde venendone 
fottratti 9 , ve ne reíta 9 . I n fimil guifa , 
come 19 f c i l l i m non poífono eífer fottratti 
dai rimanenti 15 ; una delle 45 lire fi con-
verte in 20 f c i l l i m , da'quali , aggiunti ai 
1 5 , venendo fottratti 19, il refíduo é 16 

f c i l l i m . Finalmente, fottratte 27 lire da 44 
lire , ve ne refta 17 . 

Se fi richiede, che un numero maggiore 
fia fottratto da un minore , egli é evidente , 
che la cofa é impoffibile. —Percio i l nu
mero minore, in tai cafo, ha da eífer fot
tratto da! maggiore; e fi ha da notare il 
difetto col carattere negativo. E , gr. Se io 
fon richiefto di pagare 8 lire , e non fon 
padrone che di 3 ; quando le 3 fono paga-
te , ve ne reflera fempre 5 indietro ; le qua-
]i hanno da notarfi , — 5. 

Si prova la fottrazione, coll'aggiugnere i l 
refiduo al fot iraendo , o numero da fottrar-
fi: p e r c h é , fe la fomraa é uguale al nume
ro da cui l' altro ha da eífer fottratto, la f o t -
trazione é giufUmente fatta. — Per efempioj 

sov 
Per SOTTB. A R R E fpeziofi fíumerí, o quan* 

t i t a d i , f una daW altra ; tanto quelle affette 
coglt Jleffi caratteri , quanto quelle coi contra' 
r j . i 0 . Se le quantita d i fe |na íe colla fteífa 
lettera hanno gil fieííi fegni; e le minori 
han da fottraríi dalle maggiori; la fot t ra" 
zfone fi fa come nell' Ar i tmét ica comune 5 
e. gr. 

5 í - f - 4 ' i — / = 5 / ^ 7 / - + 4 M — 

z b - i - ' d — / = 2 / f / / / . - { - ' 1 f o l . -y 
3 ó 3^ — 0 3 f c i l l . + 3 f o l . o 

2o. Se una quantita maggiore ha da ef-
fer fottratía da una minore; la minore dee 
eífer fottratta dalla maggiore, edalrefiduo 
fi dee prefiggere il fegno — , fe le quanti-
tadi fono affette col fegno - f - j ovvero il fe
gno -{ - ) s'elieno fono affette c o n — . 

i6a-±~2 & — 9 d ~ 16 //n-f- 2 f c i l l . — 9 d. 
19a-j"- 3 ^ — I I ^ 19 •-}-5 — 1 1 

— ¿ a — i b 4. 2 —3 — 1 + 2 

3o. Se le quaníltadi hanno differenti fe
gni; h fottrazione fi converte in acjdizio-
ne; ed all' aggregato fi prefigge il fegno 
della quantita, da cui la fottrazione ha da 
eífer fatta : per efempio j 

9800403459 15Ó 
47438ó5263 fotiraendo 21 

s. 
11 
17 

d. 

2 \ fottr . 

5056538196 refíduo 

9800403459 

134 

156 

14 

11 

S O T T R A Z I O N E , nell' Algebra, fi fa col 
connettere le quantitadi con tutti i fegni del 

fotiraendo cangiato; e co l l 'uniré neilo ftef-
fo tempo quelle che poí íono unirfi; come 
fi fa nell' addizione. Vedi A L G E B R A , Q U A N 
T I T A ' , C A R A T T E R E , e A D D I Z I O N E ; 

COSÍ -f" 7 ^ fottratto da - j " 9 " > fa -|-9 ^ 
— 7 « , ovvero 2 a . 

Nel la fottrazione delle quantitadi ^ / ¿ Í Í M / -
the c o m p o í l e ; i caratteri del fotiraendo h m -
JIO da ^ífer cangiati ne' contrarj, cio% J^* in 
— j e — in -f*. Vedi QUANTITV . 

% a — 5 ¿"-f- 9^ = 8 /;>.-
6 a — 8 c — j d ™ 6 

5 + 9^ 
8 - 7 

4o. Se le quantitadi fon' efprefl'e indifFe-
renti lettere, elle debbon connetterfi; fola-
raente i caratteri del fotiraendo hanno ds; 
cambiarfi ne'contrarj: per efempio; 

a-\~b—c a-\-d 
d—e~\~f c—e—g 

a-\~b—c—d-\~e-—f - c + e + g 

Vedi L o -

a-\-d-

S O T T R A Z I O N E de* L o g a r i m i 
G A R I T M O . 

S O T T R A Z I O N E delle f razioni vu lgar i . V e 
di F R A Z I O N I . 

S O T T R A Z I O N E delle decimal i . Vedi D E 
C I M A L I . 

S O V E R O , o penna ' d i canna da pefeare * 
che fía a galla full'acqua; e che meglio íi 
chiaraa Suvero. 

G l ' Inglefi chiamano queíH fove r i , fishing-
ftoatfi S fono piccole appendígi della can-. 

ES a 
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fia, che fervono a tener Tamo e refcafo-
ípefi in una profondita, convenevole, per 
oifcoprire quando il pefce gii piglia, o gl' 
ingoia, e vi relia pre íb , &c. 

I foveri fono di diverfe forte ; alcuni fon , 
fatti di penne d' anitre di Mofcovia, che 
fono i migliori per acque lente; ma per 
forti correnti fi preferifce un buonfughero, 
o /uvero i fenza erepature, né bu^hi, fo-
rato da banda a banda con un ferro info-
cato i entro il quale fi mette una penna d' 
acconcia proporzione: Si raffila il fughero 
in forma piramidale, e fi ía ben ü f c i o . 

S O V R A N O , Supremo; in Inglefe, So-
ver a i g7i ; il principale, e il piü alto Eí fere; 
ovver TOnnipotente : termine, che in ri-
gore íi pub applicare a Dio folo. 

L a parola é Franzefe; e Pafquler la fa 
derivare dal L a t i n o , Superior, il principa
le in una cofa, o quegli ch' é fuperiore agli 
a l í r i . — Quindi 

Negli antichi Statuti Franzefi troviamo 
un Maítro Sovrano (Souverain ) della Fa-
miglia; un Maftro Sovrano delie Forefte; 
un Maftro Sovrano della Teforer ia . —Sot -
to Cario V I . il titolo di Sovrano fi davaa' 
Balivi e Senifcalchi, in nguardo alia fupe-
riorita che aveano ibpra i Prcvoíli e i C a -
í l e l lan i . ( , 

S O V R A N O , rifpetto ad uomini , fi appli-
ca ai R e , e Principi , che fono fupremi e 
indipendenti, e non dipendono che da Dio , 
e dalla loro fpada. Vedi R E , P R I N C I P E , 
&c. 

L ' autor! ta d' un Sovrano non é Ii mi tata 
che dalle Leggi di D i o , e della N a t u r a , 
e dalle Leggi fondamentali dello Stato . 

SOVRANO é anche un titolo dato a que^ 
gli che fono inveñit i di certi diritti e pre-
rogative , che folo appartengono a' Sovran i : 
come, il potere di battermoneta \ di man
dar Agenti alie Diete, per trauare della 
Guerra e della Pace , &c. 

N e l qual fenfo i Feudatarj delT Imperio , 
e i Tribatarj del Gran Signore, fi chiama-
wo Sovrani . 

S O V R A N O fi , applica parimente a que' 
T r i b u n a l i , Corti , e G i u d i c i , che hanno 
da un Principe la facolta di decidere i pro-
eejTi de'di lui fudditi, fenza appellazione , 
o coa fuprema giurifdizione. 

A Parigi vi fono cinque Compagnie í'o-
-emne , il Parlamento, I4 Camera de' C o a -

S P A n 
t i , la Corte de 'Su í í id j , od A i u t i , il G r a a 
C onfiglio, e la Corte delle Monete. 

I n Inghilterra non e w i che una Corte 
So 'O rana ; la Camera de' Signori. Vedi C O R 
T E , P A R Í , & C . 

S O V V E N U T O , o ricordato , SOWNE , 
termine ufato nell' Exchequer d'Inghilterra j 
e che pare e fie re una corruzione dal F r a n 
zefe fouvcnu , ricordato. 

Quelie copie e cafi, che lo Sceriffo colla 
fuá indufiria non pub ottenere o levare, fi 
chiamano copie o funti, che non fono- da 
rimerabrarfi , o non fono in domanda , 
efireats that fowne not . — A I T incontro , 
eflreats that fovane, c ioé funti non [ o w e n u -
t i y fono quelli ch'ei pub raccogiiere . V e 
di E s T R E A T . 

SOZÍO. Vedi C O M P A G N I A . 
SPA", una Cit ta del Vefcovato di Lieg í 

in Germania , famofa pelle fue acque m i 
re ral i . Quelie della fon te di Pouhon in Sph 
fi preferifcono da' principali Filie i Inglefi * a 
qualunque altre dentro o vicino al paefe di 
Liegi \ particolarmente all' acque di B r u ; 
le qual i , come lo aíferifeono lamentando-
fene i fuddetti M e d i d , hanno íngannaío il 
Pubbiico, con frequente danno della ripu-
tazion de' medefimi, e della falute de' pa-
zienti per le cure non riufcite. 

* Broxholme , Burton , H a w y s , Hol l ings , 
L e e , M e a d , Peliet, Robinfon , Shad-
we! , Sloane , S tuart , Weft : / q u a l i 

fi compiaequero d i raccomandare i l SVK 
E y r e , per la fuá integri th, come perfona 
propria ad effergli affidata la Patente 
concejfagli dal Principe e Ve fe ovo d i Lie* 

g i , e che g l i dava facolth d? impromare 
r A r m i d i Sua Altez&a i n vetro f u l coito 
d1 ogni fiafeo i cF egli riempirebbe della 
vera acqua d i Pouhon . 

S P A C C I O , o difpaccio j quelie lettere 
che fi danno al meí íb , o corriere, che í i 
fpaccia . Vedi D I S P A C C I O . 

S P A D A , G L A D I U S . VedifartiGolo GLA-* 
D I U S . Vedi anche S I F I AI>E I 

SPADA , in Inglefe, f w o r d , arme offen-
fiva , lunga intorno a due braceia, e taglien> 
te da ogm banda ; la quale fi porta al flan
co , e ferve di p u n í a , e di taglio. Ved i 
S C H E R M A , A R M A , &G. 

Le fue parti fono, la l ama, la guardia 9 
il pugno, od impugnatura, e il pomo.; 
le c£üaU fi poíTono aggiugnere, i 'arco, i l 

lo* 
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fodero, ¡1 rampino, red i i púnta l e . — I 
MaOri di Scherma dividono la fpada in par
te fuperiore) mezzana} e inferiore s o fía in 
parte /críe , mezzana , e debole o piccola e 
l l e v ó l e . 

Anticamentc v'erano certe fpade a due 
iMani 5 deíte fpadoni ¡ le quali per la loro 
grandeiza non fi poteano maneggiare fe non 
con ambe le man i : eppure in que 'g iorn i í i 
trattava lo fpadone con tanta agilita, che 
i fpadaccini fe ne femvano per coprirfi 
tutt' il corpo. 

I Selvaggj del Meffico, alia prima vi fi
ta ch'ebbero dagli Spagnuoli, aveano cer
te fpade di legno , le quali facevano lo ftef-
fo effetto, che le noftre. — I n Ifpagna, 
non fi permettono le fpade , fe non d1 una 
certa lungheiza determinara dal Governo. 
— I Cavalieri antichi davan de'nomi alie 
loro fpade ; ) oyen fe era quella di Carloma-
gno; durandal quellá d1 Orlando, &c . 

Porta-SPADA., o portatori di fpada . V « -
di P O R T A - S P A D A . 

M u l i n i per lame da SPADA . Vedi MU-
L I N O . 

P l a c i t i della SPADA . Vedi P L E A . 
S, Giaeopo della SPADA . Vedi G I A C O -

M O . 
S P A G ' Í R I C A * , un epí te to dato alia C h i -

mica \ la quale fi chiama Ar t e Spagirica, 
o Medicina Spagyrlca^ ed ai Medici C h i m i -
c i , che pur íi chiamano Spagi r ic i . Vedi 
C H I M I C A . 

* Vcffio fa derivare t a l parola dal Greco y 
cwüv , efírarre ) ed ayzlpíiv ^ congregare , 
raecúrre y i qual i fono i due principali 
uficj de* Chimiciy —Paracelfa f u i l p r i 
mo ad introdurre quefia voee. 

Med ic i S P A G I R I C I . Vedi l'articolo M E 
D I C O . 

S P A G L I A R E , levar la paglia; o fe pa
rare col vento dalla paglia il grano j venti-
la re il grano, 

S P A G N U O L O , di Spagna . — Lingua 
SPAGNUOLA . Vedi rarticolo L I N G U A G G I O . 

Ñ e r o d i S P A G N A . Vedi Ñ E R O . 
• Conio SPAGNUOLO . Vedi COMIÓ , e C O 

P I A R E . 
Monete S P A G N Ü O L E . Ved i M O N E T A . 
Epoca S P A G N U O L A . Vedi E P O C A . 
Mofche d i SPAGNA . Vedi C A N T A R I D I . 
Inquifizione SPAGNUOLA . Vedi I N Q U I S I -

zfONÍ:. - • • 
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Mifure SPAGNUOLE . Vedi M I S U R A . 
Danaro S P A G N U O L O . Vedi M O N E T A . 
Ordine S P A G N U O L O . Vedi O R D I N E . 
Aratro S P A G N U O L O . Vedi A R A T R O . 
Accadcmia SPAGNUOLA. Vedi A C C A D E -

M I A . 
Sete d i SPAGNA . Vedi S E T A . 
Cera d i SPAGNA v Vedi C E R A . 
Blanco d i S P A G N A . Vedi B I A N C O . 
S P A P , o SPAHI*, foldati a cavallo nell* 

Efercito Ottomano; principalmente levati 
in Af ia . 

L a gran forza de IT Efercito del Gran S i -
gnore coníifte ne' Giannizzer i , che fono 1' 
Infantería , e negli S p a í , che formano ¡a 
Caval ler ia . Vedi G I A N N I Z Z E R O , &c. 

L ' A g a , o Comandante degli Spot , íi 
chiama Spahi A g a f i . Vedi A G A ' . 

S P A L L A , parte del buflo dalP appicca-
tura del braccio al eolio. 

Offo della S P A L L A , e queH'oíTo di figura 
triangolare, che copre la parte diretana del-
le cortóle; detto dagli Anatomici , fcapula 
e omoplata. Vedi S C A P U L A , e H U M E R O S . 

S P A L L A , in Franzefe ed in Inglefe, 
epaule, nella Fortificazione, la fpa l la del 
baftione; o l' a n gol o fatto dalla faccia e dal 
flanco i aitriraenti detto i' angolo della f p a l 
l a . Vedi B A S T I O N E , A N G O L O , & C . 

S P A L L A R E , guaílare le fpalle al caval
l o , e f imil i , o per foverchio affaticamen-
to , o per percoffa. — A l i e volte il cavallo 
íi fpal la con qualche caduta pericolofa , per" 
cui la fuá fpalla viene feparata dal petto, 
Vedi il feguente articolo . 

S P A L L A T O , malore delle beflie da ca-
valcare, o da foma, coníifteníe in lefíone 
alie fpalle esgionata da foverchio aífatica-
mento, o da percoffa. Vedi S P A L L A R E . 
— Quefio male , in un cavallo, é anche 
quando la cima o punta della fpalla é dislo-
gata, il che fa che ii cavallo zoppiehi inte-
ramente . 

S P A L L E G G I A M E N T O , o f p a l lamento ; 
in Inglefe ed in Franzefe, epaukment, nella 
Fortificazione, un'opera di fianco fatta su 
in p re fe i a , per coprire il cannone \ o la gente . 

Egl l fi fa di terreno ammonticchiato; o 
di facchi pieni di rena o di térra; odigab-
bioni, fafeine, &c. con térra : della qual 
ultima forta foglion c fie re gli fpalleggiamen-

delle Piazze d ' A r m i , pella Caval ler ia , 
dietro alie trincee. 

SPAL-
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S P A L L E G G I A M E N T O , epaukmem , fi 

ufa anche per un mezzo baüione , confi-
fíente in una faccia ed un flanco, collocato 
alia P"nta di un' opera a corno od a coro
n a . ,— E d anche, per un piccolo flanco, 
aggiunto ai lati di un'opera a corno, per di-
fendergli quando fon troppo lunghi. — S i 
prende ancora , peí ridotti fatti lar una l i
nea reíta per fortificarla. — E finalmente, 
per un oreechione, o maíTa di térra quaíl 
quadrata, veñita o cinta di muro, e dife-
gnata per eoprire i' artiglieria d' una cafa-
tnatta . Vedi BASTIONE , ORECCHIONE , &c. 

S P A L L E T T A , rifalto a guifa d'argine, 
o di fponda. Vedi SPALLEGGIAMENTO . 

S P A L L I E R A , preífo i Giardinieri Fran-
zefi , efpalier, un albero da muro; ovvero 
un albero fruttifero, che non fi lafcia cre-
fcere liberamente in pien' a r i a , in cui íl 
inchiodano od attaccano i rami ad un mu
r o , vicino al quale egli é piantato; e cosí 
crefcendo egli é coí lrctto a conformarfi alia 
figura p iá t ta , benché nonnaturale, del me-
dcfimo . Vedi Albero da FRUTTO , MU
RO , &c . 

SPALLIERA , preíTo i Giardinieri Inglefl, 
efpaliers, chiamanfi certe file d' alberi, pian-
tati regolarmente intorno alia parte eí lerio-
re del giardino, orto, od altro terreno eol-
tivato, pella genérale ficurezza di queflo, 
c ioé per coprirJo dalla violenza ed ingiurie 
de'venti; ovvero altrimente foío intorno a 
qualche parte del giardino , per la partico-
lar ficurezza d'una piantagione d'arancj , l i 
món i , m i r t i , o d'altre tenere piante; ov-' 
vero , finalmente, peí tcrminaraeato delle 
margini rí'un terreno, o per fiancheggiare 
e adombrare un paííeggio o viottolo, un 
adito, un ingref ío , &c. Vedi GIARDINO, &c. 

Le ¡paUiere fon'ora in grand' ufo , rifpct-
to al primo di quefli o g g e t í i : effettivamen-
te fi trova per efperienza , che i migliori 
muri di raattoni, o di pietre, non fono da 
sé una ficurezza fufficiente per gli alberi 
fruttiferi, per difendergli dalla firage, che 
ne fanno i venti annebbianti. Vedi MURO. 

L a ragion ne pub ef íere , ch' efiendo fab-
bncati bene ftretti e commeffi, rifpingono 
1 venti , ed in tal guifa danneggiano le tz-
nere piante, che In certa di fianza dal mu
ro rcftano efpoñe al tocco d' un tale ribatti-
mento . M a quefte fpalliere fervono ad am-

.morzare U violenza de' v e n t i , in guifa ta-
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le , che le tenere verzure, o piante, cir
cúndate dalle raedefimc , reftino ferene e 
tranquille. 

Cos í , fe le fpalHere) per efempio, fono 
di leggiadra fcopa o n a í í b , elle cedono alia 
forza de' venti tempefiofi che le urtano , fe li
za caufarne alcun rimbalzo. 

I Sxgaoú London) e Wife , configliaao di 
plantarle in qualche difianza , fuori de' pin 
efteriori l imi t i , o muri de' giardini, &c. 
Stimano fufficienti due o tre file d'alberi , 
da 18 o 20 a 25 piedi in difparte. E quant' 
al m é t o d o , od ordine, di difporre gli albe
r i , il piu cómodo fi é quello in cui la fila 
di mezzo fa dappertutto de' triangoli equi-
lateri colle plántate o file e í lremc , nelía fe-
guente maniera. Vedi QUINCUNCE. 

» » » » » » » 

G l i alberi raccomandati per fare, o plan
tare, quefte chiufure b ripari di f pa l l i e ra , 
fono Tolmo il tigiio, il faggio, í'abe'te di 
Scozia, la quercia, il pino e il ficomóro; 
ma particularmente i due pr imi . Per lo mé
todo di piantargli. Ved i PIANTARE , TRAS-
PÍA NT A RE, &c . ' 

Quanto alie ftepi d i fpal l iera , o p lañíate 
di fieponi, per la difefa delle tenere verzu
r e , e piante contro i venti diürut í iv i in 
tempo di State; fe fi ha occafione di fer-
virfene il primo o il fecondo anno dopo 
che fon p lánta te , fi dee fare un telajo for
te di legno, dell' altezza di fette o otto 
piedi, con pali, e rafirelli, o ftecconi. E d 
a quefio télalo da fpalliera fi debbon lega
re i rami laterali de'giovani alberi, per co
sí fare che la fpalliera s' ingroífi piü prefio . 

L a forma d' una tale fpalliera dee effer bis-
lunga , c correré da Settentrione a Mezzo-
d i . •—Si pub piantare de' porai, peri , fcc-
pe, lauro, t igi io, acero, fpina a l b a , ñaf
io , &c . 4 

Per impediré i difordini, che potrcbbero 
accadere aglí alberi fruttiferi di fpal l iera ^ 
quando fiorifeono , il Sr. Bradley fa men-
zione d'un nomo da femenzaio, abitaste 
di Brentford, il quale avendo la maggior 
parte delle fpezie di frutti in ifpalliere , tie
ne delle fiepi portatili fatte di canne in 
tela], ch' egli mette alia fchiena, e fulla 
fronte delle fue fpalliere ^ íe^ondo ch' ei lo 
giudica a propofito, 

S P A L -
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S P A L L I E R E , o fpallcggiamentt^ nel l 'Ar

te del Giardiniere, file o plántate d'arbu-
fíi, erbe, o fiori, coiíocate in vis di fpon-
de o margini , intorno a' letti di térra, a' 
companimenti , &c. 

Per ifpalleggiare i companimenti , il bof-
fp íi ftima il piíi proprio. M a íbvente fi 
fanno ancora di piante aromatiche, come , 
di falvia, di maiorana dolce, di t imo, di 
iavanda, d' ifopo , Scc. 

S P A L T O , pavimento, o fpaxzo. 
SPALTO, in Inglefe ed in Franiefe , gla

cis, nel Fabricare, una facile o c ó m o d a , ed 
infenfibile obbliquita , o declivita. Vedi 
ACCLIVITA' . 

L a diícefa od inclinazione dello /pal to é 
meno erta, che quella del tallone. — Nell' 
arte del Giardiniere, una diícefa comincia 
alie volte in tallone, e finifce in i /pa l to . 
V e d i TALLÓME. 

L o /pal to dctla cornice é un' obbliquitk, 
sbieco , o declivio dolce, impercettibiie nel 
cimazio d' una cornice, per promoveré la 
difcefa e io ímal t imento dell' acqua piova-
na . Vedi CIMAZIO . 

SPALTO, glacis, nella For t i f í caz ione , íi 
prende particolarraente per qucllo della con-
trafcarpa; effendo una fponda a sbieco , che 
va dal parapetto della contraícarpa, o Ara
da coperta , fino al fianco di livello del cam
po . — Vedi T a v . Fort i f . fig. 21. let. a a a e 
e. V e d i anche CONTRASCARPA . 

L o / p a l t o , altrimenti detto /p ianata ( e/-
planacle), é alto fei piedi in c i rca , e fi va 
perdcndo con infenfibile diminuzione , nel-
lo fpazio di diece braccia . Vedi SPIANA-
TA. 

SPALTO, in Inglefe, Spar , «el la Storia 
Naturale , una fortanza lucente , pietrofa , 
m i ü a , compoüa di criílallo incorporatocon 
agárico minerale ( lac luna: ) o con altra 
materia minerale, terrea, petrofa , o me-
tali ica; che fovente fi trova nelle caverne, 
e nelle grotte, e nelle fpaccature di rup i , 
minierej di piombo , &c. Vedi PILTRA , 
GROTTA, MINERALE, CRISTALLO, &C. 

II Sr. Beaumont , nelle Tranfazionl Filo-
fofiche, s' oceupa a fpiegare 1'origine e la 
produzione dello / p a l t o ; ch' egli confidera 
per una fpezie di planta di roccia. 

L o / p a l t o , oíferva egli , pub formarfi in 
tre modi; o da' foli vapori; o da' vapori 
che eoagoland la rugiada, com' ella cade ful 
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terreno i o l'acque ch' efeono dalle com-
meífure delle rupi: ovvero, ei pub ven i re 
dai terreni ed argille. Tralafciamo di par» 
Jare della relazione , che n'abbiamo dagli 
Sv izzer i , c iot , che la n e v é , col lungo gla
cere, e pei gieli continui, tanto s'induri-
fce , che diventa / p a l t o . 

Abbiamo efempj della prima fpezie in mol-
te grotte, ove gil / p a l t i prodotti da vapo
ri penzolano come g h i a c c i u o ü ; trovandoíi 
di fpeíío che la gleba del piombo crefee 
nella ñeíía maniera. E come queflo / p a l 
to crefee all' ingiu ; cosí in moiti luoghi, 
dai fianchi del medefimo, fpuntano piccio-
le piante di / p a l t o , che tirano allo'nsfj, 
contrarié alio i l i le , o tendenza degíi a l t r i . 

U n efempio della feconda fi ha in un cer-
to luogo d' I t a l i a , ove i criftaíli (che fo
no una forta di / p a l t i ) vengon prodotti, 
in fere chiare, dalla coagulazione della ru
giada che cade fulle pietre nitrofe. M a di 
queíla abbiamo efempj abbañanza anche in 
altri luoghi men diíianti da Londra . Vedi 
STALATTITE, 

Quanto alia terza fpezie di generazione 
dello / p a l t a , alia quale i Natural i non han 
mai fatto offervazione per 1' addietro ; il S i -
gnor Beaumont ce ne dá degli efempj nelle 
coliine di M e n d i p , ed in altre miniere , ove 
fono grotte o volte fotterranee. Ne l fondo 
d'alcune di quefte, v ' é un vapore, che 
1'oceupa. D a queíla térra fpuntano cerré 
fpire di varié akezze , &c. e quefie fono i 
primi germoglj, che poi vengono aU'altez-
za d' un dito di uomo ; e la piu groífa , d' or
dinario, ha un pollice di diámetro. Que-
fle fpire hanno irregolari le lor cofie e fol-
c h i ; ed alcune piíi preflo, altre piü tardi , 
cominciano in fulle cime a coagularfi in 
i/palto ; e cosí raccogliendo e formando fem-
pre piü in giíi a poco a poco la crofia, íi 
convertono alia fine tutte in un aífoluto 
/pal to blanco, o p k t r a . Vedi PETRIFICA-
ZIONE . i 

_ S P A N N A , una raifura prefa dallo fpa
zio c h ' é fra 1'efiremita del dito groflo , e 
la punta del dito mignolo , quand' ambedue 
fono fiefi in fuori. Vedi PALMO. 

L a /panna é caicolata a tre larghezze di 
mano, o nove pollici. Vedi MISURA. 

SPAR A D R A P O , SPARADRAPUM, nella 
Farmacia , &c. un antico nome per una 
fpezie di cerotto j o fia per un panno. Uno 

unt^ 
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unto da íütte due le bande con qualche 
^orta d'impiaftro, od'unguento. Vedi CE-

R L o fparadrapo fi chiama talvolta anche 
tela Gftalteriana •) o tela G u a h e r i ; alie vol-
te , m0 emplaflica. 

EgH fi prepara col liquefaré una fufficien-
te quantita di qualch'impiaftro od unguen-

"to, ed intignervi un panno l ino, fin tan
to ch'ei n'abbia imbevuto quanto ne pub. 
Indi fi prende fuori, fi lafcia raffreddare, e 
fi puiifce fopra un marmo. 

V i fono tante differenti forte di fpara-
d r a p i , quante ve n'ha d'impiaftri pei pan
no da intignervi. 

S P A R A R E , parlandofi d'arme dafuoco, 
vale fcaricarle. Vedi Ar te del CANNONIE-
RE, e PROJETTILE. 

SPARARE le bombe. Vedi 1'articoloBOM

BA 
SPARARE con aria . Vedi SCHIOPPO a 

' S P A R T I M E N T O in un vafccllo . G l i I n -
glefi chiamano bulk-heads quellc tali parti
c ión! , che fono fatte attraverfo al vafcel-
l o , con tavole o panconi di legno, rae-
diante le quali una parte fi divide dall' al-
t r a . — L o /partimento d ' avan t i ibu lk-head 
afore) é la partizione tra il cafiello d'avan-
t i , o di prora, c la graticola della tefia 
della prora: in queflo fono le cannonnie-
re . — Vedi T a v . Va/cello fig. 2. n. 11. 24.48. 
85.95.99. 102. 115. 

S P A R T I R E , o {par t imento , e [ p a r t i t u 
r a ; un método di fcparare i'oro e 1'argen
to col mez-zo deli'acqua forte. Vedi RAF-
FÍNARE . 

S P A R V I E R E , Accipi ter , in Inglefe H a -
w k , un uccello di rapiña , d1 un naturale ar-
dito e generofo; di cui ve n' é varíe fpe-
z ie . Vedi UCCELLO. 

L o fparviere fa il foggetto d' un'arte par-
ticolare, detta Falconeria dagl' I ta l ian i ; e 
dagl' Inglefi, hawking o falconrjr. Vedi FAL-
CONERI'A . 

I Naturali non s' accordano eirca il nume
ro , e la divifione dellc fpezie degü Spar-
y i e r i . — L a difiribuzione piü cómoda fi é , 
in ifparvieri d ale lunghe, e d ' ale corte. 

Alia fpezie di quei d ale lunghe, che fi 
pub anche chiaraare la razza o clafle de' 
Falconi , riducono gl' Inglefi ( a' vocaboli ed 
a l ia frafe de' quali i n tutto quefl' articolo f a n \ 
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uopo tenerci) il falcone; il falcone falvati-
co; i lgirifalco; il ianiere; il falchetto, in 
Lat ino , p y g a r g u í ; i l íagro^ lo fmerlo; e 
il bawler , o gridatore: i quali tutti , fi ad-
dimefticano, fi rendono uraani, fi nutrifco-
n o , e mudano quafi nelia fleíTa maniera, 
— Della fpezie di quei d a l e corte, c ioé di 
quei , che fparvieri propriamente fi chiama
no , fono I1 a ñ o r e , e lo fpar row-hawk , o 
fparviere paffere. 

I primi fono generalmente avvezzati al 
logoro; ed afFerrano la lor preda co'piedi; 
rompendo 1' oí ío del eolio col lor becco, 
prima di procederé a fpiumarla od a firac-
carla: i fecondi fono avvezzati al pugno, 
ed uccidono la lor caccia, a t a í i o n e , coila 
forza e col vigor dell'ala; e procedono i m 
mediatamente a fpiumarla. Vedi LOGORO, 
PIUMA, &c. 

E da notarfi, che la femmina di tutti 
gli uccelli di rapiña é a (Ta i piu grande, piü 
forte , e piíi corraggiofa del mafchio ; i! 
quale gli Italiani di í l inguono da quella-co* 
nomi di Mofcardo, e Terzuolo; e gli Ingle
fi con qualche nome diminutivo. — Cos í 
il mafchio del falcone, e del 1'aflore fi chia
ma terzuolo ( t i ere e l , o t i ere ele t ) ; quello del 
girifalco , j e rk in ; quello dcllo fmerlo , Jack'-, 
quello del falchetto, robbin ; quei dello fpar
viere paí íere , m u í k e t , c ioé mofear do , c h ' é 
il nome, che fi da in Italia al maíchio del
lo fparviere proprio; e quello del laniere, 
lanneret, o lankretto. 

G l i fparvier i hanno anche differenti no-
mi , fecondo le loro differenti eta. - » 1 1 
primo anno lo fparviere fi chiama foarage , 
cioé fvolazzante . — I I fecondo, emerview , 
cioé di conveifazione . — I I terzo , fparvie
re bianco. — I I q u a r í o , fparviere d i p r i m a 
muda. 

Si aggiunga , che hanno puré diverfe de- • 
nominazioni fecondo le divcrfel flagioni in 
cui fono prefi. — Quegli che fi prendono 
nei nido , fi chiamano eyeffes, o nyejfes, 
cioé nidiaci. -—Quei che 1'aveano abban-
donato , e che i vecchj in qualche luogo 
non lungi da eífo nutrivano , branchers , 
cioé fparvieri ramaci . —• Quei che aveano 
comineiato a far preda per sé medefimi , 
foar-hawks , c ioé fparvieri foranti . — Q u e i 
che han cambiato le lor penne una volta, 
o p iu , mewed hawks , fparvieri mudati . 
— E quei che viveano quk e Ta, e per sé 

& fleffi 
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fíeffi predavano interno a 'bo fch í , haggmdi^ 
fparvieri o falconi falvatici .f 

Daremo qui a! lettore, fecondo 11 noftro 
método ¡n altri cafi , cib che ha relazione 
alie varié fpezie di falconi o fparvier i \ rap-
portandoci, in quanto v ' é di comune a lor 
t u t l i , all' articolo, che qui fotto imrnedia-
tamente fegue, Giuoco o Caceta dello SPAR-
V I E R E . 

IO. D e l faleone proprio, o ÜA faleongen-
tiley della di lui natura, e quaütadi j colla 
maniera di addomeñicar lo , di allettarlocol 
logoro, e d'allevarlo ed ammacñrarlo per 
trarne giuoco e traftullo; ne abbiamo di gia 
parlato altrove fotto i5 articolo FALCONE . 

- 2°. I l falcom falvatico y de í to anche da-
gli Ingleí i falcone peregrine y Paffegg 'íero •> e 
viaggiatore , perche non ¿ nativo della lor 
I fo la ; o piuttoflo, perché qua e latrafcor-
re piü ramingo e vagabondo dcgli altri ; 
non t inferiere a' migliori della claífe , in 
f o r í e z z a , coraggio , arditezza, e coüanza . 
Si dirtingue dal falcon comune, in quanto 
egli é piü grande, armato di piu lunghi 
artiglj , con becco piü lungo, eolio piü al
to , &c. Si tratterra piü lungo tempo full' 
a l i ; ed é piü fagace ed accorto nel fuo ca
lare , o fcendere fulla preda, &c . 

I I Falcone falvatico, quand' é ancora fie
ro , e felvaggio, e non addomefticato, fi 
da maggior liberta che qualfifia altro uc-
cello; vi vendo in térra od in mare; ed é 
di un potere siaiToluto, che , ovunqueegli 
giunga, ogui uccello, od an ímale -pennuto 
fi ch ina , e gli fla foggetto; anzi il terzuo-
Jo fleífo , che puré gli é compagao natura-
l e , non ardifee di federfegli accanto, od 
avvicinarfi alia di lui re í idenza , eccetto in 
tempo di coprire; in c u i , in grazia della 
procreazione, il falcone gli permette di ac-
coílarfi in un modo f o m m e í f o , e di farle 
1' amere. 

Quand'egli é aflai giovanc, é capace di 
attaccare uccelli troppo forti per l u i ; in 
che egli per í iñe , fin tanto che una buona 
boíta lo faccia fiar in cervello. -—Egl i é 
volonterofo e coñante alia fatica ; non ifgo-
mentandofí nella fuá caccia per qualunque 
c a t í l v o tempo. — Q u a n d ' e i , felvaggio e 
non addiraefticato, ha afferrato la fuá pre
da , e rottole i l eolio, le cade in ful goz-
z o , e dopo eíTerfi prima cibato di quanto 
v i é contenuto , fi gitta fuil'altre parti . 
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Ríempíuta ch1 egli ha la fuá gorgia, fen 
vola a qualche luego folitario, preíTo lac -
qua, ov'ei fe ne íta tutto il giorno, e la 
notte fpiega í' ali veríb qualche luogo có
modo, ch'ei s'era prima p r e p o í l o , per ifisr-
vi pofato íopra 11 ramo d'un albero fin alia 
mattina. 

Quanto a l método d1 add 'imeflicare, richia-
rnare, i f l ruhe , &C. un falcone falvatico, od 
altra forta d i fparviére , ne1 termini delP arte 
u fa t i a t a l r iguardo. Vedi 1'articolo, qui 
fotto, Giuoco o Caccia dello SPARVIERE . 

3°. I I gir ifalcú) girfale0% o gerfalco, é i l 
piü grand'uccello della fpezie de' falconi j 
effendo quafi della grandezza dell'avoltoio , 
e non cedendo che alTaquila in forza e 
lobutiezza: egli é bravamente armato, e 
per ogni titolo un uccello di vezzofa eleg-
giadra figura. 

L a di íui t e í l a , ed occhj , fon fimili a 
quei del falcone falvatico; il di lui becco, 
grande e adunco , e grandi pur le narici : 
— lunghe , ed acuts in punta le di lui a l i ; 
colla coda , e la piyma del petto fimile a 
quella de' lanieri \ con gran piedi arroífati 
di marmo; con piume nere, bruñe , e ro»-
fette. — S i pub altresi cbiamar pajfeggic^ 
ro , quanto al!' Inghilterra , trovandofi i di 
lui ni di in Pruffia, in M o í c o v i a , e ne' 
monti della Norvegia. 

II girifalco é d' un naturale fiero e foco-
fo, ed a fía i difficilmente fi rende umano e 
s addimeftica j ma una volta ch' egli é do-
mato , diventa eccellente f p a r v i é r e , cd ap-
pena rifiuta qualunque dura imprefa. Non 
fugge naturalmente la r iv iera; ma fempre 
perfeguita gli a irenl , i pellicani, &c. Nel l 
afcendere alia lor pofta o dimora, non tie
ne il corfo o la v i a , che gli altri foglion 
tenere; ma fi rampica fulla coda, quand'ei 
trova qualche uccello, e fubite che 1'ha 
raggiunto, lo tira g iü a forza, fe non alia 
pr ima, almeno al fecondo od al terzo in-
contro. 

4o. I I fagro é il terzo in iñ iraa, dopo i l 
falcone, e'l girifalco, ma difficile da trat-
tarfi , eífendo uno fparv iére paffeggiero, o 
peregrino, il di cui nido non é ancora fla
to feoperto, ma che principalmente fi tro
va nell'Ifole del Levante . 

Egl i é alquanto piü lungo del falcone 
falvatico; la di lui pluma, rugginofa e flrac-
ciata j la parte gialla del piede e del becco, 

fimi-^ 
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fimile a quella del laniere; glí artfglj, cor-

• e la coda, la piíi langa fra tutti gil uc-
celli di rapiña. 

£g¡ i é afiai forte ed ardite ad ogm lorta 
S u c e d í a m e ; eí íendo molto piü di ("porto al 
campoj che al rufcello; e dilettandoíl di 
far preda d'uccelli grandi ; come aironi , 
oche, &c . rna per la grúa non é tanto^ ar
dite come il falcone ía lvat ico . -— Egi i e 
altresi eccellente quanto ad uccelli piu 
piccoli , come fagiani, pernici, &c. cd é 
men ghiotto, nel fuo cibo, di quel che 
foglion eíTerlo gli fparvieri a lunghe a l i . 

I I ¡ agro da un eccellente divertimento 
col nibbio; i lqua ie , fubito ch' ci vede lan-
ciato ii fagro , immediatamente fi da alia 
fuga, e fidato nella boata delle fue ale, fa 
ogni fuo sforzo per volar alto quant' cgli 
pub, facendo varj ftorcimenti, e giri e ri-
g ir i , in aria; il che, unito alia varié ta de' 
contrarti e dclle zuffe, che tra Tuno e í' 
aitro fuccedono , fomminidra un curiofo 
fpettacolo. 

5o. I ! laniere é uno fparvlere comunc ín 
quafi, tutt' i paefí , fpezialmente in Francia ; 
e fa il fuo nido fopra alberi alti nelle fore-
í l e , o entro le feííure d'alte rupi preífo la 
ríva del mare . 

E1 piu piccolo del falcon gentile; di bel-
le penne ; e d 'art igü piu corti che ogni ai
tro falcone. — Q u e g h che hanno Ja tefta 
piu grande, e la meglio agg iu í ía ta , fono fli-
mati i migliori . 

I ianieri mudati non íi diftinguono fácil
mente dagli a í lor i , o da'Sagri; i principali 
fegni e diüint iv i fono, che fi trovan piui 
ner i , hanno becchí piíi piccoli , e fono men 
armati e con minori artigli , che ognialtro 
fparvlere. 

lo futta la c la í fe , o tribo degü ¡pa rv ie* 
r i , neífuno é piu di quefto acconcio ad un 
giovane Falconiere, perch'egH non é incli-
nato alia ripienezza, ed alia crápula, e di 
rado cola di grafeia per eíferíi troppo affati-
cato al vo ló . 

E v v i un'altra forta di Ianieri , i l cui ni
do G trova nelT A l p i , e che hanno la tefta 
b anca, e piatta in alto , occhio grande e 
ñ e r o , narí piccole, becco corto e gro í fo ; 
fono piít piccoli del falcone falvatico, e del 
gentile, febbene ve n ' é di diíFerenti gran-
dezze: la lor coda é marmorina, o roíTet-
ta3 ie piume del petto, bianche e pieae ¿ i 
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macchie rofTiccíe; e le punte ed e í lrcmit^ 
delle lor penne piene di goccie o ftelle 
bianche; i 'a le , e l e c o d e , lunghe ; fon cor
ti di gamba, con piedi, piü piccoli di quei 
d'un falcone, fereziati di marmo . <— Que-
ñ o fparviere non irta mal fopra 1'ala , quand' 
egli é volato ad un legno; ma dopo ch' é 
una volta difcefo, ei fa punto; e , a guifa 
dell' aflore , afpetta e guata 1' uccello . 
— Egli é piü í l imaío altrove, che in Inghil-
terra; confiderandolo gl'Inglefi per pigro, 
e di poca vivacita. L a verita fi é , ch 'e i 
fi dee trattare con mano aífai rigorofa; ef-
fendo d' una ingrata difpofizione. — E g l i 
frsquenta il campo ed il rufcello; e forter-
ú . v o ü lunghi ; col qual mezzo ne refia 
uccifo raoito uccellame. Per arameftrarlo 
alia caccia, fi dee tenerlo aífai fobrio, e i a 
a p p e t i í o ; e perché fa durar molto que'boc-
c o n i , che fegli danno per purgargli il goz-
z o , fi dee farne de' duri , compofli di Üop-
pa , e di nodi di canapé , 

6°. L o [merlo ( m e r l i n ) é il piü piccolo 
di tutti gli uccelli di rapiña; ed ha qual-
che fomiglianza al falcone falvatico nelía 
piunaa, come anche nel giallo fereziato de* 
piedi, del becco, negli ar t íg l j , ned é di-
verfo dal medefimo nelle condizioni o qua-
l itadi . — Q u a n d ' é refo ben umano, e fat-
to ai Jogoro, e che fegli ha ben 1'occhio 
addoflb , diventa un eccellente fparviere y 
fpezialmente a pernici , tordi e lodole. — 
M a egli é molto affaccendato, e lijcenziofo,. 
e fi dee por cura fpeziaie, ch'ei ftravagan-
temente non fi raangi via i l proprio piede 
ed art igl i , come fi sa ch'egli ha fatto pia 

E ' arrifehíante a raaraviglía; e volé ra ad 
uccelli piü groíE di l u i , con tal ardore e 
veemenza , che gli andra perfeguitando fino 
in una C i t t a , o in tul v i l í a g g i o . 

Sebbene lo fmerla fi annovera fra g l i / / w -
v ie r i da pugno, fi pub avvezzare a di íet -
tarfi del logoro; quando voí Pavete fatto 
venire al logoro, in modo ch'egli foffra 
pazientemente i l cappello, dovrefte farglí 
uno ftrafeico con una perníce ; s'ei la cal-
pefta, e l 'uccidej rimuneratelo bene : indi 
mándatelo dietro alia pernice falvatica, e 
s1 ei la prende o la raggiugne al primo, o 
fecondo v o l ó , avendola i bracchi fatta le" 
var di nuovo, fate che fe tie c ib i , e fe ne> 
liempia ragionevolmente il gozzoj animan-

H 2 dolo 
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dolo colla voce in tal maniera, ch'ei pof-
fa conofcerla un1 altra volta ^ S'eglinon rie-
fce ardite e bravo alia pr ima , o feconda 
vol ta , non Tara buono da nul la . 

7o. II falchetto, che fi chiama hobby da-
gli Inglefi , e heberau da' Franzefi , " é una 
i o n a di fparviere , che naturalmente fa pre
da di colorabi, lodole, ed altra picciola cac-
ciagione^ 

H a i l becco turchino, ma la parte ch 'é 
tra' i becco e gli occhi é gialla, e di tal 
colore fon pur le gambe ; aííai nere le mi
nute penne di fotto l 'occhio; e tra ñera e 
gialla la cima del la t e ü a . 

Egli ha parimente due vene bianche fal 
eolio: le piume fotto la gorgia, e intorno 
¡alie cigl ia, fono ro í í i cc ie , fenza macchia o 
gocciola \ le piume del petto per la maggior 
y a r t e b r u ñ e , puré feminate di macchie bian
c h e ; la fchiena, la coda, e T a l e , fono ne
re in alto; non avendo grandi fcaglie fopra 
le gambe, eccetto alcune poche di dietro: 
le tre dita degli artiglj fono a (Ta i grandi a 
proporcione della di lui corta gamba; le di 
Jui penne della coda ( brail feaihers) tinte 
fra roffo e blanco; e quelle dietro la eofeia 
^ pendam feathers ) , dette anche p e n á e n t i , 
¿ ' u n color rugginente, e fummicato. 

E g l i é fparviere da logoro, e non da pu
g n o ; cd é gran volatore, trovandofi per 
ogni capo fimile al fagro, benché fia d'af-
fai minor grandezza; perché non folamen-
i s egli é lefio e leggier d' a l a , ma ardifee 
anveüire nibbj , abuzzaghi, e cornacchie , 
c lor dará botta per botta, colpo percolpo 
{foufc for feufe ) , finché alie volte ürofeiano 
^ they fie ge ) e vengono glu in térra a capi-
stomboli Tuno e l'altro infierne. — M a egli 
^ dato principalmente alia lodola, la qua-
i e povera creaturella tanto teme la di lui 
prefenza, mentr' ei fvolazza nell' aria al dif-
íbpra di e f ía , ch'ella vuole piuttofto rac-
comandarfi alia diferezione de' cacciatori o 
de' can i , od eflfere calpeftata da' cavalli , 
che aventurarfi a l l ' ar ia , ov' ella vede coll' 
a l i fpiegate ii fuo nemico mortale. 

I I falchetto fomminiflra puré un leggia-
c!ro traftullo, colle retí e coi bracchi; per
c h é quando i cani battono la campagna, 
per far levare gli uccell i , e che in alto al 
di fopra di loro fía fvolazzando i l falchet
to , i poveri uccelli , temendo di qualche 
«ofpirazione fra i cani e gli fparvkri a lor 
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totale rovlna, non ofano raccomandarfí a l 
ie lor a le , ma dimano miglior partito di 
fíarfene piatti in ful terreno, ed in tal gui-
fa reflano acchiappati nelle re t í . —Queflo 
divertimento fi chiama dagl' Inglefi daring . 

8o. L ' ajUre ( gos-hawk , cioc fparvier 
groífo ) é un grande fparviere d' ala corta , 
di cui ve n' ha di parecchie forte , differen-
ti in bonta, forza, ed arditezza, fecondo 
la di ver fita della loro fcelta nel coprire; al 
qual tempo gli uccelli di rapiña d' ogni fpe-
zie fi radunano coll1 aflore, e tutti, infierne 
lo corteggiano. 

V i fono añori di quafi tutt'i paefi, ma 
neffuno miglior di quelli della parte Set-
tentrionale d' Irlanda. — L ' a ñ o r e dee ave-
re una teda piccoia, una faccia lunga e 
dritta, una gola ampia; ecchj grandi, pro-
fondi; la pupilla dell'occhio ñera ; le n a r i , 
i 'orecchie, la fchiena, e i piedi, grandi e 
ner i ; un becco ñero e lungo; un eolio pur 
lungo; un groíío petto; una carne dura j 
lunghe cofeie carnofe; FoíTo della gamba 
e del ginocehio, corto; dita ed artiglj , lun-
ghi e grandi; e dee riufcire tondo dalla 
coda fin al petto in avanti . — L e penne 
delle cofeie, verfo la coda, dovrebbono ef-
fer grandi, e le penne della coda corte e 
mol l i , alquanto tendenti ad una magliadi 
ferro. Certe penne della coda { b r a i l feat
hers') dovrebbero e fie re fimili a quelle del 
petto; e le penne di coperta della coda, 
macchiate e piene di neri g lobet t i \ ma i ' 
eftremita di ciafeuna penna della coda, ver-
gata di ñ e r o . 

Per diflinguere la fortezza dell'uccello , 
legatene parecch; di loro in var; luoghi d' 
una camera, o muda ; e quello fparviere $ 
che gitta i l fuo flerco piu alto e p iu lon-
tano , che gli a l tr i , fi pub conghietturare 
che fia i ! piü forte. 

L'aflore vola al fagiano, all'anitra fal-
vatica, a iroca falvatica, al leppre, ed al 
cof.iglio ; a n z i , egli s' arrifehiera ad affer-
rare un capretto, od una capra. 

S i dee cuñodire con qualche cura , ef-
fendo aífai dilicato e fquifito nel fuo ci-
bo , &c . 

9o. L o fparviere pdjfere { fpa r ronü-hawk} 
e parimente una fpezie di fparviere d' ala 
corta; di cui ve n ' é parecchie forte, dif-
ferenti nelle penne: alcuni fono di minu
te penne e nere 5 altri d'una penna piíi 
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gránele-; alcuni pennuti come la quaglia; 
ed akri con piume bruñe , o a maglia di 
canovaccio , &c. 

L o fparviere páffere, tanto quanto gli per-
raeíteri la fuá lorza, é buono fparviere \ 
e colui che sa il modo di addomeí l icare , e 
render umano lo fparviere páiTere, e di cac-
ciare con l u i , pub agevolmente giugnere 
a tenere e maneggiare tutti gli a k r i . —-
Egi i é ftimato particolarmente , perch' ei 
ferve si nel Verno , che nella State,_ con 
gran placeré ; ed inveñira ogni forta di cac-
ciagione, anche meglio del falcone . 

Giuoco o Caccia dello S PAR VIERE ; o fia 
1'arte, od efercizio di cacciare e prendere 
iiccelli falvatici col mezzo di f p a r v i c r i , od 
nccelJi di rapiña. 

Quefto íi chiama in Inglefe, h a w k m g ; 
ed é lo íleflb che Fnleoneria , nel linguaggio 
degli I t a ü a n i , la quale puré da' primi P a l -
comy s' appella . Vedi FALCONERIA . 

L a parola hawking * , o Falconeria , nella 
fuá latitudine, include parimenti 1'arte di 
domare e difciplinare gli f p a r v i e r i , e i fal-
coni , e di rendergli atti al traflullo della 
caccia. 

* H a w k , e h a w k i n g , fono veci applica-
te propr i amenté a g l i fparvieri : ma come 
g l i Inglefi le ejiendono anche a1 f a l con i , 
per effere , e quefii , e que l l i , della Jief-
f a arte, che porta i l >nome d i Falcone
ria , e quafi della flefja natura ; quefF % 
Ja ragione, per cu i , feguitando efatta-
mente i l tejió , ci fiam f e r v i t i , nella tra* 
duzione d i queff articolo, della parola 
genérale d i Sparviere, anche parlando d i 
que g l i uccell i , che propriamente Falconi 
fi chiamano. Vedi SPARVIERE , e FAL-

L a Falconeria, o fia V arte del governa-
re falconi e f pa rv i e r i , c c m e c c h é un'eferci
zio ora aífai difufato fra gli Inglefi , in com-
parazione di quel ch'egli era anticamente , 
íbmminif lra nientemeno gran varieta di ter-
rnini fignificanti, che tuttor hanno luogo 
nella lingua di quella Nazione . 

Cos í le parti d1 uno fparviere , o falccne, 
hanno i lor proprj runni. — Le gambe , 
«alia cofeia infin al piede , fi chiamano ¿mwx, 
cioé braccia ; le dita de1 piedi, petty-fmgles ; 
gn artiglj, pounces, — L'ale fi chiamano 
j a i l í , cioé vele; le penne lunghc di quede, 
¿y'ams > cio¿ raggj; le due piü lunghe, ^r/»-
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cipal feathen, cioé penne principal i ; quellc 
che fon vicinc a quefte, f l ag t , c ioé ban-
diere. — L a coda fi chiama t r a i n , c ioé ftra-
feico; le penne del petto, m a i l i , cioé ma
güe ; quelle dietro la cofeia, pendant fea-
thers, cioé penne pendenti. —Quando le 
penne non fon' ancora interaraente crefeiu-
te , fi dice che lo fparviere é unfummed , c ioé 
non fommato; quand' elle fono compiute e 
perfette, egli é fummed, cioé fommato. 
• — I I gozzo fi chiama gorge, cioé gorgia. 
— II condotto vicino al culo , ove la feccia 
fi tira giü , fi chiama pannel , c ioé budello. 
— L a foñanza vifeofa che ña nel budello, 
fi chiama glut , cioé fazieta. — L a par
te fuperiore e adunca o curva del ro-
ílro , fi chiama heak, c ioé becco; la parte 
interiore , c l ap , cioé buífa: la parte gialla 
tra il becco e gli occhj, fear o fere , c i o é 
inceratura; e i due piccoli buchi , che v i 
fono, nares , cioé nar i . 

Quanto a' fornimenti dello fparviere , 
— I cuoj, con íbnagl j , abbottonati ful le 
fue gambe, fi chiamano bewits , c ioé ge-
t i . — L a ílrifcia di cuoio, con cui il F a l -
coniere tiene il falcone, fi chiama leafe, 
o leash, c ioé langa ; i piccioli corcggiuoli, 
con cui la lunga é attaccata alie gambe, 
jejfcs; ed una cordellina, o fpago, attac-
cato alia lunga, nel difciplinare 1' uccello, 
c réame . — U n a coperta per la di lui tefta, 
per tenerlo all' ofeuro, fi] chiama hood, c ioé 
cappello; un gran cappello largo, aperto 
di dietro, da portarfi da principio, fi chia
ma rufter hood: I I tirare le cordelle, affin-
ché i l cappello fi trovi pronto ad eífer le-
vato , fi chiama unftr iking she hood. — V 
acciecare uno fparviere fubito che s' é pre-
fo, col fargli paífare un filo per le palpe-
bre , e cosí tirarle al di fopra degli occhj , 
per prepararlo ad eífere camuffato {forbeing 
hudded ) , fi chiama feeling . — U n a figura 
o raífomiglianza d' uccello j fatta di pelle e 
di penne, fi chiama l u r e , c ioé logoro. 
— II luogo ove il falcone fi ripofa, quand' 
é via da! pugno del Falconiere, fi chiama 
pearch , cioé pertica, ramo , o gretola -
•— I l luogo ove fe gli mette il fuo mangia-
r e , fi chiama haok, c ioé raürell iera. — E 
quello in cui egli é poflo, mentre gli cado-
no le penne e gli ritornano, mevo , c i oé 
muda. 

Qualcofa che fi da alio fparviere , pernet-
tar-
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targli e pürgargli il gozzo, fí chisma ca~ 
fting. — L e picciole penne che g ü í i d a n n o 
per farlo vomitare , fi chía mano plumage, 
cioé un ciníío di piume. — L a ghiaia che 
fegli da per ajutarlo a deprimere ú fuo fto-
maccoj fi chiama rangle. — I I fuo gittar 
so fporcizia dal gozzo dopo di aver vomi-
tato , fi chiama g leaming. >—li purgaredel-
la fuá grafcia 5 &€. enjcawing , c ioé aleña
r e , o fare ch'ei perda o fcemi il fuo graf
io col 'dargli un alimento piü fobrio. — L * 
eífer egli ben ripieno,. fi Qhizxnz gurg i t ing . 
•— L ' inferirgli una penna neli' a la , in luo-
go d'una rotta, fi chiama impinga — II 
dargli da pelare una gamba, od un'ala d' 
u c c e i l o f i chiama t i r i n g , cioe firaccare * 
— I I eolio drun ucceilo, fu cui lo fparvie-
re fi fcaglia e fa prefa, fi chiama i nke \ : 
— C i b che lo fparviere lafcia deila fuá pre
d a , fi chiama / ? / / / , o pe l f , c ioé fpoglia » 

V i fono anche termini proprj per le va
rié di lui azioni. — Q u a n d ' egli sbatte le 
fue a l i , come fe tentaíTe d' andaríene via 
dalla pertica o dal pugno , fi dice che vo
l i t a , o fvolaxza , ío bats ~ — Q u a n d o fían-
do troppo v i c i n i , Tuno s'azzuffa coll' al-
t ro , fi chiama crabbing. •—Quando i gio-
vani falconi tremano, e fcuoton 1' ali in 
obbedienza ai lor maggiori , fi chiama row-
í i n g , c ioé appiattarfi , —-Quando il falcone 
fi fpaxza il becco dopo aver mangiato, fi 
dice ch'ei feaks , c ioé fcopa. —Quando^ 
dorrae , fi dice ch' ei j o u k s . — D a l tempo, 
ch'e i fcambia le fue penne, fínch'egli di-
venti blanco di nuoyo, fi chiama la fuá i n -
tcrmuda, intermewlng . — I I calcare, o co-
prire , fi chiama cawk'mg. — Q u a n d ' egli 
í lende una delle fue ali dopo le fue gambe, 
e pe fe i a V altra , fi chiama man t l i ng , c ioé 
ftender f a l i • — I I fuo flerco , fi chiama 
muting , c ioé lo ftallarej quand'egli fíalla 
buon tratto lungi da s é , fi dice che fchiz-
z a , to sliee ; quand' ei lo fa direttamente 
ail' ingiu, in vece di flallare ali' indietro, 
li dice che fporca, to s i m e y e fe lo fa in 
goccie , fi chiama dropping , cioé gocciola-
xe. —Quand'egl i in certo modo fiarnuta y 
li chiama f n i t i n g , c ioé foífiarfi il nafo. 
— Quand'egli s' alza e fi fcuote, fi dice 
che fi fveglia, sherouzes, — Q u a n d ' e g l i , 
dopo avere ñefo 1' a l i , fe le attraverfa Ín
fleme fopra la fuá fchiena, fi dice che tril
la o gorgheggia , she warbles . 
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Quand' un falcone afierra , fi dice che 

fírigne o lega, she binds . — Q u a n d o , aven-
do fatto prefa , od afferrato, ei firappa le 
penne, fi dice che fpiuma , to p lume. — 
Quand'egli fa levar in alto un ucceilo, eá 
alia fine difcende con eíío lui in térra, fi 
chiama trujfmg^ cioé levar su , portar via , 
— Quando, eífendo in a l to , egli fcende 
ad invefiir la fuá caecia, fi chiama ftoopingy 
cioé calare. —Quand'egl i fen vola via trop
po lungi dalla cacciagione, fi dice che va 
a rañrello , she rakes. Quando, lafciando 
la fuá propia cacciagione, ei vola a gazze, 
cornacchie, &c. che per avventura s'abbat-
tono a vcnirgli attraverfo , fi chiama checkt 
c ioé i n térro m pe re . •—Quando, perdendo 
il fuo ucceilo, o mancandogli il colpo, s* 
appiglia al piü vicino attacco, fi dice ch'ct 
vola on head, — L ' ucceilo , o la cacciagio
n e , fu cui egli v o l a , fi chiama quarryr 
c ioé preda. — I I corpo raorto d' un ucceilo 
amraazzato dallo fparviere r fi chiama pf/f , 
c ioé pelle, —Quand'eg l i fen vola via col
la preda, fi dice che porta, sñe cantes... 
—-Quando, nello fcendere , egli fi gira due 
o tre volte in fu IT ala , per rimetterfi prima 
di afFerrare , fi chiama eancelieríng . — Quand7 
egli coípifce T u c c e i l o , fenza portarlo v i a , 
fi chiama ruff.. — I I rendere manfueto e 
gen ti le uno fparviere y fi chiama rcclaiming , 
cioé addimeílrcare.. — I l portarlo a foífrire 
la compagnia degli uomini , manning he t , 
cioé renderlo umano. — U n vecchlo fal
cone buono e bravo, adoperato per infe-
gnar i l v o l ó e dar efempio ad un falcont 
giovane, fi chiama make h a w k , c ioé fpar-
vier da fazione. 

L ' addomeflicare, il render umano , e T 
allevare un falcone peí divertimento della 
cacc ia , non fon cofe facili a raetterfi in 
un precifo ordine di r e g ó l e . — I l tutto 
confiííe in diverfe picciole pratiche ed of-
fervanze, calcolate per rendere i lFalconie-
re famigliare al fuo uccei lo , per proccú
rame 1'affetto di quefto, & c , — L a cofa 
principale e fondaraentale, che il Falconie-
re ha da intraprendere, e da cui pub egli 
prometterfi il re fío, fié lo flomaco dell' 
ucceilo^ — E g l i ha da farufo del gran prin
cipio dell'appetito in cento modi , per con-
durre 1'ucceilo obbliquamente a quanto ei 
dal medefimo defidera: tutto cib chTcgli 
pub fare fi é di divertir la natura, e faría 

fer-
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fervlre a' fuoi difegni, faccndo che fía inle-
rtíTe deir.uceello , reale od apparente , il 
fare quanto i l Falconiere da eíTo ricliiede. 

II m é t o d o , percib, íara difFerente, fe-
«ondo lo ñato e la condkione deli' uccello 
che fi ha da maneggiare. — U n í a l c o n e , 
per efempio, tolto dal nido, non ha bi ío-
gno d'cííere addimeí l icato; fi dee nutricar-
]o con gran cura , ed allevarlo nella di lui 
naturale dorneí l ichezza . 

U n fal con ra mace , uno fparvier foran-
te , od un ramingo, non ha bifogno d'a!-
cun nutricamentoj fi dee fargli perderé la 
fuá falvatichezza, ed avvezzarlo ad « n al-
tro método di vivere *, e feguitando le di 
lui mire , e il di lui proprio in tere í í e , rtn-
derlo íbggetto a quelle del íuo padrone . 

Per addimefticare, E . gr. un falcone fal-
vatico ( haggard f a l can ) , íi comincia col r in-
chiuderlo, e togliergli il chiaro, con tirar-
gli un cappello o cappuccio fopra gli occhj; 
ed attaccandolo con uno ípago di lunga, il 
che lo rende piu accefiibile. — L a feconda 
cofa, che fi ha a fare, é di maneggiarlo 
fpcíTo, prendendolo in roano, íovente ac-
carezzandolo, pofandolo in fulla mano , e 
portándolo attorno; í coprendo lo , o ícap-
pucciandolo, e fubito ¿ i tiuovo incappuc-
ciandolo; e cib per otto o nove giorni , 
fcnza raai permettergli di dormiré . — D u 
rante tutto queño tempo egü fi ha da te-
nere fobrio, e ín buon appetito di mangia-
•re i ma fegü dee dar fovcnte qualche ali
mento, un poco alia volta ; ícappucciando-
lo a tal tffetto, e mentr'egli é ícappuccía-
to , íi dee con lui ufare continuamente la 
voce, acciocch' ei venga ad impararla; e 
che al íentir la voce poífa egli naturalmen
te concepire fperanza d'eflere a ü m c n t a t o . 
— C i b fatto, fi dee invitarlo a venire dalla 
pertica al pugno, tirando le cordelleche gli 
fciolgono il cappello o cappuccio, moftran-
dogli qualche c ibo, adoperando la voce, e 
chiamandolo fin tanto che venga al pugno, 
e ful medefimo íi c ib i . — S ' e i fempre r i -
cufa, non gli date da mangiare, finché c i 
venga. — I n d i procedete ad avvezzarlo al 
logoro, dándolo a tenere a qualcheduno, e 
chiamandolo con un logoro ben provvcduto 
di cibo da tutte e due le bande, e dategli 
un boccone: úfatelo a queí io per fei o fette 
giorni; dopo di che , tentatelo di venire a 
poco a poco piü e piu oltre verfo i l logoro, 
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moyendo e fcuotendo quefio per fargü fe-
gno, ed aggirandovelo intorno alia t e ñ a , 
&c. e s egli ci viene fchiettamente e fran
camente, rimuneratelo. In tre o -quattro 
giorni di piu chiaraatelo al voí lro logoro, 
ben fornito come fopra, tanto lungi qua«-
to é poílibile a lui' di vedervi o í e n t i r v i ; e 
sbrigatelo e íciogl ietelo di tutt' i íuoi forni-
ment i , 

R e f o , cost , umano, a d d o m e í l i c a f o , e 
fatto al logoro il falcone, potete andaré con 
lui in campagna ; e fifchiarlo via dal voí lro 
pugno, per vedere s'ei vuol andaré in cer
c a , o cofa fara. S' egli monta , a lzandoí i 
a vo ló i n torno a voi in c i icol i , come dee 
fare un buon falcone; dopo due o tre giri 
chlámate lo colla voñra voce, e buttatefuo-
ri 'il logoro circa la voftra t e ñ a , e quand* 
egli fcende o viene ad effo, dategli un pol-
la í l ro , od un piccione , e lafciate che 1'uc-
cida e lo mangi fopra il medefimo. — E f -
fcndo egli iniziato ad un tal fegno, date
gli prima delle pietre, ogni fera, per di-
fporre il di lui corpo a que'bocconi (ca-
/ U n g í ) che gli fi danno per purgargli 11 goz-
20; e pofcia dategli cotali bocconi , per 
nettargii e fpazzargli il corpo , e renderlo 
affamato . — C o n t i n ú a t e quefio m é t o d o , 
finch' egli abbia í lallato abbaílanza per di
venir acto a fare le fue funzioni, ed efeguir 
qualche imprefa. 

Se il falcone, o /par v i ere, é deflinato a 
qualche partieolar forta di a , fate che 
il di lui logoro abbia fomiglianza con quel-
la tal forta^di cacciagione; e fate ufanza 
di fpeflo cibarlo e ricompenfarlo fopra tal 
logoro, o su qualche coda di quella mede-
fima fpezie; chiamandolo, mentre ña pa-
ícendof i , come s' egli veniíTe chiamato al 
logoro. S' aggiunga, che converrebbe mol
i ó di cibarlo in luoghi firaili a quel l i , ne' 
quali fopra tutto fi fuole trovare l#i di luí 
cacciagione. 

Per metiere a l ia prova uno fparviere 0 f a l 
cone , é uopo prendere uno fparviere vete
rano, e ben efperto, e far ch'ei fcenda 
fopra un uccello, in riviera o paludej c ió 
fatto , rimuneratelo, incappucciatelo, e r i -
ponetelo; e prendendo il giovane fparv iere» 
ándate un mezzo tiro d'arco alia parte on
de fpira il vento, fcioglietegli il cappuccio, 
e dolcemente fifchiatelo via dal pugno, fin
ch'ei s'alzi e fcuota, e ñ a l ü i indi fate 

che 
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clie voM colla t e í k entro o díetro i l ven-
to; equand'egli é ad un'aí tezza propria, 
lafcíategli andaré un uccello, perch'ei fo-
pra vi ca l i , ed afFerrandolo netornicon efib 
lui in térra. Si vegga di piu fo t to i ' ar t í ce lo 
FAICONE. 

SPASIMO,SPASMA, O SPASMUS, 211 A S 
M A , o S n Á S M O S , un termine G r e c o , 
d5 eguale fignificato che il Lat ino , convnlfio, 
é I' Ital iano, convulfione. Vedi CONVUL
SIONE . 

L o fpafmO) che fuccede dopo aver prefo 
Felleboro, o qualch' altro violente purgati
v o , é mortale. — V i fono áes j i fpafimt pe-
culiari a certi membri , e diftinti con nomi 
particolari : quello della bocea íi chiama 

fpaftmo cínico) Spafmus Cynicus ; quello deí-
Ja verga , Sa ty r ia f i í , &c . Vedi PRIAPISMO , 
Spafmo CÍNICO, &C. 

Cardano diflingue due forte di f p a f t m i : 
i l primo confifte in una cortante contrazio-
ne de' mufeoli, che rende le membra rigi-
de ed infleffibili: il fecondo, in movimen-
ti e palpitazioni non naturali e fubitanee, 
di fpeíTo intermittenti e ricomincianti. 

G i i fpafimt accideníali fono [di poca du-
ra ta : alcuni di quefti nafeono da flati, e 
ventofita; altri da morfi di beftie velenofe, 
dalla puntura d'un ñ e r v o , dall'acrimonia 
degli umori che pizzicano lo ftoraaco, da 
ccceffivo freddo, da vapori ifterici, &c . 

S P A S M O D I C O , qualcofa appartenente ad 
uno fpafímO) o convulfione; come una me
dicina fpafmodica, m i male f p a f módico, &c. 
V e d i SPASIMO e CONVULSIVO. 

L a fame, fecondo il Sr. Hecquet, é un' 
affezione fpafmodica delle fibre dello floma-
co ; quand' ella non provenga dall1 eflere le 
fibre troppo inumidite dal di lui liquore, 
in modo, ch' elleno fieno refe incapaci per 
Je lor funzioni. Vedi FAME. 

S P A T O L A * , SPATULA , o Spathula, 
uno flrumento che fi adopera da' Chirurghi , 
e dagli Spezial i ; piattoda un capo, etoa
do dall'altro: e di cui fi fervono per i ten
dere i lor irapiaftri, ed unguenti. 

* L a parola e fó rma la dal L a t i n o , fpatha, 
dal Greco , ctráS'toy, che ftgnifiea lo Jieffo . 

I Chirurghi hanno picciole fpatole d'ac-
ciaro . — G l i Speziali ne hanno puré di 
grandi di legno, per rimefcolare le lor dro-
ghe, quando le innaequano, temperan© ? o 
íanno cuocere. 
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S P A T U M , SPAAD, o Spah , una fpezic 

di talco o geííb Inglefe; eífendo una pietrs 
blanca, fibrofa, fcagl io ía , e lucente, che 
alie volte fi adopera per promoveré la íufion 
de'raetalli. Vedi TALCO. 

Si trova abbaftanza frequentemente in I n -
ghikerra ed in Germania ; e talvolta ne vien 
portaío dal Levante: ¡1 migliore é quello in 
lunghe fcaglie , aífai molle , e che fácilmen
te fi polverizza. — L o fpatum Inglefe é ge
neralmente aífai duro. 

S P A V E N I O , in Inglefe, Spav in* , un 
malore nel cavallo; coníiftente in una gon-
fiatura, od intirizzamento, e durezza, or
dinariamente nel garetto ; il che lo fa andar 
zoppo . 

* L a parola $ formata dal Franzefe , eí* 
parvin , che ftgnifiea lo fieffo. 

V i fono due fpezie ái f p a v e n i , c i o é , 
SPAVENIO d i bue, Ox Spav'm , come lo 

chiamano gli Inglefi ; il qual é un tumore 
callofo, al fondo del garetto, dalla parte di 
dentro; duro come un offo, ed aíTai peno-
fo. —Quand'egl i é ancor frefeo e gi o va
ne , alcuni cavalli zoppicano, a caufa di ef-
fo, folamente al lor primo efeire dalla ftalla. 

SPAVENIO fecco y JDry S p a v i n , del quale 
é piíi facile d' accorgerfi, raentre il cavallo 
alza una delle fue gambe diretane, con im 
pizzico, piu dell' altra .• alie volte egli fi 
trova in ambedue le gambe." 

Quefia fpezie, che alcuni Inglefi chia
mano anche J l r ing-hal t , degenera fovente in 
ifpavenio d i bue ¡ pei quale non v ' é altro 
rimedio, che d' applicarvi il fuoco; il che T 
per altro, non fempre riefee. Vedi SPAVE» 
NIO , Jiring-halt ; qu) f o t t o . 

V i fono due altre fpezie difpavenio^ che 
hanno la lor fede nell'unghia, cioe^ 

SPAVENIO d i fangue^ Blood Spavin j un 
molle tumore , che crefee attraverfo all' u-
gna del cavallo, e fuoi eífere piano di ían-
gue. 

SPAVENIO d 'ojfo, Bone-Spavin, una fo-
fianza croftofa, che crefee alia parte inte
riore dell'ugna fotto la giuntura. 

SPAVENIO, in Inglefe, String-halt•> ua 
fubitaneo pizzico o ítrappata d'una gamba 
diretana del cavallo, per cui ella é fpinta 
aífai piu alto dell 'altra, come s'egli cam-
minaífe fugli aghi; malore, che general
mente avviene folo ai cavalli piu bravi e pi'a 
fpimofi, 
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•yjeiie fovente per infreddarnenío che il ca

ballo ha pre íb , dopo d'avere fatto qualche 
oran corfa, od effeifi fieramente affaticato; 
e fpezialmente quando vien lavato la tem-
po ch'egli é troppo caldo, il cheagghiac-
£ia il fangue, e talmente affidera i nervi , 
che ne íog l i e alie membra il íenfo ed il 
tatto. 

•Per curarlo, bifogna alzare o prender su , 
Ja vena raezzana al di fopra e di fotto del-
la cofeia; fotto la quale fi trova una fpe-
sie di fibra, o cordella { a f m n g ) ^ che fi 
dee tagliar v i a , ugnendo pofcia la parte 
con butirro e fale. 

S P A V E N T A T O , effaré¡ o effrayé, ncU' 
Araldica Inglefe; un termine applicato ad 
•una beftia, quand'ella s'alzafulle fuegam-
be di dietro, come fe foffe grandemente im-
paurita. 

S P A V E N T O , nella Lcgge Inglefe, af-
f x a y , o affraymmt ; una paura fatta ad una , 
o piíi per íone . 

Q u e Ü o , fecondo i Leglft i , fi pub fare 
fenza profferir parola, e fenza daré alcuna 
percofía. — C o m e , allor quando un uomo 
fi moftra armato, o brandifce un' arma, 
egli pub far paura ad a l m che fono difar-
inatL 

L o [patento é un^ingiuria comune; in 
che egli differifce dal l 'a í fa l to , il quale é 
fempre un'ingiuria particolare. Vedi AS-
SALTO. 

S P A Z I O , SPATIUM, un' idea femplice, 
i modi della quale fono, la di í ianza, la ca
pacita, reftenfioae, ladurazione, &c. V e 
di MODO, ESTENSIONE, D u R A Z I O N E , & C . 

L o fpazio , confiderato puramente in lun-
ghezza fra qualche due corpi , é la fie fia 
idea che noi abbiamo della difianza. Vedi 
DíSTANZA . 

S' egli é confiderato in lunghezza , lar-
ghezza , e groí fezza, egli fi chiama propria-
mente capac i t é . Vedi CAPACITA*. 

Q u a n d ' é confiderato frá 1' etlremitadi del
la materia, che riempie la capacité dello 
fpazio con qualcofa folida, tangibile, e mo-
vibi le , fi chiama allora ejienfione, Vedi E -
STENSIONE . 

D i modo che 1' efienfione é un' idea , 
che folamente al corpo appartiene; laddove 
chiaro fi é , che lo fpazio pub eífer confi
derato fenza di quello. Vedi CORPO C VA
CUO. 

, Tom, V I H 

Percib lo fpaz io) neíla fignificazion ge
nérale , é la ftefia cofa che la diftanza con-
fiderata per ogni verfo ; o fiavi dentro qual
che materia folida, o no. 

Ciafcuna differente diftanza é una diffe-
reníe ánodificazione dello fpazio ; e ciafcun' 
idea di qualche fpazio difFerente , é un fem-
plice modo di queft'idea. T a l i fono un pol-
Uce , un piede, una canna, &c. che fono 
le idee di certe fiabilite lunghezze, che glt 
uomini fiffano nella lor mente per i' ufo, e 
mediante il coftume , di mi fura re . — Q u a n 
do queíte idee fono refe farnigliari al pen-
fiere delPuomo, egli pub ripeteríe nella 
fuá mente quante fíate ei vuole, fenza che 
unifca alie medefime 1' idea di corpo; e 
formare a sé le idee di piedi, canne, e brac-
c i a , oltre i piíi rimoti termini di tutt'i 
corpi; ed aggiugnendo quefle fempre ad un' 
a l tra , aggrandire la fuá idea di y^^'oquan-
to gli piace. 

Da qucfia potenza di ripetere ogni idea 
di difianza, fenza mai eífer capaci di ve-
nirne ad un fine, noi ci avviciniamo ali' 
idea de 11' immenfita. Vedi IMMENSO ed IN
FINITO. 

U n altro modo, o raodificazion dello f p a 
z i o , fi prende dalla relazione deiie parti del
la teiminazione dell' efienfione , o fpazio 
circofcritto, fra loro fieífe; e queft'é c\b 
che figura fi chiama . — Quefia fi fcopredal 
tocco in corpi fenf íbiü, alie di cui efiremi-
tadi noi pofiiamo arrivare; e l'occhio la 
prende da que'corpi e co lor í , i di cui ter
mini fono a tiro della fuá vif ia; ove , of-
fervando egli in che modo terminino ¡c 
efiremitadi, o in linee r e t í e , che s'incon-
trano ad angoli difcernevoli; o in linee cur
v e , nelle quali alcun angolo non pub fcor-
geríi ; col confiderare quefie in quanto ell' 
hanno relazione fra di loro in tutte le parti 
dell'efiremitadi d'un corpo o f paz io , egli 
acquifta i ' idea , che figura appelliamo : e l a 
quale fomminifira alia mente una varieta 
infinita. Vedi FIGURA . 

U n altro modo fpertantc a queflo capo, 
é quello del luogo. L a nofira idea di luogo 
non é altro che la pofizione relativa d' una 
cofa, con rapporto alia di lei difianza da 
alcuni punti fiífi e ccrt i : ondediciamo, che 
una cofa h a , o non ha cambiato di luogo, 
quando la fuá difianza é , o non é alterata 
rifpetto a que' corpi , co' quali abbiam occa-

O fio-
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fione di paragonarla. Che cib fia c o s í , pof-
í íamo agevolmente quindi raccorlo , che non 
poffiamo avere idea veruna del luogo deli' 
Univerfo: benché poffiamo averia di tutte 
le fue part í . Vedi LUOGO . 

U n altro modo dello fpazio íi é 1' idea, 
che noi acquiñiamo dalle parti di fucceffio-
ne che fono paflfeggiere e che perpetuamen
te perifcono; cofa che noi chiamiamo da-
razione . I modi fcmplici di queÜa fono qua-
lunque differenti lunghezze della medefima, 
di cui abbiamo idee d i ñ i n t e , come ore, 
giorni , anni , &c. tempo, ed eternita. L ' 
idea di fucceffione fi acquifta col riñettere 
su quelT accompagnamento d' idee, le quali 
c o ñ a n t e m e n t e íi van feguitandó Tuna i'al-
tra nelle noftre menti , per tutto il tempo 
che ci troviamo defti. Vedi SUCCESSIONE . 

L a diftanza fia queíte e quelíe partí di 
quefta fucceffione é cib che noi chiamiam 
dmazione: e la continuazione deli 'eí i ftenza 
di noi medefimi, o di qualfííia altra cofa 
commenfurata alia fucceffione di queÜe o 
quelle idee nelle noítre ment i , é cib che 
noi chiamiamo nofira propria durazicnc, o 
quella di un'altra cofa co-efiilente col noílro 
penfiere. 

U n a volta che un uomo abbia acquiílata 
queil'idea di ciurazione , ei pub appÜcarla a 
cofe che efiílono mentr' egli non penfa : e 
cosi noi mifuriamo il tempo del n o í h o fon-
n o , egualmente che quello, in cui fíamde-
fli. Vedi D U R A Z I O N E . 

L o fpazio íi divide ordinariamente ¡a ¿¡(jo-
luto , e relat ivo. 

L o SPAZIO affoluto é quello, d i ' é con-
fiderato nella fuá propria natura, fenza ri-
guardo ad alcuna cofa efterna \ i l quale re-
fía fcmpre lo í l e í fo , ed é infinito ed im-
mobile. 

L o SPAZIO relativo é quella movibile di-
mcnfione, o mi fu ra del primo, la quale i 
n o í k i fenfi definifcono dalle di lei pofizio-
ni a corpi entro di eíTa; e queíia dal V o l -
go íi ufa per ifpazio immobile. 

L o fpazio relativo, in magnitudine e fi
gura , é fempre lo ñeflb che F a í fo luto; ma 
non é necefifarío ch' ei debba eífer tale nu
m é r i c a m e n t e : come, fe voi fupponeíe che 
un Vafcello fía, in fatti , in affoluta quie
te , allora i luoghi di tutte le cofe, ch' egli 
contiene, faranno gli íteffi affolutamentc e 
relativamente, e nulla cambieri di luogo: 
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ma fupponete che il Vafcello vada a ve la , 
o íi trovi in moto, egli continuamente paf-
fera per nuove parti di fpazio a í foluto: ai a 
tutte le cofe, che fono nel Vafcello, con-
fiderate relativamente, rifpetto al Vafcello 
medefímo , potran diere non ol íante negli 
íleffi luoghi, od avere la íleífa íituazione e 
po í i z ionc , Tuna rifpetto a l l ' akra . 

II moto proprio ed aífoluto fi defimfce 
cffere 1'applicaxione d'un corpo a differen
ti parti di fpazio a í fo lu to , c i o é , di fpazio 
infinito ed immobile. Vedi LUOGO, MOTO 
e QUIETE . 

I Carte í ian i , che fanno V eflenfionc i* 
eífenza della materia , alfct ifeono, che lo 
fpaz io , che un corpo oceupa, é la íleíía 
cofa che il corpo í le í fo; eche non v' é neil' 
Univerfo alcun mero fpaz io , privo d' ogni 
materia: ma cib vcggaíi confuíato fotto i' 
aríicolo VACUO. 

SPAZIO , nella Geometría , denota Varea 
d' una figura ; ovvero cib che riempie T i n -
tervaüo o diftanza fra le l inee, che la ter-
rainano. Vedi AREA e FIGURA . 

L o fpazio parabólico é quello, che fia in-
chiufo neli' intera parábola. Vedi PARÁBO
LA e PARABÓLICO . 

L o fpazio conchoidale, e lo fpazio ciffsida' 
ley fono quegli che flan no inchiufi entro 
le cavitadi della conchoide , e della cif-
foide. 

Mediante i nuovi metodi ora introdoí-
t i , di applicare 1'Algebra alia G e o m e t r í a , 
fi dimoílra , che gli J p a z j , conco'idale e c i j -
foida 'e i benché infinitamente eftefi, fon» 
nulladimeoo magnitudini finite. Vedi CON
CHOIDE e CISSOIDE. 

SPAZIO cidoidale . Vedi 1' articolo C l -
CLOIDALE. 

SPAZIO el l i t t ico. Vedi ELLITTICO . 
SPAZIO, nella Meccanica, quella linea , 

che concepiamo deferitta da un corpo mo-
bile , conílderato come un punto, col di lui 
moto . Vedi MOTO . 

S P E C C H I O , SPECULUM , nell' Ott ica, 
un corpo lifcio, per cui non poífono palia
re i raggj della luce: tale come l'acqua ne* 
pozzi e i ti fiumi profondi, i metalli pulit i , 
e i vetri foderati di mercurio o d' altra ma
teria opaca, volgarmente á c t ú f p e c c h j . V e 
di SPECCHIO, looking glaff . 

Per le varié fpczie e forme di fpecchj, 
piara'j concavi , e convejfi, colla loro Teo-

\ ' ' t i -
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e Fenomeni, c coi metodi di prcpa-

rarli arrotarli, &c. Vedi SPECCHIO, rrnr-
rour ; MAGINARE, &C» 

Per le leggi ed effetti di fpecchi di varié 
forme. Vedi REFLESSIONE; SPECCHIO U -

SPECCHIO , Specuh.m, preíTo i C h i r u r g h i , 
]o ñeíTo che ¡ p e c i l l u m , cioé fpcccbietto, o 
piuttofto /fwítít, che ferve ad inve í l igare , e 
dilatar le ferite, &c. Vedi TENTA , CSPE-
CULUM . 

SPECCHIO , in Inglefe looking-glaff^ uno 
fpccchio piano di vetro, il qoale eí'fendo im-
penetrabile alia luce, rifleíte i di lei rag-
gj , e cosí efíbiíce le immagini degli og-
getti col locaí i avanti di c í f o . Vedi VE-
TRO; SPECCHIO, <?«) fopra; REFLESSIONE, 
&c. 

L a T e ó r i c a di queñi fpecchi, e le leggi, 
con cui eííi danno le apparenze de'corpi, 
fi veggano fotto ii feguente aríicolo SPEC
CHIO , mirrour . 

L a maniera derrotare e preparare g l i SPEC-
CHJ, é come fegue: — U n a ladra di vetro 
fi fiíTa ad una tavola orizzontale, e ad un' 
altra tavola piu piccola fi fiíía un'altrala-
flra, fopra la parte diretana della qualevi 
fi aggiugne una fcatola o caífetta caricata 
di pietre , ed altri pefi. — S o p r a la prima 
laflra fi fpruzza rena fina ed acqua, in una 
fufficiente quantita, per io macinio , e la 
feconda o minor iafira fi mette su quclla , 
e cosí quefia fi travaglia o fi agita qua e 
1̂  , finché ciaícuna abbia ípianato la fuper-
ficie dell' altra. — A mifura ch' elle comin-
ciano a di ventar piu lifcie, fi adopera del-
ia rena piu fina , ed alia fine polve di 
fmalto . —• EíTendo cosí a t íe a ricevere la 
luítratura , un paraleüepipedo di legno, í o -
dcrato di térra di T r í p o l i , o di í tagnobru-
ciato, temperato con acqua, íi mette fulla 
laí tra, e piíi e piu volte fi agita qua e l a , 
finche il vetro abbia acquiüato . un perfetto 
l u í l r o . 

Si trova cofa efiremamente dífficile il r i -
durrc il vetro ad una perfetía cgualita. 
fíei;f//«r giudica, c h ' é uopo maggior arte 
per ridurre il vetro ad un piano perfetto, 
che ad una sfera . — Per lifciare gran lafire 
di vetro, fi ha un ordigno a tal propofito. 

EíTendo pulite le ladre , fi diftende , fo
pra una tavola, della fotti! carta fugante, 
e quefta fi fpruzza di geflb finoj e cib fat-
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to, fopra la carta fí mette una fottil la
m i n a , o fogiia di ftagno, fulla quale íi 
verfa del mercurio, che dev' eííer egual-
mente diflribuito fopra la foglia, con un 
pie di lepre, o con cotone. Sopra la fo
glia fi mette della carta netta, e fopra que-
fia, la lafira di vetro. — C o l l a mano í i -

' nifira fi calca giu la lafira di vetro, e col
la defira fi tira fuori defiramente e gentil
mente la carta; il che fatto, fi copre la 
lafira con carta piu grofifa, e fi carica cT 
un maggior pefo, affinché ne venga cae-
ciato fuori il mercurio fuperfluo, e s'at-
tacchi piu flrettamente lo fiagno al vetro. 
Quand'i l tutto é feccato, fi rimove il pe
fo, e lo fpecchio é fatto e compiuto . 

Alcuni aggiungono un'oncia di mercu
r i o , ad una mezz'oncia di marcaf í l ía , í í -
quefaíta col fuoco; e per t imor, che il 
mercurio non ifvapori in fumo, lo verfa-
no in acqua fredda; e quand'é freddo, lo 
Ipremono attraverfo ad un panno, o pel-
le . Alcuni parimente aggiungono un quar-
to d'oncia di piombo e fiagno alia marcaf-
fita , affinché il vetro fi afciughi piu pre-
fto . V e S i FOGLIA . 

SPECCHIO, Speculum; in Inglefo, mir
rour , z miror ; in Francefe , miroir ; uncor-
po, che efibifee Je imrnagtni degii ogget-
t i , ad effo prefentati, per refleffione. V e 
di REFLESSIONE. 

L'ufo degli fpecchj é antichifiimo. Si fa 
menzione di fpecch/ di bromaí , ndi' Efodo 
x x x v i i i . 8. ove dicefi, che M o s é fsce un 
lavatoio y o hacino d i b r o n z o , cog/i fpecchj 
delle donne ch'' e.rano continuamente radunate 
al ia porta del Taóernacolo . vero, che al
cuni moderni Comentatori non accordano, 
che %\\ fpecchj fíeífi foffero di bnxrzo; ma 
bensi di vetro, incafirato in bronco , o 
contornato di tal metallo. Ma i piu dotti 
Rabbini convengono tutt i , che in que'tem-
pi fpecchj , de'quali fi fervivano le f lm-
mine Ebree nell'acconciarfi latefta, erano 
di metallo; e che ie donne divote , in que
do paíío mentovate, ftcero un regalo a 
M o s é di tutt ' i loro fpecchj per farne ii 
lavatoio di bronzo. Veggafi ii Comento del 
Gefuita Bonfrerio su quefio T e f i o . 

Si potrebbe altresl provare , che glí an-
tichi Greci faceano ufo di fpecchj di bron
c o ; dadiverfi pafii, che s' incontrano negli 
antichi Poeti. Vedi SPECCHIO USTORIO . 

O 2 SPEC-
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SPECCHIO, nel fenfo piu riííretío cleüa 

parola , fi prende particoiarmente per una li-
ícia fuperficie di vetro, ftagnato, o coper-
í o di mercurio, dalla parte di dietro; che 
«fibiíce le immagini dcgli oggetti ad eíTa 
fuperficie o p p o Ü i . Vedi SPECCHIO , Icoking-

SPECCHIO { m h r o u r } , nella C a í o t t r i c a , 
denota ogni corpo lifcio che fia impenetra-
bile ai raggj del S o l é , e che perccnfeguen-
•za gti rifietta egualraente. Vedi RAGGio-e 
LUCE , 

Cos í l'acqua ifl ra pozzo o ñu rae pro-
fondo, ed i metalli puliti e Hfcj, fi anno-
verano fra fpecchj. 

I n quefio fenfo, la dottrina dcgli fpecchj 
fa il foggetto della Catottrica. Vedi CATO-
FTRICA. 

L a domina degli SPECCHJ ^ fendata fopra 
i feguenti pr inc ip j generali. —IO. L a luce 
l iñe í fa da uno fpecchio fa 1'angolo d1 inei-
denza eguale a quello di refleffione; il che 
veggaí i dimofirato fot ío la parola REFLES-
SIONE . 

Quindi , un raggio di luce, come K B 
{ T a v . Ottica fig. 26.) cadendo perpendico-
krmcnte fopra la fuperficie d' uno fpecchio 
D E fara rifleíío indietro fopra sé fieífo. 
1— I I che fi trova , per cfperien^a , cíi' egli 
attualraente fa. 

Percib dallo fieflb punto- d'nno fpcechio^ 
A , non vi poífono eífere parecchj raggj ri-
fleíTi al medefimo punto j poiché in tal ca
fo, tutti gli angoli di refieíBone debbono 
eífer uguali alio fieífo angolo d'incidenza 
A B D , e percib Tuno a i r a l t r o ; il che é 
aífurdo. N é pub il raggio A B eífer riflef-
í o a due o piu punti; poiché in tal cafo 
tutti gli angoli di rifle ilion e farebbero cgua-
Ü alio íleífo angolo d'incidenza A B F : ú 
c h ' é parimente aífurdo. 

2o. D a ciafcun punto d' uno fpecchio , fo
no riflefíi i raggl fopra di eífo. giwati da cia
fcun punto á1 un oggetto radiante. — P o i 
ché dunque i raggi che vengo no da diffe-
jcnt i parti dello Ileífo oggetto, e che bat-
tono ful lo fieífo punto dello fpecchio, non 
poífono eífer ritleffi indietro alio fieífo pun
to; i raggj che provengono da différentí 
punti dello fieífooggetto radiante, vengono 
di nuovo feparaíi dopo la refleffione : di 
modo che ciafcun punto fa vedere, ond' ei 
veniva. Vedi RADIANTE , 
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Quindi é , che i raggj rlfleffi da fpecch/ 

efibifcono gli oggetti alia vifla. — Q u i n d i 
anche apparifce, che i corpi rozz i , e non 
uguali o piani , debbon riñetter la luce in 
tal maniera, che i raggi vegnenti da difFe-
renti punti refiino mefchiati o gittati con-
fufamente infierne. 

G l i fpecchj fi dividono m p i a n i , concavi 9 
eonvejfí, c i l indr ic i , eonici, parabol ic i , ed 
e l l i t m i . 

SPECCHJ p i a n i , fono quelli che hanno-
una fuperficie piaña o piatta. Vedi PIANO. 

Quefti fono quei tal i , ne'quali fi ufa di 
guardare per vedervi entro, mediante H re-
licffo, la propria effigie ; e che volgarmente 
in Inghikerra fi chiamaao looking-glaffcs , 
cioe vetri da guardarvi dentro . 

Per la maniera di fare gli fpecch) piani , 
fi vegga, qui- fopra, SPECCHIO, looking-

Leggi e Femmeni degli Specchj p i a n i . i0 . 
I n uno fpecchio piano , ciafcun punto d' un* 
oggetto, come A. , { T a v . Ot t i ca , fig.ij.) 
fi vede nell' interfecazione , B , del cathetus' 
d'incidenza, A B , col raggio rifleífo C B. 

Quindi , i 0 . Siccoms í u t t ' r raggj rifleíTr 
incontrano il cathetus d' incidenza in B ^ 
per qualunque raggio rifleífo vengafi a ve
dere il punto radiante A , egli apparra fem« 
pre nello üeífo luogo. Confeguentemente , 
qualunque fia if numero di perfone, che 
vedono lo üeífo oggetto nello íleífo f pec 
chio ; lo vedran tutte nello ñeffo luogo die-
tro alio fpecchio. — E quindi é , che lo 
üeífo oggetto ha folamente un'immagine y 
e che noi non la veggiamo doppia con am-
bi gli occhj . Vedi VISIONE . 

Quindi anche la difianza dell' immagine 
B , dair occhio C , é cornpoña del raggio 
d'incidenza A D , e del raggio rifleífo C D : 
E 1'oggetto A radia riflejfamente, nella ftef-
fa maniera ch'ei farebbe d irc í tamente , sv 
egli veniífe rimoíTo al luogo dell' imma
gine . 

2o. L ' immagine d' un punto radiante, 
B . apparifce appunto si lungi dietro adunar 
fpecchio piano, che lo é i l punto radiante 
davanti ad e í f o . 

Quindi , k lo fpecchio A G fi col loca oriz^ 
zontale; il punto A parra tanto fotto V 
Orizzonte , quant'egli é realmente elevato 
fopra di e í f o : Confeguentemente, gli og
getti ritti parranno come inverfi od ar.ro-

ve-
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vefciati; e percib uomini , che flan no rltti 
fui lor piedi, parranno flaríi fujíe lor terte. 
Ovvero, fe Ti attacca lo fpecchio al cieio d' 
una camera, para!ello all' Orizzonte , gli 
ocgetti, che ftanno in ful pavimento, par
ranno tanto fopra il cieio quant'effi fono 
realmente fotto di eííb ; e cib foífopra. 

3o. I n uno fpecchio piano, le immagini 
fono perfettamentc fimiii , ed eguali agÜog-
getti . E quindi il lor ufo, per vederviden
tro la propria effigie. 

4o. I n uno fpecchio piano, le cofe che 
fono alia banda drit ta , appaiono come fe 
foífero alia íinifíra; e vice verfa» 

Quindi puré , abbiamo un método di mi-
furare ogni akitudine inacceíTibile col mez-
zo d' uno fpecchio piano . — C o s í , effendo 
lo fpecchio col iocaío orizzontalraente in C , 
{ F i g . 2S.) ritiratevi da effo fino a tanto 
che la cima deU'aibero vi íi vegga dentro. 
Mifurate Taltezza dell' occhio D E ; la di-
fíanza delia í h z i o n e dal punto di reflefTio-
ne E C , e la diftanza del pié deU'aibero 
dal medefimo. A llora ad E C , C B , e E D , 
tróvate una quarta proporzionale A B . 
Queft 'é I' altitudine ricercata. Vedi ALTI-
T U M N E . 

5o. Se uno fpecchio piano é inclinatoall' 
Orizzonte in un angolo di 45 gradi; un 
oggetto perpendicolare al medefimo apparira 
paralello, ed un oggetto orizzontale, per
pendicolare . 

E quindi, venendo coliocato Tocchio foí?-
to lo fpecchio) la térra apparira perpendico-
larmente fopra di e í í o ; ovvero, s'é collo-
cato fopra i l medefimo, la térra parra per-
pendicoiarmente fotto di eflb. Quindi an
che , un globo, che fcende giti per un po
co inclinato , pub , col raezzo d' uno fpec
chio , farfi vedere come fe montaffe su per 
un piano verticale , con grande forprefa di 
qaegl l , cui non é nota la Catottrica. ~ E 
quindi abbiamo un método di rapprefentar 
noi medefimi , come in at ío di volare . 
— P e r c h é , come abbiamo olTervato, uno 

fp-ecchio inclinato all' Orizzonte fotto un 
angolo di 4 5 ° , rapprefentera gli oggetti 
verticali come fe foffero orizzontali. C o n -
feguentemente, trovandofi cosí difpofto un 
grande fpecchio, a raifura che voi avanza-
te verfo di lui , parra che vi movíate oriz-
zontalnaente; e nulla manchcra aU'appa-
renza del v o l ó , fuorcbé b ftendere infuo-
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r i le braccia e le gambe. Si dee aggiugne-
re , per a l tro , che ficcome il pavimento s* 
alza infierne con v o i , fi vcdra fctnpre che 
i vofiri piedi camminano come lungo ua 
piano verticale. Percib, ad ingannar inte-
ramenteFocchio, fi dee tenerlo lontanodi' 
piedi. 

6° . Se 1' oggetto A B { f i g . 29. ) ,é para
lello alio fpecchio C D , ed egualmente di* 
fiante da elfo che V occhio; la linea riflet-
tente C D fara la met^, della lunghezza dell3 
oggetto A B . 

E quindi, per eífere capaci di vedere 1* 
intero corpo in uno fpecchio piano; la di 
lui altezza e larghezza dee eflere la meta 
dellavoftraaltezza e larghezza. Confeguen-
temente, efiendo data 1'altezza e la larghez
za d'un oggetto da vederfi in uno fpecchio \ 
noi abbiamo anche F altezza e larghezza 
dello fpecchio, neí quale tutto F oggetto 
apparira, nella fieíTa difianza colFocchio . 

Quindi altresi , come la lunghezza e la 
larghezza della parte riflettente dello fpec
chio, fono fubduple di quelle dell'oggetto 
da reñetterfi; la parte riñettente delloT/w-
chio é alia fuperficie refieflTa in una ragione 

fubquac í rup la . Confeguentemente , effendo 
la porzion riflettente una cortante quanti-
t a ; fe in qualche luogo voi védete il cor
po tutto in uno fpecchio , lo vedrete in cia
re un altro luogo, tanto fe di aMofpec* 
chio vi a v v i c i n a í e , quanto fe piíi ve n'al-' 
lontanate. 

7o. Se varj fpecchj, o parecchj frammen-
ti , o pezzi d'uno fpecchio ^ fono tutti nello 
fie fio luogo difpofii; non mofireranno che 
un oggetto. 

8o. Se due fpecchj piam s'incontrano itf 
qualche angolo ; F occhio, collocato entro 
quelFangolo, vedra Fimmagine d'un og
getto collocato entro lo fteííb , tan te volte 
replicata quanti catheti vi poffon eífer t i 
ra ü i , determinanti i luoghi delle immagini f 
e terminati fuori dell' angolo . 

Q u i n d i , ficcome fi pub tirare maggiof 
numero di Mí^fí* terminati fuori dell'ango
lo , a raifura che F angolo é piu acuto | 
quanto piu acuto é Fangolo, t a n t o p i í i n u -
merofe fono le immagini . Cos í Z . Trabef 
ha trovato , che ad un angolo d' un terzo 
di cireoío Fimmagine veniva rapprefenta-
ta due volte , ad ^ tre volte, a ~ cinque 
volte, ad ^ undici volte . 

l a 
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I n oltre, fe gli fpecchj fon collocatl rittí fatta aggiugnete due pard di mercurio;! fu 

in piedi, e cosí contratti; o fe voi vi ri 
tírate da effi, o a loro vi avvicinate , fin
ché le immagini da' medefimi rifleffe fi riu-
nifcano, o concorrano.in u n a ; elle parran-
no raoflruofaniente dirtorte: Cos í fe fono 

bito che i l mercurio comincia a fvaporare 
in fumo ( i l ch'egli fa fubito) fi dee git-
tare in acqua fredda t u í t ' i l compofto, e 
quand' é ben raffredato , travafarne T acqua. 
Indi la miíUira fi fpreme e fa paííare per 

ad un angolo alquanto maggiore d'un ret- un panno lino doppio o t r ip l í ca te ; e quanto 
t o , 1' immagine della voftra faccia appari-
ra con un occhio folo; fe V angolo é mi
nore d' un retto, voi vedrete tre occhi , 
due nafij due bocche, &c. Ad un angolo 
íempre minore, il corpo avra due t e í l e . 
A d un angolo alquanto maggiore d' un an
golo retto, alia diñanza di quat'tro piedi , 

ne vien cosí fceverato, od aífortito , fi ver-
fa nella caví ta d'una sfera di vetro: que-
fta sfera fi ha da rivolgere pian piano in-
torno alia fuá aífe finché fia coperta tutía 
la fuperfície; riíerbandofi 11 redo per ufo 
avvenire . 

Se la sfera é di vetro colorito, anche lo 
i l corpo fara fema tefia, &c. D i nuovo, [pecchio fara tale. E nello fteífo modo fi pof 
fe gli fpecchj fono collocati 1' uno paral el
lo all' Oruzonte , l'altro inclinato alloflef-
fo , o declinato dallo ileflo, é facile d'ac-
corgerfi , che le immagini faranno fempre 
piíi ñravagant i . C o s í , efiendo Tuno decli
nato dalT Orizzonte ad un angolo di 244 

fono fare fpecchj conic i , ellittici , cilindn-
ed a h r i . ci 

* Come fi poíTano far di metal 10, fi vegga 
fotto SPECCHJ concavi. 

Legg i , o Fenomeni degli SPECCHJ convejj l . 
— i0. I n uno fpecchio convel ió sferico, 1' 

gradi, e l'altro inclinato al medefimo; un immagine d'un punto radiante apparifee fra 
uomo vede sé fieffo fiare colla fuá teña a' il centro, e la tangente; ma piü vicino a l -
piedi di un altro. la tangente che al centro, 

Quindi apparifee come fi pofifono tnaneg- Quind i , la diílanza deli1 oggctto dalla tan
gí are od ordinare gli fpecchj ne'giardini , gente é maggiore che quella d e l i ' í m m a g i -
&c . di modo che convertano in mofiri di ne . E confeguentemente 1'oggetto é piü di-
varie forte le immagini di quell i , che fi fiante dallo fpecchio che 1'immagine. 
trovan vicini a l o r o : E poiebé gli fpecchj 20. Se 1'arco D B ( f i g . 31.) intereetto 
é i vetro refletteranno 1'immagine d'unog- fra il punto d1 incidenza D , e il eatheto A B \ 
getto lucido due o tre volte; fe fi colloca ovvero Pangólo C formato nel centro del
una candela, &c. nelT angolo fra due fpecchj, lo fpecchio dal catheto d' incidenza A C , e 
ella fara moltiplicata un infinita di volte. 

Su queñi principj fi fondano varíe mac-
chine catomiche, alcune delle quali rappre-
fentano 'oggetti infinitamente moltiplicati 
e difiorti; altci infinitamente aggranditi, e 
meffi a vafte diftanze. Vedi CATOPTRICA 
ciflula , &c. "̂ 

SPECCHJ convejfi fono quell i , la di cui fu
perfície é conve í fa . Vedi CONVESSO . 

N ó t a t e , che per fuperficie conveffe, gli 
Autori generalmente intendono quelle , che 
fono sfericamente c o n v e í f e . V e d i C o N v E s -
SITA'. 

Maniera d i preparare o fare SPECCHJ con-
v e j f i . — V i fono diverfi metodi ufati da 
diverfi Arí i f t i ; particolarmente quanto alia 
materia, o compofizione. U n o de'miglio-
r i , che fi fappia, ci vien dato da W o l -
fio, c o s í ; 

Liquefate una parte di í l a g n o , un'altra 
di marcaífita infierne, ed alia mafia iique-

da quello d'obbliquazione ; é i ldoppiodeli 
angolo d' incidenza ; 1'immagine B apparirk 
fulla fuperficie dellp fpecchio . 

30. Se T arco, intereetto fra il punto d'in-
cidenza , e il catheto; ovvero , T angolo C for
mato nel centro del lo fpecchio dal catheto d' 
incidenza, e dal catheto d'obbliquazione; é 
piíi del doppio deli' angolo d' incidenza ; V 
immagine fara fuor á s l lo fpecchio . 

4o. Se Tarca intereetto fra i l punto d' 
incidenza, ed il catheto; ovvero 1'angolo 
formato nel centro del lo fpecchio dal catheto 
d'incidenza, e da quello d'obbliquazione , 
é meno del doppio deli'angolo d'inciden
z a ; T immagine apparra entro lo fpecchio. 

5o. I n uno fpecchio conveffo, un punto 
piíi remoto, A ; ( f i g . 32.) vien reñeffo da 
un punto F , piu vicino all'occhio O , che 
ogní piu vicino punto B nello ftelTo cathet® 
d' incidenza. 

Quindi , fe il punto deli'oggetto A , é 
re-
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reñelío dal punto dello fpecchio F ; c 11 pun
to dell'oggetro B dal punto dello fpecchio 
£ . tutt'i punti intermedj fra A e B ver-
ranno refleffi dai punti intermedj dellofpec-
chio fra F c E . Confeguentemente, F E ía-
ra la linea che reflette A B . 

Quindi anche, un punto del cathcto B , 
pare ad una maggior dillanza C b dal cen
tro C , che un piu rimoto, A . 

6° . U n punto piü vicino B i f i g . 33.) 
non nello íleflb catheto che un piü rimoto, 
H ; é refleífo all'occhio O , da un piü vi
cino punto dello fpecchio, che 11 piü ri
moto H . 

Q u i n d i , fe il punto d'un oggetto A , é 
refleíío dal punto d' uno fpecchio C ; e ¡1 
punto deir oggetto B , dal punto delío f p i c -
chio D , tutti fopra lo ík í fo punto O : Tute' 
i punti intermedj fra A e B íaranno re-
fie íii da tutt'i punti intermedj fra C e D . 
C o n f e g u e n í e m e n t e , l'immagine F G dell' 
oggetto B A , é contenuta fra il catheto B E , 
e Á E , 

7o. I n uno fpecchio conve í ío sferico, i' 
immagine é minore dell'oggetto. 

E quindi Tufo di cotali fpecchj nell'ar
le della Pit tura, ove gli oggetti fi hanno 
a rapprefentare piü piccoli del naturale. 

8o. I n uno fpecchio conveflo , quanto piü 
é rimoto 1'oggetto ; tanto minor é la di luí 
immagine: E di nuovo, quanto piü picco-
lo é lo fpecchio) tanto piü piccoia é 1'im
magine. 

9o. I n uno fpecchio c o n v e í í o , la mano 
deftra h volta alia í ini í lra; e -la fin i ft ra al
ia deftra: E le magnitudini perpendicolari 
alio fpecchio appaiono capopié . v 

iomo. L'immagine d' una linea retía per-
pendicolare alio fpecchio, é una linea ret-
t a ; ma quella d' una linea retta , c h ' é o b l i -
qua alio fpecchio, o paralelia al medefimo, 
é c o n v e l í a . 

i i m o . I raggj refleffi da uno fpecchio 
c o n v e í f o , áivergono p i ü , che fe foffero re
fleffi da uno fpecchio piano . 

Quindi la luce, coli'eíTer rifleífa da uno 
fpecchio s k ñ c o , s ' indeboüfce ; e confeguen
íemente gli effetti della luce rifleífa fono 
piü deboli che quei della diretta. 

Quindi anche, i m i o p i , cioé quei che 
hanno corta vifla , veggono gli oggetti re
m o l í piü diftintamente in uno fpecchio con-
veíTo, di quel che facciano direttaraeate. 
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rtfleffi da uno fpecchio conveí ío I raggj 

d' una síera piü piccoia, divergom p i ü , che 
quando fono refleffi da una piü grande . 
C o n f e g u e n í e m e n t e , la luce é piü indeboli-
t a , e i di lei eñetti fono men confiderabili 
nel primo cafo, che nel fecondo. # 

SPECCHJ concavi. fono q u e l ü , la fuper-
fície de'quali é concava. Vedi CONCAVO . 

N ó t a t e , che per cóncava gli Autori corou-
ncmente intendono sfericamente cóncava . 

Maniera d i preparare o d i fare SPECCHJ 
concavi. — P r i m o , bifogna provvedere una 
forma per gittarli . A tal oggetto, préndete 
della creta o argilla ben fe cea , poiverizza-
tela, e crivellatela; mefchiatela su con ac-
qua , e pofeia colateia o feltratcla; con que
d a , impaftate flerco e pelo di caval'.o, ta-
gliuzzato ben minuto , finché la maffa nc 
fia divenuta fufficieníemente dura ; alia qua-
l e , occorrendo, fi pub aggiugnere polve di 
carbón di legna, o polve di mattone, bene 
í tacc ia ta . 

Indi fi preparano due forme grqífolane d' 
una pietra fabbiofa, l* una concava, e l'al-
tra convef ía; le quali fi hanno ad arrotare 
o raacinare 1' una fopra l ' a l t ra , con rena 
bagnata fra entrambe, inf inoattantoché 1' 
una fia perfettamente acconcia all' altra . C o n 
tal mezzo fi acquiíla una perfetta figura sfe-
rica . 

Prepárala prima la mafia, bifogna ora 
Henderla fulla tavola coi mezzo d' un ro
tólo di legno, finch'ella ríe fea d'unagrof-
fezra convenevole per lo fpecchio', ed ailora 
venendo coi pe ría di polve di mattone per 
impediré che non s' a t í a c c h i , fi mette fo
pra la forma convefía , ed in tal modo ell' 
acquiila la figura dello fpecchio. Quando que-
Üa é fecca, fi copre con un altro letto del
la fie fía m a í í a ; ed una volta che pur que-
fto lia feccato, ambi i coperchj o fegmenti 
della sfera cava falta di creta fi levan v i a . 
Efíendo me fío da parte il piü interno de* 
due, fi ugne la forma di pietra con una 
fpezie di belletto prepáralo di ge fío e latte, 
e fopra di eíía fi torna a metiere il coper-
chio eíterlore . 

F inalmente , ricopertafi ben bene la giun-
tura colla flefía creta, di cui é formato i l 
coperchio; fi lega infierne tutta la forma 
con filo di ferro; e fi fauno due buchi at-
traverfo al coperchio, i'uno per la materia 
liquefatta dello fpecchio da verfarfi per efío , 

P al-
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I' al tro per l'aria che a tal buco ha da efci-
r e , per impediré che Je bolle non guañin 
1® fpecchio. 

Prepárala cosí la forma i fi liquefanno 
infierne otto partí di rame, una di ñagrso 
d'Inghilterra, e cinque di marcaffita ; coa 
una rneftola fi prende fuori un poco di tal 
miftura, e s'ella é troppo ro í ía , quand'é 
fredda , vi fi mette dentro pih di ftagno; 
fe troppo blanca, piu di rame: Indi fi ver
ía la maíía nelia forma dapprima prepara
ra ; e cosí ella affume la figura di fpec
chio , 

Alcuni mefchiano con diece partí di ra
me quattro parti di ftagno d' Inghilterra, 
un poco d' antimonio e di fale armoniaco, 
limefcolando od agitando la maíía intorno, 

per tutt'ii tempo che qualche fummo an
cor ne forge. Al tr i hann'altre compofizio-
n i ; molte dellc quali fono defcrittedaiVZ'oí-
t u í t F*hnius . 

Gittatofi cosí lo fpecchio) egli viene af-
fodato ad un telaio dilegno, e cosí agitato 
e travagliato qua e la fopra la convelía for
ma di pietra, prima con acqua e rena ; td 
alia fine fenza rena , finch' el fia refo atto 
a ricevere la luflratura. Indi la forma di 
pietra fi copre di ca i ta , e quefia fi unge o 
fporca tutta per di fopra con polvere di Tr í 
poli e calce di flagno: fopra la qualeagitafi 
qua e la lo fpecchio infino a tanto ch' egü 
abbia acquií lato un lufiro perfetto. — E 
nella fie lía guifa fi lifciano gli fpecchj di 
vetro , eccetto che ia loro fuperficie convef-
fa fi travaglia nella forma concava. 

Quando gli fpecchj fono a fia i grandi, fi 
fiíTano fopra una í a v o l a , e prima fi arrota-
no con una pietra fabbiofa , indi con una 
pomice, poi con rena f ina, col mezxo d' 
un vetro aífodato ad un telaio di legno; 
e finalmente fi fregano con calce di fla
gno, e con polvere di T r í p o l i , mediante 
un cuoio bagnato. 

Per ifpecchj di vetro concavi, la forma 
fi fa ordinariamente di alabafiro: II refto, 
come negli fpecchj di metallo . 

Leggi e Fenomeni deglt SPECCHJ concavi. 
Io. Se un r a g g í o , come K I , { f i g . 34 . ) 
cade fur uno fpecchio concavo L I , fotto un' 
inclinazione di 60 gradi, e paralello all'af-
fe A B ; il raggio refleífo IBconcorreracol l ' 
afle A B nel polo del vetro B . — Se 1'in
clinazione del raggio incidente ¿ minore di 
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^0 gradi, come quella di E , 'il raggío re-
fleflb E F concorrera co l i 'a í í e nella difian
za B F , c h ' é minore d' una quarta parte 
del d i á m e t r o . — E d univerfalmente, la di-
fianza del punto F , ín cui il raggio H E 
concorre coll'afle, dal centro C , é alia 
meta del raggio ( r a d i u t ) C D nella ragic-
ne del!' intero fino al co-fino d' inclina
zione . 

Quíndi per calcólo fi raccoglie, che in 
uno fpecchio concavo sferíco, la cui larghez-
za fubtende un angolo di fei grad í , i raggj 
paralelli s'incontrsno dopo la refleífione ín 
una parte deH'afle, minore della millefima 
quattrocentefima cínquantefima fettíma par
te del radius : fe la larghezza dello fpec
chio concavo é 6 , 9 , 12, 15, o 18 gradi ; 
la parte dell'afTe ín cui í raggj paraleiii 
s' íncontrano dopo la refleffione é meno di 
F T T 5 " H h i i N 5 T i 5 i ^ , d e l r ^ / « j - . 

E su quefio principio fono fabbricati gli 
fpecchj uftcr j . 

Concioí í iacofaché , poíché i raggj diffufi 
per tutta la fuperficie dello fpecchio conca
vo , dopo la refleffione fono contratti in un 
piccoliffimo circuito; la luce, ed il calo
re de' raggj (paralelli debbon eflere con c ió 
prodigiofamente accrefciuti, cioe in una ra-
gion duplicata della larghezza dello fpec
chio, e del diámetro del círcolo in cui tutí' 
i raggj fono raccolt í : E poiché i raggj del 
Solé fono, per quanto fi otTerva in fulla 
T e r r a , paralelli, ( V e d i LUCE) non é ma-
raviglia fe gli fpecchj concavi abbruciano 
con tanta violenza . V e d i SPECCHIO U s x o -
RIO . 

D a quefio fieífo principio fi deduce pa-
rimenti un método di rapprefentare le ira-
magini degli ogget í í in una fianza ofcura; 
il che veggafi fotto CAMERA ofcura. 

2o. Trovandofi collocato un corpo luci
do nel fuoco F , d' uno fpecchio concavo 
E l 5 ( f ig - 34-) i raggj dopo la refleífione 
diventano paralelli. 

Quindi una luce intenfa pub effer proiet-
ta ad una vafia diftanza da una candela ac-
cefa, &c. coilocata nel foco d' uno fpecchio 

,concavo. 
Quindi anche, fe i raggj paralelli fono ri-

cevuti da un altro fpecchio c ó n c a v o , eglino 
concorreranno di nuovo nel d i l u í fuoco, e 
brucieranno. 

Fachn i i i í m e n í o v a uno fperirnento di que-
fia 
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fía forta fatto a V i e n n a , ove efiendo due 
fpeccbj concavi, T u n o di fei piedi, T a i -
tro di tre , di diámetro , collocati circa ven-
tiquattro piedi in difparte, con un carbón 
vivo nel foco delT uno, ed una miccia ed 
efca neU'akro, i raggj del carbone accefero 
la candeia. 

3o. Se un corpo lucido é col loca to f ra 
ii foco F , ( fig. 34. n. 2. ) e lo fpecchto 
H B C , i raggj dopo la refieífione diverge-
tanno dalPaffe B A . Donde ne fiegue, che 
ia luce é indebolita dalla refieífione, 

4 ° . Se un corpo lucido é collocato tra 
il foco F , e il centro G , i raggj dopo la 
re,fleffione s incontreranno nel i' ai le di la 
dal centro. , 

Quindi fe fi m e í t e una candela in I , la 
fuá immagine comparirá in A j fe fi mette 
in A , la fuá immagine fara in I ; nei pun-
ti intermedj fra I e A la fezione deila lu
ce fara un circolo, e queüo tanto piu gran
de, quanto piu egli c vicino ai punto di 
eoncorfo, 

5o. Se fi colloca un corpo luminofo nel 
centro dello Jpccchio, tutt' i raggj verran 
reflefü indietro íbpra sé fteffi . 

Quindi fe fi mette l'occhio nel centro d' 
uno [pecchio concavo, el non ved ra altio 
fuorché sé medefimo, e ció confufamente 
per tutto lo fpecchio, 

6o. Se un raggio, che cade dal punto 
del ca thetoh, { f i g . 3 5 . ) íbpra lo fpecchto 
c o n v e l i ó , ¿ E , é infierne col fu o refleílb 
I F , continuato entro la concavit^ dello 
fpecchio, F H fara il raggio incidente dal 
punto del catheto H , e F O fuo refleífo. 

Quindi , poiché il punto del catheto H é 
1' immagine del punto h nello fpecchiocon-
ve í fo ; ma il punto h Y immagine di H nel 
concavo: fe f immagine d' un ogget ío re
fleífo da uno ¡pecchio conve í fo , fi vede per 
una refieífione fatta nella di lui concavita, 
d í a apparira fimile all oggctto fieífo. 

E poiché 1'immagine d'un catheto infini
to é minore in un vetro conveflb per un 
quarto del fuo d iámetro ; una porzione del 
catheto) minore che una quarta parte del 
d iámetro , puo apparirc d'ogni magnitudine 
richieíla in un vetro concavo, 

Percib un punto diíiante da uno fpecchio 
concavo, meno che un quarto del díame-

j dee apparire dictro lo fpecchio ad ogni 
áutatm, di qualunque grandezza día fia . 
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Poiehe T immagine d'un oggetto, qua-

lunque fiafi la di lui larghezza, é contenu-
t a , in uno fpecchio c o n v e í f o , tra le due l i 
nee d'incidenza de'fuoi punti cflremi; fe 
un oggetto é collocato fra le due linee in 
una difianza minore d'un quarto del fuo 
d i á m e t r o , la larghezza delta immagine v 
per quanto grande ella fia , pub comparir 
tutta. 

Poiché dunque Pimmagine d'un ogget
to inclufo fra due linee, ad una dií lanza 
minore di un quarto del d i á m e t r o , pubec-
cedere la giufia altezza e larghezza dell'og-
getto; anzi , pub eíícr fatta di qualfifia 
magnitudine, di qualunque grandezza ella 
fia: G l i oggetti collocati fra il foco e lo 
fpecchio debbono comparire di rmgni tudin í 
enormi negli fpeccbj concavi; e fíen do l'im-
magine tanto piu grande nel lo y^í(r<:/;/o con
cavo , quant' ell' é piu piccola n d con-
v e í í o . 

In uno fpecchio conveífo ; 1' immagine 
un obbietto remoto comparifee piu vicina 
al centro, che quella d' un obbietto piu vi
cino : percib in uno fpecchio concavo , l 
immagine d' un obbietto remoto áz \ \o fpec
chio comparifee ad una maggior difianza 
che quella d'un oggetto piu vicino, par
ché la difianza dell' oggetto dal centro fia 
minore che una quarta parte del d i á m e t r o . 

fn uno fpecchio conveífo 1' immagine d" 
un obbietto remoto é piíi piccola che quel
la d' uno vicino; percib in uno fpcechio 
concavo, 1'immagine d'un oggetto, collo
cato tra 11 foco e lo fpecchio, é piíi vicina 
al foco che alio fpecchio, 

V immagine adunque d' un obbietto che 
recede continuamente da uno fpecchio con
cavo , diviene continuamente piíi grande, 
parché egli non receda di W dal foco, ov1 
ella divien confufa; ed a mi fura che ci s1 
a w i c i n a , fi fa ella continuamente piu pic
cola , 

I n uno fpecchio conve í fo , fe la sfera, di 
cui egli é un f e m e n t o , é piíi piccola, 1' 
immagine é pih piccola che in un altro d' 
una sfera pih grande; percib in un conca
v o , fe la sfera, di cui egli é un fegmento, 
é pih piccola , 1' immagine fara piu grande 
che in un altro, la di cui sfera é pi í igran
de ; onde gli fpcech) cóncava , s' eglino (ono 
fegmmt i di sfereaífai picciole) faranno i'ua-
cío di ín icrofcopj . ' 

P 7o. Se 
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7 ° . Se un oggetto é collocato fra uno 

fpecchio concavo e il di luí foco, la fuá im-
magine comparira dietro alio fpecchio, in 
una í ítuazione r i t ta , ma inverfa o arrove-
fciata.. 

8o. Se un oggetto A B , { f i g . é col
locato ira i l foco e i l centro, la fuá im-
magine E F comparira inverfa, e nell'aria 
aperta9 á i la dal centro, eífendo i'occhio 
collocato di la dal centro. 

9o. Se un oggetto E F c collocato di la 
dal centro C , e l'occhio parimente di la 
dal centro, r irnmagine comparira inverfa, 
íiell' aria aperta , fra il centro ed il foco . 

Quind i , le immagini inverfe d' oggetti 
collocati di la da! centro, fono refltífe da 
uno fpecchio concavo, ritte, e poífono ri-
ceverfi fopra una carta applicata fra il cen
tro e il foco, fpezialmentc fe la camera é 
ofcura: fe F oggetto E F é piü oltre diñan
te dal centro, ds quel che lo é il foco, l' 
immagine fara piu piccola che 1'oggetto. 

Su queño principio, gli fpecchj concavi, 
fpezialmente quelli che iono Jegmenti di sfe-
re grandi, e fono capaci di nfíettere interi 
oggetti, efibifcono varj piacevoli fenomeni, 
C o s í , fe un uomo brandifce la fpada cen
tro lo fpecchio ) un aitro da quefto n ' e í c e , 
c gli fi fa incontro cogli fteffi movimenti; 
cd ufeendo dallo fpecchio i'immagine della 
fuá t e ñ a , s'ei la colpifee eolia fuá vera 
fpada, la fpada immaginaria colpira la fuá 
teña vera . S'egli ñende in fuori la mano, 
un'altra mano verra fíefa fuori dallo fpec
chio ^ e 1' jncontrera ad una gran diñanza 
nell'aria feoperta, & c . 

E ful medefimo principio fono fabbricate 
le c i f iuU catottriche , le qual i , quando vi fi 
guarda dentro, efibifcono immagini di gran 
iunga piíi grandi che la caifa. Vedi CATOT-
TRICA c i f tu la . 

iomo. L'immagine d'una linea rettaper-
pendicolare ad uno fpecchio concavo , é una 
linea retta; ma tutte le linee .obblique o 
paralelle fono concave, 

SPECCHJ c i l i n d r i c i , conici^ paraholicí ' , ed 
e l l i t t i c i , fono quelli terminati da una fuper-
í icie rifpettivamente c i l indrica, c ó n i c a , pa
rabólica , e sferoidica. Vedi CILINDRO , C o -
KO, PARÁBOLA, & c . 

Per preparare o fare SPECCHJ ci l indrici ^ 
cometa paraboliciy e l l i t t i c i ^ e iperbolici. — 
Quanto alia fpezie cilindrica e cónica y fe gli 
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fpecchj hanno da eífer di vetro, il método 
di prepararli é lo í tef lo , che quello gia efpo-
ü o per gli fpecchj c o n v e í í i . 

Se di metallo; fi debbono fare nellagui-
fa degli fpecchj concavi , folo che le forme 
di creta, ivi deferirte, ne richieggono ds 
altre di legno della figura del ¡o fpecchio. 

Per ifpecchj d l i i t i c i ^ parabol ic i , e iperbo
l i c i , la íorma fí dee preparare cos í . Sopra 
un piano o tavola di legno, o d ' o í t o n e , 
deferivete la figura di una eiliíTe, A B , ( F ig* 
37. ) di una parábola, odi una i p e r b o l a C D , 
{ F i g . 3 8 . ) nella maniera infegnatafotto co-
tali articoli; il che fatto, tagliate fuori la 
figura dal piano con tuíta 1' aecuratezza im-
rnagínabile . 

A l ia figura ellittica adattate un1 affe, co
me E F , con due appoggj ( f u l e r a ) per fo-
fienerla, &c. ed un manico per moverla, 
Mettete una quantita della creta di fopra 
deícritta fotto di effa j e rivolgete in giro 
FaíTe mediante il manico, finché il piano 
A B vi abbia voltata , o impreffa fopra la 
figura elüttica efattamente. 

V ai fe della figura parabólica, o iperbo-
lica C D , fi dee fíggere al vértice in tal 
maniera, ch' ella pofía fempre fiar ritta. Si 
dee rivolgere queíla in giro come fopra, 
finch'el!'abbia dato la fuá propria figura al
ia creta applicata intorno ad effa. 

L a parte della forma cosí formata, fi dee 
far feccare, ed ugnerla congrafeia, ofpruz-
zarla di polve di mattone. Indi bifognafare 
una forma conveí ía , metiendo una quan
tita della ftefla creta nella cavita cosí for
mata . Que fia ultima fi chiaraa forma 
mafchia , ficcome la prima femmina. 

L a forma mafchia eífendo ben fecca, fi 
ha da applicare entro la femmina ; in guifa 
tale, che folo fi lafci la groífezza difegnata 
d é l o fpecchio fra le medefime. — II refio fi 
fa come per g l i fpecchj concavi. 

Queíii fpecchj non fí fanno fenza grandif-
fima difficoka; a cagione, che per quanto 
fieno giufte le forme, la figura dello fpec
chio é foggetta ad eflferc danneggiata nel 
macinio, 

Fenomeni, o proprietadi degli SPECCHJ ci-
l i n d r i c i . — i 0 . Le dimenfioni degli oggetti 
corrifpondenti per lungo alio fpecchio ^ non 
fono affai mutate; ma quei che corrifpon-
dono per largo hanno le lor figure a l térate , 
e le lar dimenfioni dirainuite, tanto p i í í , 

^uant' 
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quant'eíí i dallo fpecchio fon piu l o n í a n l : 
Donde nafce una gran di/iorfione o contor
n o . Se i! piano di refleííione tagüa loy/w-
¿fijo cilindrico attraverfo ali' a í f e , la reflef-
fione fi fa nella ftefTa guifa,- come nello 

fpecchio piano; s' ei lo taglia paralello alia 
bafe , la refleffione fuccede nello üeíTo rao-
do , che in uno fpecchio sferico; le final
mente lo taglia obbliquamente, od é obbli-
quo alia di lui bafe y la refleffione é la ñef-
f a , che nello fpecchio el l i tt ico^ 

Q u i n d i , come il piano di refleffione non 
paffa mai per TaíTe dello fpecchio^ eccetto 
quando rocchio e la linea obbicttiva fono 
nello rteífo piano j né paralello alia bafe,. fe 
non quando il punto radiante e i ' ó c c h i o fo
no alia fteífa altezzar L a refleffione in uno 
fpecchio cilindrico' é d' ordinario la fleífa che 
in un el í i t t ico . . 

3°^ Se uno fpecchio cilindrico cavo é op-
porto diretramente al S o l é , in cambio d'un 
foco di un punto , i raggj faranno reflefll 
in una linea lucida paralella alia fuá aííe ,. 
ad una diflanza alquanto- piii piccola che 
una quarta parte dei fuo d i á m e t r o . 

Quindi nafce un método di defcrivere 
morfofi r cioé T figure falvatiche deformi r 
fopra un piano r che appaiono belle e ben 
proporzionate, quando fono vedute in uno 
fpecchio cilindrico. Vedi ANAMORFOST. 

Quanto agi i SPECCHJ e l / in ic i r parabolici v 
conici y e p i ramidal i T non ci fono molto no
te le di loro proprietadi: Solamente ^ che 

N e ' p r i m i , fe un raggío batte folio fpec
chio da uno de'di lui fuochr, ei vien re-
fieflb nelT altror Talmente che eflendouna 
candela accefa collocata in uno, la di leí 
luce fara raccolta nell 'altro. 

C h e i fecondi, in quanto tutt' i raggj,. 
ch^effi., reflettono, s'incontrano in un pun
co, fanno i raigliorr fpecchj- uflorj dr tuttii 
gli altrf. 

E , finalmente j C h e figure burbere írre-
golari poflbno defcriverfr fur un piano i n 
guifa tale , che collocandoíi i'occhio fopra-
T afle de' due ul t imi , elle compariranno bel
le e ben proporzionate 0. Vedi ANAMORFO-
s r . 

S P E C C H i a U S T O R I O , in Tnglefe T 
burning.glajf, cioé vefro bruciantei un or-
digno ^ o macchina, mediante' la quale i 
raggj, del Solé vengono raccolti im un p u a -
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to: e con tai mezzo la lor forza ed effetto 
eflremamente efaltati, talché brucino gliog-
getti in efla collocati. 

G\\ fpecchj ufiorj {ono di due forte: i pri -
mi conveffi j detti lentes cauflicie; che traf-
m c í t o n o i raggj di luce, e nel lor paffag-
gio gli rifrangono od inclinano verfo T a f í e ; 
avendo la proprieta delle lent i , ed operan
do fecondo le legg'i della rifrazione. V e d i 
LENTE e RIFRAZIONE.. 

I fecondi , che fono i piu ufuali, fono 
concavi; aífai impropriamente detti fpecchj 
uftorj) eflendo d'ordinario fatti di rnetallo; 
quefti reflettono- i raggj di luce, e in tal 
refleffione, gli inclinano ad un punto nella 
lor aflfe; avendo le proprietadi degli fpecchji 
ed operando fecondo le leggi della refleffio
ne r il che veggafi fotto gli articoli SPEO 
CHIO , minour y e REFLESSIONE . 

Quelli della prima fpezie, c ioé i convef-
fi, furono, come fuppongono gli A u t o r i , 
ignoti agli A n í i c h i ; m a , fecondo 1'oppi-
nion genérale , non eran loro fconofciutt 
quei della feconda .• Narrano gli Storici 5. 
che Archimede col mezzo di quefli abbru-
cib tutta una Flotta. E benché F tffetto r i -
fento fia aííai improbabile , nulladimeno eg l í 
prova a fufficienza, che fimili cofe allora 
íi conofcevano. Le macchine quivi ú f a t e , 
erano, come neííuno nedubita , metalliche 
e c o n c a v e e d aveano il lor foco per re
fleffione : trovandofi ed! accordandofi, che 
gli Antichi non conofcevano i foci refratti 
des vetrr conveí ív , Eppure r il Sr. de la Hire-
ha fcopeno anche quefti, nelle1S(«¿/ d 'Ari -
ftofane ; ove Strepfiade parla a Socrate ás 
uno fpediente, c h ' e g ü a v e a , di pagare i 
fuoi debiti , col mezzo d' un vetro, o pie-
trs rotonda e' trafparenee, adoperata nell1 
accendere il fuoco; colla quale eglí inten-
dea di' liquefaré 1'obbiigazione, la quale 
in que'tempi fulla cera fcriveafi. 11 Sr.^e-
/(X H/t-í? ofiferva r che il vetro1 quivi ufato 
per accendere il fuoco, e ürugger la cera , 
non potea cfler concavo;; poiché un foco-
refleffo, che va da giu in s u , farebbe flato' 
eflremamente improprio per tal propofito: 
e ñ veechio S c o l i a ñ e d' Ariflofane confer-
ma tal fcntimento'. Plinio' fa menzionedl 
globi di vetro' e di' criftallo, i quali , ve-
nendo efpoflr al Solé , abbruciavano' ü ve-
ftito e la carne fulla fchiena della gente; & 
Lattanzio aggiugne, che una sfera di v e -

P z. tro y 
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tro , piena d'acqua, e .tenutaal S o l é , ac-
cendea il fuoco anche nel tempo il piu fred-
do: il che prova indubitatamente gli effctti 
de' vetri conveíTi. 

I n vero, evvi qualche difficolta nel con-
cepire come allora fi doveííe fapere, che 
tali vetri abbruciavano, ícnza fapere ch'effi 
aggrandivano; il che , per comune opinio-
ne i non fi é venuto a fapere che verfo la 
fine del Secólo terzodecimo, allor quando fi 
comínc ib a penfare agí i occhiaii . Perché , 
quanto a q u e ' p a í í i , in Plauto , che paiono 
intimare la conofcenza degli occhiaii,, of-
ferva il Sr. de la H i r e , che no:n pro vano 
alcuna cofa fimüe: ed egli lo decide, coli1 
of íervare , che fícceme quegli fpecchj ufiorj 
erano sfere, o folide, o piene d'acqua, i 
loro fochi farebbero un quarto del lor diá
metro diftanti da'medefimi: fe dunque il 
ior diámetro foífe'fuppoflo u.n mezzo pie-
de, c h ' ¿ il piii che poíl lamo concederé , 
un oggetto dee eííere alia, d i ñ a n z a d ' u n pol-
l i c eemezzo , per ved crio aggrandito: quel-
Ji che fono in maggiori diftanze non com-
parifcono piu grandi, ma folamente piü con
fuí! , attraverío al vetro , che fuori di eflo . 
Non é percib maraviglia, che la proprieta, 
la quale i vetri conveffi haono di aggrandi-
r e , foífe ignota, e nota quella di bruciare: 
ella é bensi cofa piü maravigliofa , che vi 
í ieno fiati trecent' anni fra l ' ínvenz ione de
gli occhiaii e quella de' telefcopj. Vedi O c -
CHIALI e TELESCOPIO. 

Ogni fpecchio concavo raccoglie i raggj 
difperfi per tutta Ja fuá concavita, dopo la 
refleífione , in un punto o foco; ed é percib 
uno fpecchio uftorio. 

Quindi , come il foco é 1 ,̂ dove i raggj 
fono pib firettamente contratti , s' egli é 
BU fegmento d'una sfera grande, la fuá lar-
ghezza non dee fubtenáere un arco di piü di 
dieciotto gradi: s1 egli é un fegmento tinnz 
sfera piü piccola, la fuá larghezza pub effere 
írenta gradi; il che fi verifica eolio fperi-
jaaento. 

Come la fuperfkie d'uno fpecchio f c h ' é 
un fegmento d' uno piü grande, riceve piü 
raggj che un'altra d'una, piü piccolo, fe lá 
latitudíne di ciafcheduna fubtende un arco 
ái dieiotto gradi; od anche piü , o meno, 
purclié fia eguale: gli effetti dello fpecchio 
piü grande faranno maggiori di quelli del 
JHÜ p i c C O l o » 

S P E 
E , come il foco é contenuto tra ía quar-

ía e la quinta parte del d i á m e t r o , gli fpec
chj •) che fono fegmenti di sfere piü grandi s 
bruciano ad una rnaggior difianza che que-
g l i , che tono fegmenti d'una sfera piü pie-
cola . 

P o i c h é , finalmente, il bruciare, o fia for-
7a u j ior ia , dipende dalT umone de'raggj; € 
Tunione de'raggj dalla figura concava sfe-
r ica; non é maraviglia, fe fi dee trovare, 
che anche fpecchj di legno indorati , o que-
gíipreparati d ' a l a b a ñ r o , &c. eoperti d'oro y 
a n z i , quegli eziandio che fon fatti di car
t a , e coperti di pagtia, abbiano ¡a proprie
ta, di bruciare. 

Fra gli A n t i c h i , fpiccano altamente gli 
fpecchj ufiorj d'Archimede e di Proclo ; coli' 
uno de'quaii, le navi Romane, che aííc-
diavano Siracufa, fotto il comando di M a r -
cello, fecondo le relazioni di Zonara , TSÍÍT- . 

r Galeno , Eufiazio, &c. e coli'altro y. 
la Flotta di Vitalia no che aífediava Bizan-
z i o , fecondo lo fie fio Zonara, . furono r i -
dotte in cenere . 

Preflb i Moderni , i piu notabiíi fpecchj 
ufiorj fono quelli di Settala,. di Villette , e 
di Tfchirnhaufen. Settala, Canon-ico di Pa-
dova , fece uno fpecchio paraból ico, il qua
le , fecondo Schottus , brucíava pe^zi di 
legno , alia difianza di quindici o fedici 
paffi.. 

L o fpecchio del Sr. Tfchirnhaufen é íilrar-
no ug,uale al primo , tani-o per la grandez-
za, . che per T effetto . — D i quefto fi no-
taño le cofe feguenti negli A ^ a - Erudi to-
r u m . i 0 . L a legna verde piglia fuoco in ¡n-
rtante ; talmente che un vento- forte ncM 
poffa e í l inguer lo . 2d. L ' acqua bolle imme
diatamente , e le ^uova; che in efia fi tro-
vano, fi poflono mangiar fubito. 30. U n a 
miftura di ftagno e piombo, delía groffezza 
di tre poll ici , gocciola in unattimo; e una 
piaftra di ferro, o d' acciaro, diventa fubi
to infocata, e un poco dopo arde in bir-
c h i . 4 ° . Cofe incapaci di liquefarfi , come 
pietre,. mattoni, &c. diventano prefio i a -
fóca te , come ferro. 50. L a p i a n e l l a , o fca-
g ü u o l a , fi fa prima bianca , pofeia vetro 
ñ e r o . 6° . L e tegole fi convertono in ve
tro giallo, e le conchiglie in vetro giallb 
nericcio. 70. U n a pietra pomice buttata 
fuori da un Vulcano , o Mong'bello, íl 
í lrug§e in vetro bianco: e, 8 ° . U n pez-

to-
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fo di crogiuolo pa rimen te fi veírifica in 
otto minuti. 90. Le olía preño fi conver-
tono in vetro opaco, e la térra in vetro 
ñero . — L a larghczza di quedo fpecchio é 
di quafi tre braccia di I . ipíia; i! di luí fo
co n' é in diílanza di due braccia: egli é 
fatto di raaie , e la fuá follanza non é piu 
del doppio della groííezza d' una cofia di 
epitelio. 

VHlme, Artil la Francefe di L i o n e , fece 
un grande fpecchio ^ che fu comprato da T a -
vernier , e regalato ai Re di Perfia; ne fe-
ce un fecondo, comperato dal Re di Dani-
marca; un terzo , donato daí Re di Fran
cia alf Accademia Reaie j un quarío é flato 
in Inghikerra , ov' egli fu publicamente 
efpofto . — G l i effetti di q u e í l o , tali quali 
trovarongli il Dv, H a n i s e il Dr. DefagU' 
l iers , fono , che una picciola moncta d'ar
gento (fixpcnce ) del valor di fe i foldi fí l i-
quefa in j " t ~ \ un mezzo foldo (halfpen-
ny ) del Re Giorgio , in l ó ' , e cola con un 
buco in 34 . L o íiagno fi firugge in 3", il 
ferro gittato in 16", la fcagliuola in 3" j la 
conchiglia foffile fi calcina in 7*; un pezzo 
della colon na di Pompeo in Ale í íandria , fi 
vetrifica nella parte ñera in 50", nclla bian-
ca in 54; una gleba di ra me in 8": un of-
fo fi calcina in 4", fi vetrifica in 33". U n o 
fmeraldo fi liquefa in una foílanza fimile 
alia pietra Turchina ; un diamante , che 
pefa quattro grani , peí de ~ del fu o pefo: 
1' as be]i o fi vetrifica; come fuccedera ad ogni 
altro corpo , fe fi térra lungo tempo abba-
ílanza nei foco: ma una vo ta che i corpi 
í leno vetrificati , lo fpecchio non pub far 
altro di piíi con loro. — Queí lo fpecchio é 

ampiezza di quaranrafette pollici; ed 
e arrotaío ad una sfera di fettansa fe i pol
lici di raggio (radius ) : talmente che il fuo 
foco é eirca trentotto pollici diñante dal 
v é r t i c e . L a fuá foílanza é una compofizio-
ne di ftagno, rame, e vetro di ü a g n o , o 
fia í h g n o di fpecchio. 

Ogni lente , o fia conve í fa , o piano-con-
veíTa, o conveíTo-conveífa, raccoglie i rag-
gj dej Solé , difperfí fopra la di lei con-
ve í f i ta , in un punto, per rifrazionej ed 
j Percib uno fpecchio u fh r io . II piu confi-
serabile, che ci fia noto, di tal forta, é 
queilp fatto dal Sr. di Tfchirnhaufen : i dia-
metn delle di lui lenti ' fono tre e quat
tro p i s d i i l foco alia diílanza di dodici 
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pledl; e il fuo diámetro un pollice e mez
zo . Per rendere il foco ancor pih v iv ido , 
ei vien raccolto una feconda volta da una 
feconda lente paralella alia prima; e col-
locato in quel luogo, ove il diámetro del 
cono di raggj formato dalla prima lente é 
uguale al diámetro aella feconda: di mo
do che gli riceve tutti; e i l foco, da un 
pollice e mezzo, vien contratto nello fpa-
zio di otto linee, e la fuá forza accrefeiuta 
proporzionalmente. 

I fuoi effetti, fra altri , riferiti negl i^c?^ 
Erudi t . L ip fu í , fono, ch' egli accende le-
gno duro, anche bagnato d1 acqua , in fiatn-
m a , in un attimo; che l'acqua , in un pie-
ciol vafo, comincia a boíl iré in un fubi-
to; tutt'i metalii fi liquefanno; i matto-
n i , le pomici, i minerali , e la pietra as-
Lefio , fi convertono in vetro: il zolfo, la 
pece , &c. fi firuggono fott' acqua: e fi 
trafmutano in vetro le ceneri de vegeta-
bi l i , de'legni, e d'altre materie. I n una 
parola, ogni cofa, che fi applichi al di 
lui foco, o fi lirugge , o fi converte i n 
calce od in fummo; e con eíTo fi mutano 
i colori delie gioie , e di tutti gli altri cor
pi , eccetto i íbli metalii . Egb oíferva , che 
riefee m e g ü o quando la materia applicata í í 
raette fopra un duro carbone ben abbru-
cíat-p,--. , j; . ,r ' '\ ;. • -

Quantunque fi trovi qul si fiupenda k 
fojza de' raggj folari; puré i raggj de lk 
Luna plena, raccohi dallo fteífo fpecchio 
ufiorio , non efibifeono il m í n i m o accrefei-
mento di calore. 

In oltre, ficcome gli effetti d' una len
te ufloria dipendono interamente dalla di 
lei conveí f i ta , non k maravigiia, fe anche 
quelle prepárate di ghiaccio producono fuo-
c o , &c. U n a lente di tal forta fi prepara 
f á c i l m e n t e , coi raettere un pezzo di ghiac
cio in un paniere, o fegmento cavo di una 
sfera , e liquefarlo fopra il fuoco, finch' 
egli s'accomodi alia figura di q u e í l o . 

N é coloro, che non fanno la Diottrica r 
faran raeno forprefi di vedere la fiamma ,• e 
gli effetti di quefia lente, prodotti median
te la rifrazione della luce in una bolla d i 
vetro con acqua. Vedi LENTE . 

Wolfio narra , che un Artilla di Dresck 
fece degli fpecchj uftor) di legno, piíi gran-
di di quelli del Signor Tfchirnhaufen * o 
di Vdktte , i quali faceano effetti almeno 

égua-
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cguali a qualunque de'fuddetti» — T r a b e -
xa infegna il modo di fare fpecc'jj uftovj dv 
oro in foglia; cio¿r col torniare un cónca
v o , applicarvi della psce^, in guifa giufta 
ed eguale, fulla parte interiore j e coprir 
queüa con pezzi quadri d'oro , due o tre 
dita, larghi , attaccandoveli fopra,. s 'é uo-
p o , col fuoco. Egii aggiugne, che fi pub 
íare degli fpcccbj aíTai grandi, di trenta, 
^uaranta, a p i u , pezzi concavi r artificial
mente uniti i a un paniere o piatto^ di ie-
gno torniato; i di cui effetti non faranno 
di molto m i n o r i , che fe la íuperficie foííe 
continua. -—Fahnius aggiugne in oltre , 
che Ncwman , Ingegnere di V i e n n a , in 
1699 > íeee uno Jpecchio di carroñe,., coper-
£0 al di dentro con paglia ad effo incol-
iataj, mediante il quale ft liquefacea pron
tamente ogni fort i di metalli 5, Scc» Vedi 
SPECCHIO , qu} ¡ o p t a .. 

S P E C Í A L E , quaicofa di particolare, o 
ehe h a una. particolar deíVinazione o dife-
gno; da! Latino 5, ypec/Vx . — I n oppofizio-
ae & genérale-, da géHtts.. Vedi GENÉRALE , 
PARTICOLARE, SPECIE, e GENUS «. 

I I R e d' Inghiiterra , nelle fue lettere , 
dice fovente,. di noftra. grazia- fpeciale ( 0 / 
cur, fpecial. grace) , di noíiro pieno potere e 
Kegia autorita ., 

SPECIALEÍÍ/JÍ/Í/o Vedi 1'articolo Ass i s Ao-
SPECIALE P r o c u r a t o r e V e d i PROCURA-

TORE» 
SPECIALE Feudo, Fee-tail*. Vedi FEUDO o. 
S V E C I A L E queftíone r ijfue „ Vedi. ISSUE . 
SPECIALE t a g l i a V e d i TACLIA-
SPECIALE rifpofla de1. Giurat t *. Vedi RAP-

PORTO, VerdiB *. 
S P E C I A L I T A ' , SPECIALTY , 'nella Leg-

ge Inglefe, ir prende per lo> piít coraune-
mente per un'obbligazione,. pol izza, od; 
altro íimile- rumento in ifcritto Vedi. 
DEED 5, SCRITTUR A &C.-
m A l ie volte fí prende anche per. una- co-
nofcenza fpeciale o particolare». 

S P E C I E , SPECIES , un' idea che ha re-
lazione ad alcun' altra piü; genéra l e ; od é: 
comprefa fotto una^ divifione piü univerfa-
íe- dt un» genere. Vedi GENUS», 

L a parola, e Latina 5 formata. dall' anttco^ 
vtxho r /pecio r ra v e g g é come fe u n a ; ^ -
ele ái. cofe fofíe una raccolta di tutte ¡ e 
so fe vedute d' un colpo d5 occhio ., 

L a /pide é' un mero temiine di* relazio* 

SPE 
ne: e la ílefTa idea pub eííere una fpezte, 
quand' é paragonata ad un' altra piü gene-
rale > ed un genere,, nfpetto ad una piü 
particolare . — Cos í il corpo é un genere, 
rifpetto ad un corpo animato ed inanima-
to ; ed una. fpectfy rifpetto- alia foftanza . 

L ' ultima fpecie é quella che pub folo di-
viderfi i 11 i n d i v i d u i V e d i INDIVIDUO . 

An imaíe e una fpecie, rifpetto al corpo ; 
e uomo é una fpecie rifpetto ad anímale o 
— Iddio diftruíTe i l Genere umano col D i 
luvio; ma ne confervb la fpecie ^ Vedi DI
LUVIO o. 

SPECIE, in L ó g i c a , é una delle cinque 
parole, dette da Porfirio , univerfai t . V e d i 
UNÍ VER SALE. 

SPECIE , in Rettorica, é una cofa parti
colare , conten uta fotto di una piü uni-
verfale«. 

G l i Oratori ¡a chiamano anche ipotefi r 
hypothefis: E . gr, la virtü ha da eííer ama
t a , é \ \ genere, o t e f t , thefis» L a tempe-
ranza ha da confervarfi q u i , in qucño tem-
poj. é la fpecie o fia ipoteft , Vedi TEST. 

SPECIE, nell'antica M u í i c a , denota una-
fuddivifione d' uno de' gcneri = Vedi GE
NUS.. 

I generi della Mufica erano tre , Ven^ 
harmónico , il cromatico , e '1 diatónico; . v 
due ultimi de5 quali erano variamente fud-
diviíi in i fpecie: ned era il primo fenza le 
ÍÜQ fpecie r benché quefte non aveíTero no-
mi p a r t i c o l a r i c o m e gli avevano le fpe~ 
cié degli altri due. — Q u e í l e y^w-r chiaraa-
vaníi parimente c h r o a i e i o é , colori de5 ge
neri .i 

SPECIE , ne irOtt ica , T iramagine dipin
ta fulla retina dai ragg; di lucerefleíTi da" 
varj punti della fuperficie di ua obbietto,, 
introdotti alia pupilla, e raccolti , nel lor 
pafíaggio per lo criftallino, &c. Vedi V i -
SIONE-., 

I Filofofi fonQ ffati in gran- dubbio, fe-
1c fpecie: degli oggetti, che danno al l 'ani
ma un' occaí ion di vedere fien o un' effu-
fione della foftanza del corpo; ovvero una. 
mera impreíTione, ch'elle fanno su- tutt'i 
corpi ambienti,. e che queüi tutti rifletto-
n o , quandos fono^ in una; propria diflanza 
e difpofizione ; ovvero, finalmente, fe el-
leno- forfe non fono qualche altro corpo 
piü fottile , come iái luce ,, che riceve tut
te quefte impreíTioni; da' corpi , ed é con.-

te-
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t ínuamente mandata e. rimandata dalP uno 
aU'altro, colle difFerenti figure cd impref-
fioni ch'ella ha prefe . — M a i Moderni 
hanno deciíb quefto punto colla Jor inven-
zione degü occhj art iñciai i , in cu i le fpecie 
deglí oggeít i fono ricevute íbpra una carta 
o un panno lino nella fteíía guifa, ch1 el
le vengon ricevute nell' occhio natúrale . 
Vedi OCCHIO . 

G l i Antichi hanno dií l into h fpecie, per 
cui gli ogge í t i diventano vifibiü , in impref-
fe ed efpreffe * 

SPECIE impreffe, fono quelie , che vengo-
no da di fuori; ovvero fono mándate dall 
oggetto airorgano: tali fono quelle, delle 
quali abbiam di gia parlato. 

SPECIE efpreffe, fono quelle, all' incon-
t r o , che procedono da entro; ovvero quel
le che fono mándate dal l 'órgano a l l 'ogge í -
to . 

Le Clerck , nel fu o Si (lema della V i í i o -
n e , per una di quelle rivoluxioni aña i fre-
quenti nelle Filoíofiche oppinioni, ha mef-
fo di bel nuovo in campo le fpecie rfprejje 
degli antichi Füo ío f i . P e r c h é , fecondo l u i , 
non é per ¡fpecie od immagini impreííe ful 
ñervo ottico, che F anima vede gli ogget-
t i ; ma bensl pei raggj, ch'ella ñefla loro 
addiHzza, e de' quali fi ferve el la, come 
fa un uomo cieco del fuo b a ü o n e , per cer
car tañando gli oggetti. 

I Peripatetici fpiegano la v i f í o n e , da una 
forta di SPECIE intenzionaU, c o s í : ogni og
getto, dicon eglino, efprime un' imraagine 
perfetta di fe Üeflb fu IT aria a Jui v ic ina . 
Queda ne efprime un'altra minore full' aria 
a queíia puré vicina ; e queíia una tcrza 
ancor minore. I n tal guifa fono continúate 
Je immagini dail'oggetto al criftallino, che 
quefli Filofofi reputano il principal órgano 
del vedere. Quefte chiaraanfi da' medeí imi 
fpecie intenzionali; e per meglio fpiegarne 
Ja generazione, a í fermano, che gli oggetti 
le efibifcono nella fleíTa maniera, che uno 
fpecchio rapprefenta il vifo d' una perfona. 
Vedi VISIONE. 

L t SPECIE, in T e o l o g í a , denotanole ap-
parenze del pane e del vino nel Sagramen-
t o , dopo la confecrazione. — O v v e r o , co-
1116} Catto í ic i Rornani le definifcono; gli 
accidenti che rimangono nel pane e nel vi
no , mediante i quali e quello e qucfto di-
yentano fenfibili a no i , dopo che la ior fo-
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flanza é diíUutta . Vedi TRANSUSTANZIA-
ZIONE. 

L e fpecie del pane , &c . fono la di h ú 
bianchezza, quantita, i igura, fralezza , ¿Ci 
Queüe del v ino , il di lui fapors guftofoj 
agilita, gravita fpecifica, &c. 

L a generalita de'TeoIogi Catto í ic i foí l le
ne , che le fpecie fono accidenti aííoluti , 
•— E i Carte í iani , i quali íon'obbligati a ne
gare gli accidenti a í ío lut i , fono grandemen
te imbrogliati a fpiegare le fpecie, fenza in-
correré la cenfura d1 Erefia . I I P. M a g n a » é 
coí lretto ad aíferire, che le fpecie fono mere 
delufioni ed apparcnze, le quali Dio impri
me su i noflri fenfi . Vedi ACCIDENTE af-
foluto . 

SPECIE, ne lCommerc io , fono i var] pez-
2 i d 'oro, d'argento, di rame , &c. i qua
l i avendo paffata la lor piena preparazione, 
e ' lconio, fono correnti nel PuLbblico. Vedi 
MONET A . 

SPECIE bandite , o fcreditate, eproibite con 
g r i d a , fono quelle che il Sovrano ha proi-
bito di rice veré in pagamento . 

SPECIE Icggiere, o mancant i , fono quelle, 
che calano nel pefo prefcritto dalla Legge , 

SPECIE fa l fe , fono quelle d' un raetalloo 
lega differente da quelia, di cui dovrebbon 
e líe re , &c. 

Le SPECIE, nell' Algebra, fono i fímbo-
l i , o caratteri, co' quali fí rapprefentano 
le quantitadi. Vedi CARATTERE . 

S P E C I F I C O , nella Fi lofo í la , cib c h ' é 
proprio e pecuüare ad una cofa ; o che la 
caratterizza, e la diftingue da ogni altra 
cofa. Vedi PROPRIO, & c . 

Cos í 1'attraimcnto del ferro é fpecifico ai-
Ja calamita, od una proprieta fpecifica della 
calamita : una definizion giufta dce conte
neré la nozione fpecifica della cofa defini
da, o cib che la fpecifica e la d iñ ingue da 
ogni altra cofa. Vedi DEFINIZIONE, 

SPECIFICO, nella Medic ina , un rimedio , 
la cui v i r t u , ed effetto, é particolarmente 
adattataaqualche certo male; é adequata al 
medefimo; e fopra di e í ío cfercita e fpiega 
immediatamente tutta la fuá forza. 

Cos í la ch ina , o corteccia de'Gefuit i , fí 
tiene per uno fpecifico per le febbri intermit-
t e m i ; il mercurio, peí malfranzefe, & c . 
Vedi CHINACHINA , 

G l i Autori tan menzione di tre forte di 
medicine fpecifiche. — i » . Quelle t a í i , che 

per 
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per eccellenza ed in modo particolare fono 
amiche di qucfta o quella parte j come del 
cuore, de' polmoni, del cervcllo, delio fio-
maco , &c. 

2o. Queiie che paiono attrarre, efpelle-
r e , od evacuare qualche umore determína
lo , mediante una lorta di potenza fpecifi
en ; di cui elleno fon d ó t a t e ; come la ja--
l a p a , che íi fuppone buona a purgare gli 
umori acquofí ; il rabárbaro, la bile, ckc. 
Vedi PURGATIVO . 

3o. Quelle che rimovono la caufa d' un 
m a l e , per qualche í ubi ta proprieta , fenza 
che noi fappiarno né come, n¿ perché ; ov-
vero la maniera delle di cui operazioni ci 
é del tutto ignora, e folamente ne fappia
rno gli eífetti per efperieni.a. 

Neir ufo di quefle ""ultime , non fi fa 
alcun' inchieüa nella natura del male; non 
íi ha alcun riguardo a i fintomi o fenome-
ni : né alie particolari circoftanze di que-
Jñi fi dee punto adattare la medicina. T u t 
to quel che noi riguardiamo, fi é il no-
yne del male, e quello del rimedio .• co
m e , immediatamente , trovando una feb-
t r e intermittente, preferiviamo ia china; 
per mitigare i dolori, f oppio ; per efpel-
lere il veleno, qualche particolare anti
doto . 

Su quedo piede, pare che una medici-
na fpecifica fia oppoña ad una medicina 
fcien tífica o metódica . Vedi MEDICINA. 

L a dolce operazione di qualche medici
ne alteranti per infenfibile trafpirazione, 
ludore e orina, puo aver guidato alcuni 
uomini a quefla nozione d' alteralivi fpeci-
f ,c t , o del!a trafmutazione de' fughi vele-
nofi in innocenti. I Medici credono di ca
fare i mali fpecificamente, quando non ca
van fangue, non purgano, non fanno vo
mitare © faiivare. M a certo fi é , che il 
meteurio, quand' ei guarifee il raalfranzefe 
fenza fal ivazione , neo opera punto piü fpe
cificamente di quel ch' ei faccia quando la 
maggior falivazione viene da lui prodotta; 
quand' egli non fa f a i iva re , cgli paíTa via 
infallibilmente e fenfibilmente per ie glan-
áule cucance e venofe. 

Varíe foñanze minerali e metalline, fpe-
alalmente le compofizioni di zolfo e mer
curio , come 1' etiope e il cinabro, póflbno 
per v e r i d curare molti mali; ma eíTe al-
lora cib fauno co l l ' ope ra r e da e v a c u a n ü . 
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attenuando Í d i í fo lvendo, e portando v í a l e 
vifeide concrezioni e impuritadi deüo ño-
maco e d e g l ' i n t e ñ i n i , e cosí nettando i 
paffi fporchi, e rimettendoli nella lor azion 
«atúra le : non gia per qualche operazione 
alterativa o fpecifica. 

Acque SPECÍFICHE. Vedi 1' articolo A c -
QUA . 

Gravi ta SPECIFICA , neii' Idroflat ica\ de
nota quella gravita, o pefo ch' é peculiare 
a ciafeuna fpezie, o forta di corpo natu
ral e ; e per cui ella vien diftinta da tutte 
l'aitfc forte. Vedi PESO. 

In queflo fenío dicefi, che un corpo é 
fpecificamente p iü grave d' un al tro , quando 
íotto la fieífa mole egli contiene un mag
gior pefo, che l 'altro; e fi dice, che qüeiT 
alíro é fpecificamente piuleggiere del pr imo. 
— C o s í , fe vi fono duc sfere uguali , cia-
icuna d' un piede in d iámetro ; folamente 
T u n a di legno , Fa l t ra di piombo : pe i che 
quella di piombo fi trova piü grave che 
quella di legno, fi dice ch'ella é fpecifi
camente , o i o ifpccic, p iü grave ; e quella^ 
di legno , fpecificamente p iü leggiere. 

Quefla forra di gravité íi chiama da al
cuni re la t iva ; in oppofizione a gravi th af-
f o l u t a , la quale crefee a propomone delia 
quantita o maffa del corpo. Vedi GRA
VITA1. 

, LeiE>t della G r a v i t é e Levi th SPECIFICA 
Je' corpi . —IO. Se due corpi fono eguali 
in mole, le Joro fpecifiche gravi tadi fono T 
una alT ahra come le loro aíTohite gravi
tadi . Cosí un corpo dicefi elle re due vol-
te si grave, fpecificamente, che un alíro j 
s' egli ha due vol íe la di lui gravité fot ta 
la fteífa- mole. 

Quindi le gravita fpecifiche di corpi egua
li fono come le loro denf id . Vedi DEN-
SÍ TA' . • 

2o. L e gravita fpecifiche di corpi delio 
fleíTo pefo fono nella ragione reciproca del-
le lor m o l í . Quindi Je maffe di due corpi 
delio íleífo pefo fono in una ragione reci
proca delle lor molí . 

3O. Le gravita fpecifiche di due corpi fo
no in una-ragione comporta della ragion 
diretía delle gravitadi a í í o lu te , e della re
ciproca delle lor m o l i . — Q u i n d i , nueva
mente, le gravitadi fpecifiche fono c ó m e l e 
denfitadi. 

4o. U n corpa fpecificammi piu grave 
che 
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che un fluido, perde in queflo tanto dcl-
la fuá grav i ta , quant' egli é ugualc alia 
quantita del fluido della fteffa mole. 

Concioíriacofaché, fupponete un píóllice 
cubico di piombo immeríb neü 'acqua: un 
polJice cubico d' acqua fara, con tal mez-
zo , difcacciato dal fu o luogo: ma H peío 
di qucft' acqua era fo íknuto dalla ref]ftetr¿a 
deü'acqua ambiente: percib una tal parte 
del peío del cubo di piombo dec eíTcre fo-
í lenuta da!la refiftenza deli'acqua ambien
t e , quant 'é nguale al peío deil'acqua di-
fcacciata . Dunque la gravita del corpo i tu
rne río dee effer dirainuita di tanto. 

Quind i , P r i m o . Poiché un fluido fpecifi-
t a mente piu peíante ha un maggior p e í o , 
nella fleííá mole, che non ha un piu leg-
giere; lo fleíib corpo perderá una maggior 
parte del fuo peío in un fluidofpecificamen-
te piu grave, di quel che in uno pih !eg~ 
giere: e percib egli peía piu in un piíi leg-
giero che in un piu grave. 

Secando. Corpi eguali omogenel egual-
mente peían ti in aria perdono il lor equili
brio, íe uno di loro vien immerfo in un 
fluido piu grave; e i'altro in uno piu leg-
giere. 

Terzo . Po iché le gravita fpécifiche fono 
eome le gravita aííolute fotto la fleífa mo
le; la gravita fpecifica del fluido fara alia 
gravita del corpo i ramer ío , come Ja parte 
del pefo perduto dal folido , all' intero 
p e í o . 

Quarto. Due folidi eguali in mole per
dono lo fleflb peío nello fteíTo fluido; raa 
il pefo del corpo fpecificamente piu grave é 
maggiore, che quello dello fpecificamente 
piu leggiere ; percib lo fpecificamente piíi 
leggiere perde una piu gran parte del fuo 
p e í o , che lo fpecificamente piu grave. 

Quin to . Poiché le mol i di corpi eguali 
in p e í o , fono reciprocamente come le gra
vita fpecifiche¡ fuella c h ' é fpecificamente 
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piu leggiere perde piu peío nello ftcífo flui
do , che la pm gravej per il che, s'eileno 
íono in equilibrio in un fluido, non fa-
ranno cosí in un akro; ma quella ch* ¿ 
fpecificamente piu grave , verra a preponde
rare; e c ío tanto piu , quanto piu denío é 
il fluido. 

Sejio. L e gravita fpecifiche de' fluidi fo
no come i pefrperduti dallo fleffo dolid» 
immerfo ne' m e d e í l m i . 

Per trovare lá gravita SPECIFICA. d1 un 
f lu ido . Ad un braccio della bilancia foípen-
dete un globo di piombo; ed all'altro at-
taccate un p e í o , che fia in equilibrio con 
quello nell' aria. Imraergete il globo fuc-
ceUivaraeníe ne' varj fluidi , Je fpecifiche. 
gravita de'quali fi han no a determinare,, 
cd eí íervate il p e í o , che ío bilancia in, 
c iaícuno di e í f i . So t trá t t i , feparatamente, 
dal primo peío quefti varj pefi, i refidui 
fono le parti del pefo perduto in ciaícuR 
fluido. Donde fi vede la ragione della gra
vita fpecifica de' fluidi. Vedi IDROSTATICA 
bi lancia . 

Quind i , fíceome le denfm.di fono come 
le gravita fpecifiche; noi tt-oviarao la ra
gione delle denfíta de' fluidi alio ftefl» 
tempo. 

Queflo problema é di grandiflirao ufo; 
p o i c h é , mediante il m e d e f í m o , íi trova 
agevolmente il grado di puritk o bonta 
de'fluidi; cofa di gran fervizio , non folo 
nella Filoíofia Naturale, ma anche nella 
vita ordinaria , e nella pratica della F i -
fica. 

; I n differenti flagioni deH' anno, le gravi
ta fpecifiche de5 fluidi fi trovano differenti. 
Joan, _ Cafp. Etfenfchmidius , nella fuá D i s -
quifiti» nova de ponderibus, &c. ci da varj 
íperimenti a quefle relativi: i principali 
de' qual i , per rifparmiar la noia di troppo 
frequenti fperienze, fi viene qul a foggiti-
gnere. 

Tm. VJIL Tavol* 
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T a v o l a d c l l e G r a v t t ú SPECÍFICHE d i v f f i t j fluid/ 

U n pollice cubico della mifura 
di Parigi . 

N e ü a State 
O. D . G . 

Ne l Verno 
O . D . G . 

D í mercurio 
D1 olio di vi íriuolo* 
D i fpirito di vitriuolo 
D i fpirito di nitro 
D i fpirito di Sale 
Acqua forte 
Aceto 
Aceto diñil lato 
V i n o di Borgogna 
Spirito di vino 
Cervogia paliida 
C e r v o g í a bruna 
Latee di vacca 
Latte di capra 
Orina 
Spirito d' orina 
Olio di tártaro 
Olio d' oliva 
Olio di trementina 
Acqua del mare 
Acqua di fiume 
A c q u a di forgente 
Acqua diftillata 

Per trovare con maggior aecuratezza ía 
gravitk fpeafica ; il pefo del filo non im-
inerfo nel fluido fi dee fottrarre dal pefo del 
folido in ar ia; e la forza neceflaria per far 
abbalíare il filoCs'egli é fpecificamente^vj ieg-
gicre) fi dee aggiugnere al pefo perduto . 
M a fe il filo, che íortiene il folido, é piíi 
grave del fluido i l'intero pefo del filo ntU' 
aria fi dee fottrarre dal pefo del folido in 
ar ia ; e il pefo, che il filo perde, dal pefo 
perduto nel fluido. Per verith fi pub ri("par-
miare queda precauzione, fe-nell'efaminare 
la gravita fpecifica di var> fluidi, fi pon cu
r a , che lo licffo filo venga immerfo fin alia 
ílefla profonditk in t 'aicheduno. 

6o. Per determinare la ragione , che la 
gravita fpecifica d'un fluido ha alia gravita 
fpecifica d'un folido, il qual é fpecificaraen-
1c piíi grave del fluido: 

Pefate la mafia del folido in un fluido, 
t m m c ü giuí lo p€ic in c í fo : la gravifa 
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5 49 
6 '1̂  
s ?s 
S 11 
4 ¿ 7 
4 3^ 
1 i 

$ 20 
S 24 
5 H 
5 45 
7 ^7 
4 53 
4 39 
6 12 
i t o 
5 11 

5 8 

14 
7 i 
38 
44 

SS 
5S 
i t 

5 \ Í 
4 7 5 
4 4 i 
5 9 
S 7 
S 2S 
5 18 
5 19 
5 33 
7 43 . 

E gelato nel Vertió 
4 4^ 

15 
14 
11 

fpecifica del fluido fark a quella del folido 9 
come la parte del pefo perduto dal folido é 
al fuo intero pefo. 

7o. Le gravitad! fpecifiche di corpi egual-
mente gravi fono reciprocamente come le 
quantitadi del pefo perduto nello fielTo fluido. 

Quindi noi troviamo la ragione delle gra
vita fpecifiche de' folidi , col pefare quellc 
maffe de'medefimi, le quaü fono eguali in 
ar ia , nello íkf lb fluido; e col notare i pefi 
perduti da ciafcheduna. 

L e gravita fpecifiche di varj fblidí fono 
ftate determínate da molti Autor i . Marino 
Ghetaldo fece particolare fpenmento delle 
gravita fpecifiche che varj corpi aveano, 
ípecialmente mctallici: e querte vennero di 
l a prefe da Oughtred . Nelle Tranfazioni 
Filofofiche abbiamo Tavole ampie delle gra* 
vita fpecifiche, efpofie da varj Autori . 

Bafiera pernoi di dar quelle d'alcuni dé* 
corpi i pih ufuali, determinate con gran 

CUTÍ 
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cura ed efatíezza dal Sr. Petit ; c pubblica 
te da F . Mer feme; e dopo l u i , da parec
en] altri . 

T a vola delk Gravi th SPECIFICHE d i 
var j f o l i d i . 

Cento libbre di pefo d'oro fono cguali 
in mole a 
7 i -i- di mercurio 
6o ^ di piombo 
5 4 d ' a r g e n t o 
47 \ di rame 
45 d'ottone 
42 di ierro 
59 di ftagno 

3 8 i 
t é 
21 
14 

5 
5 T 

ftagno fino, 
calamita 
marrno 
pietra 
2, o lío 

di cera 
d' acqua. 

8° . U n corpo fpecificamente pih grave di-
fcende in un finido fpecificamente piíi leg-
giere , con una forza egnale al!' ecceíTo del 
íuo pefo fopra queilo di un' eguale quantita 
del fluido. 

Quind i , P r i m o . L a forza, che foüiene 
in un fluido un corpo fpecificamente p\h grz-
ve , é uguale a l i 'ecce í ío deila gravita aíTo-
luta del corpo5 fopra quella del fluido, fot-
to la fteífa mole: E . gr. un pezzo di rame 
di 47 7 libbre perde 5 ~ hbbre del fuo pefo 
in acqua; percib una potenza di 42 libbre 
é capace di foftenerlo.-

Escondo, Poiché l'ecceffo del pefo d^uii 
folido fopra ií pefo d'un ñuldofpecificamen
te piu grave, é minore che quello fopra il_ 
pefo d'un fluido fpecifícammte piu leggie^ 
re fotto la fleífa mole ; egii difeendera con 
minor forza in un fluido fpecificamente piu: 
grave, che in un piu leggicre; e confe-
guentemente difeendera piu lentamente neí 
primo che nel fecondo. 

9o. U n corpo fpecificamente piu leggiere 
cala abbaífo in un fluido piu grave , finché 
il pefo d'una quantita del fluido, eguale in 
mole alia parte immerfa, fu eguale al pefo 
del corpo intero. 

Q u i n d i , P r i m ó . Poiché le gravita fpeci-
fiche de'corpi dello fleíío pefo, fono reci
procamente come le lor moli i e le molí de' 
fiuidi eguali in pefo, fono come le partí 
dello fteífo folido immtrfe in effi ; le gra
vita / ^ e c ^ ^ de'fluidi fono reciprocamen
te come le parti dello fteífo corpo immer-
íe in e í í i . 

Secondo, Percjb un folido §' immerge piii 

proíondamente in un fluido piu leggiere c í i é 
in uno piu grave ; e pih profondamente á 
mifura che la proporzione della gravita//;^ 
cifica del folido a quella del fluido é mag-
giore . 

T'erzo. Se un corpo é della fleífa gravit» 
fpedfica che un fluido; Tintero corpo s'im^ 
mergera ; e reflera in qualche dato luogo del 

J u i d o . 
Quar to . Se un corpo fpecificamente piu 

leggiere é interamente immerfo in un flui* 
do; egli verra í l imolato dalle colonne col-
laterali del fluido ad afcendere con una for
za eguale ali' eccefo del pefo del fluido , mo
le per mole, fopra ¡1 pefo del folido. 

Qttinto. Percib un corpo, fpecificamente 
pih leggiere, che giace ful fondo d' un va-
l o , non verra follevato, fe il fluido pik 
grave non á'alza fopra quella tal parte s 
ch' é uguale in mole ad una quantita del 
fluido dello fleflo pefo che Tintero folido. 

iomo. L a gravita fpecifica d' un folido é 
alia gravita fpecifica d'un fluido piíi leg
giere, in cui egü é immerfo, come lamo-3 
le deila parte immerfa é alTintera mole. 

111"0. L e gravita fpecifiche di folidi egua" 
li fono come le lor parti irnmerfe nello ftef-
fo fluido < 

i2mo. Eífendo dati il pefo e la mole d5 
un corpo fpecificamente pih leggiere, e il 
pefo del fluido fpecificameme piu grave, tro
vare la forza richiefta, per tenere il folid» 
aífatto immerfo fotto il fluido. 

Come quefla forza é Uguale alT ecceí ío de! 
pefo del fluido, oltre queilo di un' egual 
mole del folido; dalla data mole del foli
do j e dal pefo d'un piede cubico d'acqua, 
t róva te , colla regola del tre , il pefo d'una-
mole d' acqua , eguale á queilo del corpo. 
D a queño fottraete ii pefo del folido ; ii re--
fiduo é la forza richiefta. E . g n Supponete 
che fi ricerchi la forza neceííaria per dite-
nere un folido di otto piedi in mole , é 
cento libbre in pefo, fott'acqua: poichá 
un piede cubico d' acqua trovafi pefare 70 
libbre, i! pefo delT acqua fotto la mole di 
otto piedi é 150 ; donde íottraendofi 100 
libbre, il pefo del folido; le refidue 460 
libbre fono la forza neceííaria per ditenerg 
il folido fott' acqua . 

Quindi , poiché un corpo fpecificamente 
piü leggiere afcende in un fluido piu gra
ve y eolia fteíla forza che rmpedirebbe rl fu# 
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afcendiraenío : mediante il preferiré proble
ma poííiam egualmente trovare la forza con 
cu i un corpo Jpccificamente piu leggiere afeen-
de in uno piu grave . 

13o. II pefo d'un vafo, da farfi d'una 
materia fpecificamente piu grave ; e quel-
lo d' un fluido, jpecificameyits piu leggie-
t e , cífendo dati : determinare la caviía 
che il vafo dee avere per nuotare fopra il 
fluido. 

Effendo dato il pefo d' un .piede cubico 
del fluido; la mole del fluido eguale al 
pefo del vafo fi trova colla regola del tre. 
Se dunque la cavita íi fa un poco piu gran
de di quefla, il vafo avra minor pefo íot-
to la ftefla mole, che il fluido, e percib 
fara [pe c¡fie amenté piu leggiere che il me-
defimo, e per confeguenza nuotera. E.gr. 
Supponete che fi ricerchi di fare una palla 
di ferro del pefo di 30 libbre , in modo 
che noti f u ü ' a c q u a . Poiché il pefo d'un 
piede cubico d'acqua é 70 l ibbre, la quan-
í i ta d' acqua eguale a 30 libbre, íi trove
ra eífere 728"' 571'' '; e percib il cubo del 
d iámetro delia sfera 1392174''", donde fot-
traendofi la radice cubica 1' 1" in*''' é il 
diámetro d'una sfera d'acqua di 30 libbre » 
Se dunque il d iámetro della cavita fi fa 
un poco piu grande, e. gr. 1 |- ovvero 2 
piedi i tanto me no della palla s'iraraerge-
r a , quant ' é accrefeiuto il d i á m e t r o / 

14o. L a forza impiegata a ritenere un 
folido fpecificamente piu leggiere, fotío un 
fluido piu grave; e il pefo perduto da un 
folido piu grave in un fluido piu leggie
r e , vengono Tuno e Taltra aggiunti al 
pefo del fluido , e gravitano ÍBÍieme con 
l u i . 

I varj teoremi qui efpoflí , non folo fi 
poífono tuít i dimoftrare da'prineipj della 
Meccanica ; ma fono anche conformi alio 
fperimento. EfFettivamente fi trova q u i , 
che I' efperienza corrifponde e íattamente al 
c a l c ó l o , come ne fanno ampia evidenza i 
corfi degli fperimenti Filofofici, che ora 
fovente ci vengon r e c a í i ; ove le leggi 
della gravitazione fpecifica fono ben illu-
flrate. 

S P E C I L L U M , nella Chirurgla j fpezie 
di tenta. Vedi SPECCHIO , e SPECULUM . 

S V E C I O S & ¿Imm&tica , é quella parte di 
efTa, che tratía delle quantitadi dinotate 
da [pede y c ioej dalle le itere d el l1 alfabeto , 
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— I n difiinzione da quella, in cuí le quan
titadi fono efprefle con numeri , e la qua-
le fi chiama Ar i tmé t i ca numerofa. Vedi A-
RITMETICA e C A R A T T E R E . 

É| Ar i tmét ica fpeciofa é quella , che piu 
ufalmente chiamiamo Algebra . Vedi ALGE
BRA e CALCÓLO . 

S P E C U L A R I A , 1' arte di preparare e 
fare gli fpecchj. — O v v e r o , le ieggi degli 
fpeechj, i lor fenomeni, caufe , &c. detta 
anche Catottrica . Vedi CATOTTRICA , SPEC
CHIO, &c. 

S P E C U L A R I S l ap i f , nella Storia Natu-
rale , é una fpezie di pietra foffile, chiars 
come il vetro; ond'ella pur fi chiama ve-
tro d i M o f c o v i a e fi adopera in varj pae-
fi, ov' ella fi trova, per luftri di fineítre 5 
&c. Vedi VETRO, 

I l lapis fpecularis é una fpezie di t a l co ; 
egli fi fpacca fác i lmente in fottili piaftre o 
lamine; e talvolta fi calcina per fare LUÍ 
intonacato fino . Vedi T A L C O . 

S P E C U L A T I V A Geomstria . Vedi GEO
METRÍA . 

SPECULATIVA M a t e m á t i c a . Vedi MATE
MÁTICA . 

SPECULATIVA M u fie a . Vedi MÚSICA. 
SPECULATIVA F i l o f i f i a . Vedi FILOSO

FÍA . 
S P E C U L A Z I O N E . —Certezza d i SPE-

CULAZIONE. Vedi CERTEZZA . 
S P E C U L U M , pre í fo iChirurghi , o 

c i l l u m , una tenta. Vedi SPECCHIO . — E 
piu particolarmente , 

SPECULUM ¿rwi, uno flrumenío, con cuí 
efíl dilatano il fondamento, efaminano le 
ulcere, eftraggono l'oífa , o fanno efeire 
ogni materia peccante, che nell' ano, &c . 
poíTa eííeríi alloggiata. 

SPECULUM m a m é i s , uno í lrumentó ado-
perato per efaminare ed aggiuflare i luoghÉ 
corrotti nelle parti vergognofe delle donne,. 
— L a fuá forma é la fieífa, che quella del-
lo fpecttlum a n i , 

SPECULUM oris uno flrumento che ferve 
ad efaminare i mali nella bocea. •—Ve n'é 
di due forre; Tuno é il común®; T altro é 
piu grande e piu, forte , atto a tener giu non 
iolamente la l ingua, ma anche la mafcella 
inferiere, mentre fi fia efaminando la boc
ea fino all' efiremita ftefla della gola , ed; 
applicando i neceífarj rimedj. 

S P E D A L E j luogo p i ó , che per carita 
rae-
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raecetta i viandanti, o gl' Infermi. Vedi 
OSPEDALE . 

SPEDALE, O cafa per gli appeñat i . Vedi 
PESTILENZA . 

S P E D A T U R A , cioé afFaticamento de* 
piedi , chiamata da' Manifcalchi Inglefi ,, 
jurbat ing) é quando il íuo!o del piede d'un 
cavallo é c o n f u m a í o , logorato, p e ñ o , o 
guartato, col baítere i'ugna con tro la ier
ra in viaggiando fenza ferri, o andando per 
luoghi caldi ed arenofi, o con un ferro che 
gli danneggia il fuolo, o fla su queño trop-
po piatto , o í imi l i . 

Talvol ta ancora fuccede la fpedatura , 
quando fi Ü ra cea un cavallo mentr 'é ancor 
giovane , e prima ch'i fuoi piedi fíen fat-
ti duri ; ed alie volte per la durezza del 
terreno, e col levar alto i fuoi piedi. 

I fegni di quefto male fono, il zoppicar 
del cavallo fulle due gambe d'avanti, e 1' 
andar duro, e rampicare come fe foffe mez-
zo í lroppiato . 

I n genérale non v1 é cofa migliore per 
la fpedatura che di liquefaré della pece l i 
quida nel piede; ovvero, aceto bollitocon 

ine fino alia coní iñenza di brodo, e 
meífo nel piede, caldo bó l l ente , con gruzzi 
di íloppa fovra di effo, ed afficelíe per te-
nervtlo dentro. 

S P E L T R O , in Inglefe , fpel ter , o z ink / 
una forta di metalio imperfetto, che alcu-
ni per isbagl ¡o cotí fon do no col bismuth , ed 
altri eolio j p a t u m : facendolp altri una fpe-
zie di gleba d' antimonio. Vedi BISMUTH , 
SPATUM , &c. . ^ 

L o Jpehro é una fpezie di piombo mine-
rale , crudo, aíTai duro, bianco e brillan
te ; ü quale benché non fía perfettamen-
te mallcabile od arrendevole, puré ftendefi 
un poco fotto il martelio : e fi chiama al-
trimente z i n k , e talvolta tutanag , Vedi 
Z l N K . 

Si trova in gran quaníita nelle minlere 
di Gojfelaer in Saífonia; e fi fuoi venderé 
in forme grandi , quadre, e grofífe, onde 
fi potrebbe da qualeheduno credere, ch'egli 
fia ftato liquefatto, al cavarlo dalla minie-
ra , e gittato in quella figura. 

Si adopera a purgare e bianchife ío fla-
gno , nel fare il peltro; quafi nella fieífa 
guifa che fi adopera il piombo per purifica
re 1'oro e i' argento. Vedi STAGNO e PEL
TRO, ^ , 

Coloro che s'immaginano , clie vi íí 
raetta lo fpel tw per accrefeere il pefo, s' 
ingannano; poiché nel liquefaré cinque o 
fei cantari, ovvero cinque o feicento l íb-
bre, di flagno, appena vi fi mette dentro 
una líbbra di fpeltro , e quefto mefeolaío con 
turtumaglio. Vedi ZINK. 

S P E R M A , ^ I I E P M A , il femé di cui fi 
forma un an ímale . Vedi SEME . 

S P E R M A - C E T I , nella Farmacia , é una 
fofianza bianchiccia, e fioccofa; preparara 
d' un olio che fi trova nella tefia d5 un pe-
fce, che tiene della balena, det ío da a!cu
li i , balena mafchia^ dagli Inglefi cachelot $ 
e dai Lat ini orea y diftinto dalla balena co-
mune, per aver egli de'denti, in cambio 
d' oífo di balena; ed una gobba fulla fuá 
fthiena. Vedi BALENA. 

G i i Antichi non conofeeano punto la 
natura di queña pveparazione, tanto che 
Schroder pare che ítia in dubbio, fe ha da 
annoverarla fra le foflanze animali r o fra 
le minerali . 

L e fu dato il nome di fperma c e ü , ferne 
o fperma di balena, fenza dubbio, perefal-
tarne il valore, con una nozione della d i 
lei fcarfezza: V olio', di eui ella é fatta, 
fi trova in una fpezie di gran cofano della 
profondita di quattro o cinque piedi, e del
la lunghezza di dieei o dodicí , il quale 
riempie quafi tutta la cavita della tefia, e 
fembra fupplire all' uficio del cervello e ce* 
rebello ,• 

I I método di prepararla é un fegreto pof-
feduto da pochiffimi : fi dice che il procef-
fo ne fia cos í . — L ' o l i o o cervello eíTen-
do prefo fuori deiranimale , fí ftrugge fo-
pra un leggier fuoco, e fi mette in for
me , fimili a quelle con cui fi formano i 
pañi di zucchero. Quand' é freddo, e feo-
lato o feccato, fi prende fuori, e fi lique-
fa di bel nuovo; e c ió fi continua a fare, 
finch' egli fia ben purificato, e diventato 
bianco. E allora poi fi taglia con un col-
tello fatto a pofta per tal effetto, e fi ridu-
ce in fiocchi, tal quale l'abbiamo noi da' 
Droghieri . —Bifogna fceglierlo blanco , 
chiaro e trafparente, d'un odore chetiri a l 
dolce, il quale aleuni credono che partecipi 
della viola : aleuni lo fofiftieano con della 
cera; ma l'inganno é f e o p e r í o , per T odoí 
della cera , o per lo fiuorto del colore. A l 
euni parimente vendoao una preparazione 

&QVkO 
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^ ol io , che ca^ano dalla coda delía bal-e-
na , in cambio di quello che fi prende da! 
cervello; la qual ultima forta divien gial-
í a , fubito che fi fcopre a l F a r i a . — I n ge
néra le , non v ' é alcuna raercanzia , che fi 
debba, piu dello fperma-cet't, teñe re ílret-
tamente guardata dall' aria . 

L o fperma-ceti é di grand' ufo nelia Me
dicina . II Dr.Quincy dice , ch' egli é un nobi-
ie rimedio nelTafrua, &c. febbene principal-
mente fi adopera in ammaccature , mali in-
í e r n i , e dopo il parto. M a egli é certo, 
che la fuá maggior proprieta, e quella che 
tanto lo mette in voga, fi c di ammorbi-
dire la pelle, e di rifolvere i tumori del 
petto. Onde le Dame ne fanno ufo in pa
ite , acque artificiali pe! vifo, &c. 

Le cándele d i fperma ce t i , fono di mani-
fattura moderna: fon fatte lifcie, con un 
luftro fino, fenza ccrchj e cicatrici , fupe-
l iori alie piü belle cándele di cera in colo
re ed in luflro; e quando fon delle v e r é , 
non lafciano alcuna macchia fulla piü fina 
fe ta , panno , o fino, 

S P E R M A T I C O , S H E P M A T I K O S , 
¡nell 'Anatomía , qualcofa fpetíante alio fper
ma o fcme. Vedi SEMINA LE . 

G l i Ant ichí han fatto una divifion gené
rale dclie partí del corpo animali in fper-
matiche e f anguiñee , — L e p a ñ i fpermattche 
fono q u e l í e l e quali peí lor colore, &c. 
hanno qualche -fomiglianza al femé ; e fi 
lupponea, che di quefio fórmate foííero r 
íal i fono i nervi , le membrane , 1'oífa , &c. 
»— Le fanguines fon quelle , che fi fuppo-
neano fórmate del fangue, dopo la conce-
aione, 

M a i Moderni , con affai mig í ior ragío5-
n e , foftengono che tutte le parti fono ¡per -
matiche in quedo fenfo, e formare deH' 
Bvum della femmina, o del f e m m del maf-
chio . Vedi GENERAZIONE . 

II Sr. j í n d r y parla di vermi fpcrmatici ncl 
corpo umano. Vedi V E R M I . 

SPERMATICI va f t , detti anche vafa pra* 
f aramia t fono eeríi vafi defiinati a portar 
i l fangue ai íe f í ico l i , &c. per eííervi fecrcto 
t preparato ib f e m é ; e per ricondurre in-
dietro il fangue, che rimane dopo che la 
fecrezione h compiuta. Vedi SEME, TESTÍ-
C O L O , &C. 

I vaft j p e r m a ü c i fono due arteric , ed al-
tmtante vene,, 
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L e arte ríe SPERMATICHE nafcono dalla 

parte anteriore del tronco dell'aorta, fotto 
le emulgenti. — Vedi T a v . Anat . ( Angeiol. ) 
fig.i. n . 5 1 . (Splanch. ) fig. 1. let. p. p. &c. 

L a loro ftruttura é moho ilngolare, in quan-
to, in guifa contraria alia fabbrica di tutte 1' al-
tre arterie , che hanno la loro maggior gran-
dezza aDa lor ufcita dal tronco, quefte fo
no piccíoliíHrae nella lor origine, e fi van 
facendo piu grandi nel lor progreífo verfo i 
tefticoii. Con tal mezzo, il fangue trova 
un ritegno, o fi rafFrena, al primo entrare 
ch'ei fa verfo quelle parti , il che lo difpo-
ne ai futuri cangiameoti , &c. pe'quaii ha 
da paííare . — Lo üeíío fine é corrifpoíio ne' 
quadrupedi , coU'aver quefie arterie incref-
pate e contorte nel lor paflfaggio come un® 
vite. 

L a ragione, per cuí la Natura ha prefo 
un' altro método negii uomini , fi é , come 
oííerva il Sr. Cowper, che in que! cafo i 
mufeoli addominali dovrebbono elfere VtúÚ 
piu grandi che non fono; con che gli inte-
fiini fovente calati farebbero nelia borfa , o 
f c ro tum\ inconveniente, dal quale fonro af-
ficurati i quadrupedi, mediante la pofizione 
orizzontale de' loro corpi . 

Le arterie fpermatiche, nel lor progrelíb,; 
incontrando le vene fpermaticke , entraño in
fierne con quefle oeíl' interior lamella dei 
peritoneo, ove , infinuandofi nella duplica-* 
tura del proceífo , di cui refian v e í l i t e , paf-
fano avanti fino alia diftania di tre o quat-
íro dita per largo da'tefticoii, e la fi divi-
dono in due rami ineguali j il piu groíío 
de' quali va al teflicolo , ed in eííb viene 
difiribuito ( V e d i TESTICOLO.) Ed il piii 
piccolo , nella parajiata o epididymis . Vedi-
PARASTATA . 

Le vene SPERMATICHE prendono lo ñef-
fo corfo che le arterie ; folamentc , un po
co fopra i tefticoii, fi dividono in varj ra
mi , i quali nunendofi, formano unplexur^ 
chiamato cor pus varicofum pampiniforme , o 
pyramidale. II fangue rimandato dalle vene 
fpermatiche , vien confegnato dalla banda 
dritta alia vena cava , e dalla finiftra alia 
vena emulgente . — V e d i T a v . A n a t . (Angeiol.) 

f ig . 6. n. 2, 
S P E R M A T O C E L E , nella Medicina , una 

fpezie di rottura , caufata dallo di í lendimen-
to de'vafi ferainali, peí q.uak fi lafeian eíil 
cadere nel lo ferotum-, 

SPERO-
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S P E R O N E , o SPRONE ; in I n g l c f e ^ ^ r * ; 

era ancicaíTieníe m peno «.ieil1 armaíura 
d'un Cavaüere , steaccato alia talare; c i o é , 
k parte diretana di que! peizo d' arma-
cura compila 5 íl qualc copre k gambe c 
i picdi. 

* La parola deriva dal Teáefco, fpohr, o 
plumjh dal Saffúm ípora , <? dal Dam/h fpor ? 
tóí t u tü figmficam lo jicffa, 

AI prdeñEc lo / ^ « f I un pezzo di fer
r o , o d'altro metallo, confidente in due 
r imi che circondano il calcaguo del cava* 
liere, e m una íreüa, o í k rote!la, che 
avaríta in fuori, di dictro, per pugnere il 
cavallo. Vedi SPRONE . 

Luigt il Buoño ( le Deéonnake ) proibl 
agli Ecclcfiaftki la moda profana di porra-
te /pmm* — A n t i c a m e n í e la diífergnza tra 
Cayaliere e Scudierc { Kn/ght and efquin') 
fi era , che il Cavaliere portava fpetoni in-
dorati, onde i'appellazione di eques ama* 
tus i t che lo Scudiere gli ufava inargenía-
t u Vedi CAVALIERE e SCUDIERE . 

SPERONE ^ lo I ñ g l c f e , Arc-boutant ^ n ú 
fabbricare, una fpezied'arco piatto, o par
te d1 un arco, che confína , .o rifponde } cen
tro í piedi d' un arco, o lati d'una vo'u., 
per foftenerli, ed impediré che non ceda-
no . Vedi VOLT A , ARCO, &C. 

L a parola arc-boutant é Francefe; forma-
ta da are , e bouter , confinare , rifpondere 
ad un luogo. 

Quefli fperoni non fon' altro, che barba-
cani arcati. Vedi BARBACANE , ( Buttrefs , 
e B u t m c m . ) 

SPERONE , per metáfora , fi prende per 
Jlmolo. 

SPESA , lo fpendere , il codo . —SPESA , 
nel fe ufo di M i / e , preíío gl' Inglefi ; Vedi 
MISE . 

S P E T T A C O L O , qualche oggetto rtraor-
dinario, che tira a sé la v i ñ a , e l' atten-
zione; né íi pub offervare fenza qualche 
commozione , o paífion della mente. 

II termine é ufato principalmente dagli 
Antichi , per rapprefentazioni Teatral i , e 
Anfiteatrali: perCommedie , combattimen-
ti di Gladiatori , di beilie , ed anche per 
folenni proce í í ion i , come quelle del C i r 
co , &.c. Vedi GÍUOCO, TEATRO, ANFI
TEATRO , SCENA , G L A D I A T O R E , &C. 

II Popólo di Roma era eftremamente va
go di fpcttacoli i e gli Storici Romani of-
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fervano , che per guadagnarh § i i affetti del ' 
medefimo, e formMfi üe'párriti rtella mlrA-
cT intrudurre la Tirrannia c í 'opprefáone , 
non v'era mezza pih ficufo» che T «fo dc-
gli fpmac&U. 

" S P E T T A T O R E , una perfana prefente 
ad uno Spettacolo , Vedi SPOT A c o c o . 

Prcífo i R o m á n ! , glí SPETTATORÍ, Sps» 
Batms , denoíaváno piu pafíicolarmenEe unj. 
íorta di Gladiatori; che tvetno avtjto la lor 
licenza; € ven i van foveníe albgati per cf-
fere prefenti, come Spatatori, a' combatti-
mentí de1 Gladiatori , Scc, co* quali fi tratte-
neva il P o p ó l o , Vedi GLADIATORI . 

S P E Z I A L E , in í nglek, Apothecirj * $ 
una pe liona che profeífa la pracica della Far
macia , o di quella parte della F i í l ca , che 
confiíle nella preparazione e compof iz íonc 
delle medicine. Vedi FARMACIA e MEDÍ* 
CIKA . 

* L t parola Inglefe deriva dal Greco am* 
Shif , hottega, i l luogo ov1 egli efpone in ven-
dita le fue medicine. 

Nic . Langio ha fatto un gran volume ef* 
preííamente contro gli Speziaíi , i loro quid 
pro quo, la ¡oro ignoranza in materie me-
diche , c la i oro facilité di lafciarfi ingan-
nare da' Mercanti fcreí i ier i , Droghicri , & c . 
i quali gli pro«'vedono di droghc a d u l t é r a t e , 
d' una íorta per 1' alera , di vecchie ed efau-
íle per nuovc e di frefeo pórtate dal Le
vante , &c. Vedi DROGA , Quid pro quo , &c . 

G l i Spczidli in Inghilterra fono obbliga-
ít a comporre i lor medicamenti fecondo le 
formóle preí'critte nel Difpenfatorio del Colle-
gio . Vedi DJSPENSATORÍO , OFFICINA-
LE , &C. 

L e loro botteghe fono foggette alia vifi-
ta de' Cenfori del Collegio; i quali hanno 
la facolta di diftruggere quelle medicine, 
che non credono buone. Vedi COLLEGIO . 

A Sua Mac lia appartengono due Spezia-
l i : il falario del primo é di 320 1. e del 
fecondo , di 275 1. — A l i a Famiglia ne fpet-
tano pur due. 

Bartholin fi lamenta d5 un troppo gran nu
mero di Speziali in Da ni marca : benché non 
fe ne permetta che due foli in tutta la C i t -
ta di Copenhagen, ed uno in ciafcuiV altra 
Cit ta confiderabile. •—Che avrebb' egli det-
to di Londra , ove fi dice che ve ne fia piu 
di 1300 ? 

Che gli abitanti di Londra tro vi no 
con» 
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contó in pt'nto di íalute con quefl' Efer-
cito di Speziali , íe ne dubita aííai: troviaai 
-de' íamenti della troppo grande influenYá 
degli Spez ia l i : i Medici paiono general
mente di parere, che illa in baila degli 
Spezial i , d' introdurgü nelle famiglie , o 
d' efcluderneli . Quindi c , che il Do tí ore 
riguarda lo Speziale , o come perfona da 
cui egli fu prima raccomandato, o come 
nomo, le di cui dolci e cortefi parole fo
no neceffarie per continuarlo nella buona 
oppinicne della famiglia , dalla quale ei vien 
chiamato: nella mira , percib, di moftrare 
la fuá gratitudine pei favori paíTati, od' im-
pegnare i futuri fervizj di quelV onorato 
galantuomo, il Dottore íi crede obbligato 
a prefcrivere dieci volte di piü di medici
n a , di quel che il fuo paziente ne ábbia 
realmente bifogno. —Se un Medico di co-
fcienza fa moftra di efcire dalia ftanza d' un 
uomo infermo, fenz'applicar la penna alia 
car ta , lo Spcziale informa d'ordinario il 
paziente, in vía d'amicizia, che ogni qual 
volta il di lui Medico nulla prefcrive, eg!i 
non dee dargli alcuna mercede. — U n pa
ziente, che ama il fuo danaro, fi trova 
fufficientemente difpoño a fervirfi d'un ta
le avvifo j e fe il Dottore non é uomo d'in-
tendimento aflfai duro, fi guardera bene di 
commettere una feconda volta il medefi-
mo delitto. •—-Felici ancor farebbero i po-
veri pazienti di q u e ñ a - C i t t a , fe il pefo di 
medicine fuperflue, ch' ê ffi i n g h i o t t i í c o n o , 
benché non faccia loro alcun bene , non 
faceífe loro del male; non farebbe gran, co
f a , fe le loro fole fcarfelle ne patiffero per 
tal follia ; m a o i m é ! che non é quefto il 
cafo; le vite loro, o per ¡o raeno le loro 
coü i tuz ion i fovente ne pagano il fio . A 
diré il vero, un Medico, che vuol far be
n e , dee fempre feguitar la N a t u r a , e non 
ha mai da correré dinanzi a que í la . Ogni 
qual volta egli da al fuo paziente due o tre 
dofe fuperflue di medicina, da quel tempe 
ei piíi non vede que' fintomi della natura, 
i quali in tutt'i cafi fono le noftre feorte le 
p i ü ficure : non vede altri fintomi , fuor-
ché quei ta l i , che principalmente rifultano 
dalle fue proprie maledette droghe; ed al-
lora uopo non é ch' io vi d i ca , quale ne 
f ía laconfeguenzajeg l i cammina in una fpezie 
di circolo, creando malattie un giorno, ed 
applicando loro de' rimedj il giorno feguente. 
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Ev cofa ílrana , che a tant'alfeiza abbia-

no gli Speziali trovato il modo di portare 
la lor favorita Pol i farmada, mentre poche 
medicine fempüci ^-f^ttli poíTono corrifpon-
dere a qualunque oggctto delle lor vafte 
botteghe. I Medici di Parigi , verfo il prin
cipio del Secólo decimofettimo, comincia-
rono ad opporfi a! mal crecente. Pa t in fu 
uno de' piü caldi. Giunfero alia fine fino 
ad efeludere il mini í lero degli Speziali in 
quafi tutt' i cafi. U n cameriere, od una 
ferva, preparava ed amminiflrava le pur-
ghe, i criftéi , &c. I I libraio della Medic i 
na Caritatevole % ( la quale fi era procura
to di fare ferivere a tal oggetto) compo-
neva e vendeva la maggior parte de' medi-
camenti in cífa indicati; ed anche i Medici 
fteffi, quando ne avean bifogno, manda-
vano da lui a prendergli. P a t i n , lett. 17. 
a Be l in . 

Se volete tener baffi gli Speziali i dice 
Guido P a t i n , ( ferivendo al Sr. Faleonet, 
Medico di Lione ) non avete ch' a ram-
raemorar loro la Medicina Caritatevole , 
colla quale, quando non cortava che fo!i 
due foldi, noi rovinammo gli Speziali di 
Parigi. —-Date loro ad intendere, che v ' é 
della eaffia, del rabárbaro, e del firoppo di 
rofe pallide nella bottega d'un Droghiere, 
e che con quefti rimedj pofiQam fare foli 
i fatti noftri fenza la loro a d i í l e n z a . I S i -
gnori Marefcot , Pietre , Dure t , &c. hanno 
introdotto nelle cafe di Parigi una Fifica 
facile, e c ó m o d a , che le ha libérate dalla 
tirannia di que5 Cuochi A r a b i c i , C u i finias 
Arabesques. Pat . Lett. C h o i s . 2 i , 

S P E Z I E . Vedi l'articolo SPECIE. 
S P E Z I E R I ' E , certe droghe aromatiche, 

che hanno quálitadi calde e pungenti: co
me pepe, noce-mofeada, zenzero, cinna-
momo e garofani. Vedi AROMÁTICO , PE
P E , NOCEMOSCADA , &C. 

Alcuni ápplicano anche tal parola a di-
verfe droghe medicinali, portáte dall'Orieri" 
te; come fena, caffia, incenfo, & c . V e -
dine ciafeuna fotto il fuo propio articolo, 
SENA, CASSIA , &c . 

Cernitore d i SVEZIEKIE > in Inglefe , G^r-
bler of Spices, un Ufiziale di grand' anti-
c h í t ^ , nella Ci t ta di L o n d r a , il quale ha 
la facolta di entrare ín ogni bottega, ma-
gazzino, &c . per vifitare, e diligentemen
te efaminare le droghe j &c. e per cer

nirle 
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Birle e neturle . Vedi CERNERK, ( ga rb -
Ung ) . 

S P H A C E L U S * , o SPHACELISMUSJ nsl-
la Medicina, una total corruzione o raor-
tificazione di qualche parte, caufata da una 
intercezione del íangue , e degli fpiriti , 
Vedi MORTIFICAZIONE . 

*• La parola i Greca, a pdziKoí, formata 
per avventura da cpÚTra , to uccido. 
-— Si ch'tama anche tal mita necrofis, 
e talvolta fideratio. Vedi NECROSIS e 
SlDERA210NE . 

L o /phaceíus é ditlinto dalla cangrena, la 
quale é folo una moruí ícazione cominciata ? 
e , per COSÍ d i r é , la ílrada alio fphacdttf, 
c h ' é lo ñato e la perfezione di quella. V e 
di CANGRENA. 

L o fphaceíus fi di í l inguc per la lividez-
za o nerezza della parís offefa; per la di 
lei mollezza, infenfibilita, e odore cada-
vero/o. 

Altre caufe dello fphacelus fono, lega-
ture í l re t t e , freddi e c c e í i i v i , grandi in-
fiammazioni , morficature di cani rabbio-
fi, Scc. 

U n piede fphacclofo, fecondo Aquapen-
dente, íi dee tagliar via nclla parte morti-
ficata , vicino alia parte v i v a . Quand' il 
piede é v i a , la carne morta lafeiata indie-
tro fi dee confumare coü'appl icazione d' un 
cauterio attuale, replicato parecchie volte, 
finché il paziente fenta il calore del fuoco. 
Scultet. 

S P H E N O I D E S , nell' A n a t o m í a . Ved i 
SFENOIDE. 

S P H E N O P H A R Y N G i E U S , nell'Anato
mía . Vedi SFENOFARINGEO . 

S P I A , una perfona pagata per oífervare 
le azioni , movimenti, &c. di un' altra i 
particolarmente, quanto fuccede in un E -
fercito. 

Quando una fpia fi trova in un C a m 
p o , viene iramediatamente appiccata. — 
Wicquefm dice , che un Ambafciatore é 
una fpia onorevole , fotto la protezione 
della Legge delle Nazioni , Vedi AMBA-
SCIATORE. 

S P J A G G I A , opiaggia, in Inglefe, ro¿3r£¿, 
uella Navigazione, denota un luego attoa 
gittarvi P a n c e r a , in qualche diftanza dal 
l ido , e al coperto de' vent i ; ove i Vafcel-
U foglion dar fondo, per afpettare unven-
t0 0J:narea Propria a condurli nel porto, 
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od a far vela. Vedi PORTO; G I T T A R / W -
cora, mooring; ANCORA, &C. 

Quand' il fondo é fenza feogli, e ferma 
la prefa, e il luogo ben coperto, e ficuro 
dal vento; fi dice che la fpiaggia é bno
na. — U n a fpiaggia feo per ta é quella, chz 
ha folo poca térra da ogni lato. 

L e fptaggie entro i Dominj di Sua Mae-
Cú Britannica fono libere a tutt' i Vafcel-
li mercantili , si de'di lei fudditi, che de
gli Al lcat i . — I Capícani o Padrón i di 
Vafce l l i , che fono cofiretti da t e m p e í l a , 
tkc. a tagliar le lor gomene, ed a lafciar 
le lor ancore( nelíe fptaggie, fono obbliga-
ti a piantarvi fcgni o gavitelli , fotto pena 
di perderé le lor ancore, &c. Vedi GAVÍ-
TELLO. 

I Padrón! de'Vafcel l i , che vengono a 
dar fondo in una fpiaggia, debbono gittar 
1'ancora in difianza tale, che le gomene, 
¿kc. non fi raefehino, fotto pena di rifare 
i danni: quando vi fono parecchi Vafcell i 
nella fie fia fpiaggia, quelío che fia piíi i ti 
fuori verfo 1' alto raare é obbligato a te-
nere un lume neila fuá lanrerna di notta 
l empo , per avve.tire i Vafcelli che dal 
mare ci vengono. Vedi G iTTAR f ancora 9 
mooring , 

S P I A N A T A , in Inglefe ed in France-
fe , efplanade, neila Fortificazione r detta 
anche g;lacií , cioé fpalto ; una parte che 
ferve di parapetto alia contrafcarpa, o fi ra
da coperta; eííendo una declivita , o sbie-
co di térra , la quale comincia dalla fom-
mita della contrafcarpa, e fi va perdendo 
infenfibilmente nel livello della campagna. 
Vedi SPALTO. 

SPIANATA , efplanade , fígnifíca anche ií 
terreno, c h ' é fiato livellato, dallo fpalto 
della contrafcarpa, alie prime cafe; ovvero 
10 fpazio vacante fra le opere, e le cafe 
della C i t t a . 

II termine applicafi puré in genérale ad 
un pezzo di térra refo piatto o p iano, 
11 quale prima avea qualche altura, che 
incomodava la Piazza . Vedi T A L L O -
N E . 

S P I A N A T O I O , un bafione grofib, e 
rotondo, con cui fi fp iana , e s'affina la 
pafta. 

S P I C A Virginis . Vedi SPIGA . 
S P I E G A T O , n ú V A r a l d i c a . Vedi S v r -

LUPPATO. 
R SPIE-
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SPIEGATO , O slargato, néV Araldíca í a -

gkfe , dífplajfed, s'intende della pofízione 
ái un'aquila , od altro uccelJo, quando fta 
r i t i ó , coüe fue ali d i í k f e , od allargate in 
fuori. Vedi AQUILA, 

SPIEGATO, O slargato, ntVC Araldica I n -
glefe , enplcc . Vedi EPLOYE' , 

S P I G A , quella piccola pannocchia , o 
1 ungo vjluppo di fiori, o di fe mente, pro-
dotto da certe piante j ufuaimente detto da' 
Botanic i , [pica, 

I fiori e le í emente di formento, fe gol a , 
orzo , ¿kc. crefcono in ifpighe, L o üeífo é 
de'fiori di lavan da , o fpigo , &c. 

Dicefi , il gambo deila jpiga% c ioé jl di 
lei tubo o paglia: il nodo della fpigo.: i lo-
jbi, celle o nicchictte, in cui i grani í lanno 
racchiufi : la barba della fpiga , &c . Si é 
Irovato , che 8o fpighc di formento fon' 
ufcite dalla fieífa radice. 

S P I G A . — SPICA Virginií , una fiella 
della prima raagnitudine nella coftellazione 
Verg ine , Vedi VERGINE . 

I I fuo luogo é nella mano piu meridio-
nale . L a fuá longitudine, fecondo il Sr. 
Tlawflced, é 19o 31 ' 22^; Ja fuá latitudi-
ne , 2° 1 59", al mezzo giorno, 

S P I G A N A R D T , CSPIGANARDO, fpiga,: 
o radice del nardo; in Lat ino , nardus, o 
fpiea nardi. — ' Q u e f t ' é una fpezie di fpiga 
vegetabile, che crefce eguale al terreno, e 
tal volta nel terreno; ca lda , aromát ica , 
cordiale, e aleí i i farmaca; e come tale ado-
peraía nella compofizione della triaca di V e -
nez ia . Vedi T E R I A C A . 

L a fpiga ([pica ) é di circa la Junghezza 
e groflfezza d'un dito; aífai leggiere, co-
perta di pe!i lunghi, roíf iccj , d'un odor 
forte, e d'un fapore amaretto ed acuto . 
Parecchie'di quefre fpighe na feo no dalla flef-
fa radice, II gambo é piccolo, e la radice 
é groífa come il cannello d' una penna. 

L o fpiganardo h ufuaimente annoverato 
fra le radici . — S i chiama ancora nardur 
Indica i perché vien portato dall' Indic O-
yientali. 

Si reputa í l o m a c h i c o , nefrítico e carmina
tivo , atto a corroborare lo fiomaco, a pro
m o v e r é lo fcarico dell' orina, e difperdere i 
flati. 

Ve n'é anche d'un'altra fpezie, detto 
fpica-celtica , che crefce ne' Pirene!, e ne' 
monti del Tirólo j ed ha quafi le fteffe vir-
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í h che la valeriana: manon ¿ in alcüa ma-
do di ftima eguale al primo. 

S P I G N E R E i l timone verfo la banda del 
Vafcel io , ch' é oppofla al vento; fi dice 
jn Inglefe, a lee the hehn. 

S P I G O L A R E , ricoglier le fpighe; in It!-
glefe, gleaning, termine che dinota l ' a ü o 
di raccogliere, o pigliar su le fpighe di gra
no, Jaíciate addietro, douo che iT campo é 
fiato mietuto, e la ricolta portata a cafa . 

Per gli Statuti d'aicuni P a e í i , partico-
larmente quelli di Melun , e E¡lampes , fí 
proibifee a tutt' i firmierí , o fattori , ed al-
t r i , di metiere da sé fteíTi, o per mezzo 
de'lor fervi, aicun beí l iame ne'campi , o 
d' impediré lo fpígolare , in qual fifia modo, 
per lo fpazio di ventiquattr' ore , dopo ds 
aver pórtalo via il grano; fotto pena di 
conf i í caz ione , &c. 

S P I G O L O , canto vivo de'corpi folidi ^ 
SPIGOLO , diciamo anche a certa bandel-

la di ferro cica ta ta , poña intorno agli A i -
tar i , ove s'appiccano i moccoli, che fi ac-
cendono alie imrnagini, 

S P I L L O , o fpillctto, in Inglefe, p i n , 
nel Commcrcio , un piccolo e neceííario 
ñruraento , del quale principalmente le 
donne fi fervono per acconciarfi ed abbi-
gliarfi , 

L a forma ed applicazione di queflo píc-
ciol mobile non han bifogno di deferizione ; 
ma il fuo confumo, e il numero delle per-
fone, ch'egli impiega od oceupa , fonotrop-
po notabili per paífargli fotto fiknzio, 

T u t t i gli fpílli fon'ora fatti di filo d' ot-
tone bianchito: dapprima fi facean puré di 
filo di ferro, che venendo bianchito come 
gli a l t r i , paífava per ottone: ma i cattivj 
eíFetti di talí f p i l l i ne hannodel tuttofear-
tato i'ufo, — I Francefi per altro non po-
terono mai lafciarli, fenza parecchj decreti 
del Parlamento. Per fentenza del Luogote-
nente de pólice, in Luglio 1695 , fi confermb 
il fequeflro d'aicuni milioni di quefti//w7//, 
e J M $ furono condannati ad eífere ab-
bruciati per mano del boia ordinario, 

G l i f p i l l i i piu fümati nel Commercio , 
fono quelli d' Inghüterra ; quei ái Bourdeaux 
han no il fecondo luogo ; pofeia vengono quei 
fatti a Rugle, JSJaigle, e in alcuni luoghi 
di Normandia. 

L a perfezione deglí confifie nella 
fermezza del filo , nella fuá bianchezza , 

peil' 
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jieireíTérne le t e ñ e beii torniate, ele punte 
ben a í f c t t ig l ia te^ ( ¿ _ , 

L ' aguzzare5 e^ biánchire di Londra fo
no in fomma riputazione j perché quei fab-
bricanti di f p i i l i ) dopo averne formato lé 
punte fulla pietra 5 le lifciano di bel naovo 
ful brunitoio; e per bianchirlí adoperano 
fiagno fino ben calcinato, ed alie voite fo-
glie d' argento prepárate da 'bat t i íor i ; lad-
dove in altre partí fi adopera una miftura 
di ñagno f piombo, e argento vivo , la qua-
íe non fola bianchifce peggio de' primi 
ma é anche pericoloía a cagione della cat-
í iva qualita di quei minerales che rende 
niolto difficile da curarfi ía puntura: fatta 
eon uno fp i l lo bianchito in tal guifa. 

I I con {limo d e g ü / / > / / / / , e il numero de-
glí artefíci impiegatt nella manifattura de5 
medefimiy é incredibile. I n Parigi folo v' 
erano anticamente piü di mi l íc perfone in 
cib impiegate; al prcfente non v' é neflu-
no j puré vi fí vende ogni artno piu del va
lore di cinquanta mila piaflre di filo d d 
f p i l l i ai fabbricanti di f p i l l i de'luoghi cir-
convicini r tutta roba portatavi da Stock-
htm-4 — N e l l a piccola C i t t a di Rugle irt 
Normandiay vi fi computan per lo meno 
500 operai impiegati nella manifattura de-
gü f p i l l i , eírendone popolata'tutta la C i t t a , 

. N o n oí lante 5 che appena íi íroví mer-
canzia t che fia a miglior prezzo dcgii f p i l -
/ / , puré non ve n 'é alcuna che pañí per piíí 
mani , avanti che vengano ad eífer vendu-
í i . — S i con taño vent ic inqué operaj fuccef-
fivamente impiegati inciafcuno^/7/o, t ra i í 
tirare il filo d' ottone, e il figgere lo fp i l lo ' 
nella carra .. 

G l i f p i l l i fi dl íHnguono con' numeri ; i 
píu piccoli fi chiamano di N0. 3 , 4 , 5; 
indi fino al i4 t0 . donde non fi vengono a 
contare che a due a due; cíofí N0 . i é , 18 , 
¿ o i í quaíe da la maggior grandezza . 

Oltre gli f p i l l i bianchi, ve n 'é anche df 
ner i , fatti peí lutto,- da N 0 . 4 fino a N 0 , 
10. ~*Quefti foglion eífere di filo di ferro * 

Finalmente 5 vi ( o n ú f p i l l i con doppie te-
fie # di varj numeri , de'quali fi fervono le 
Dame per fermare i riccj de'lor capegli per 
la notte j fenza pericolo d'eífer difiurbate 
da puntare, &Co 

U n o degli articoli deglí Statuti degli an-
tíchi fabbricanti d i i n Parigi , fi eras 
ehe neí lun maeftro doveffe aprire piíi d'una 
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bottega per la vendita delle fue me re i , ec« 
cetto nel primo giorno dell'anno, e nella 
vigil iá delmedefimot di quefio facciam men-
zione in un fecold di luífo e di profufione', 
per rapprefentarci la bella femplicita de'no-
firi Antenati , i quali fi contentavano di 
daré f p i l l i per iñfenne d'artno ndovoc-

Quindi il cofiume di dar fempre il noms 
di f p i l l i , o danaro d i f p i l l i 1 a certi prefen-
t i , che accompagnano i piíí notabili con-
tratti; ne' quali fi fuolé daré qualche cofá 
per gli f p i l l i della moglie, o de'figlj, dellá 
perfona con cui s'é conchiufo il conrratto . 

SPILLO protraente * Vedi r articolo PRO-
TRAENTE i 

Bsre agl i SPILLI, ad pinnas bihevé, uri 
m é t o d o di bere ufato anticamente fra i D a -
nefi in Inghifterra. —»II cofiume fi era di 
figgere uno f p i l l o nel latd della cóppa o 
gran tazza ( w a í f a l h o w ! ) di legno^ il qua-
le fp i l lo avea da berfi netto e nudo da cia-
feuno de' convitati , foíto pena d' ammenda * 

SPILLO # diciamo ancora ad un ferro lun-
go un palmo,' ed acuto á guifa di punte-
ruólo col quale fí forano le botti, per af-
faggiarne il vino j ií che diciámo' fp i l l a re¿ 

SPILLO, diciamo anche al buco, che íi 
fa nella boíte con eífo fp i l lo ¿ E per fi-
mil itudine, íi dice di qualfívoglia piccolo 
foro é 

SPINA o SPINÁ DEL Donsd, Sp ina 
d o r f i i ne l l 'Anatomía la ferie o adunanza 
delíe vertebre , od oífa della' fcfiiena che 
foí íengono il reíío del c o r p o e d alie quali 
fono conneíTe le coflole , — ' \ f e . á ' \ .Tav¿Ana t¿ 
C OSTEOL. ) fig. 5'. íett . APÍ< fig, 7. let. AA.-
Vedi anche rarticolo VERTEBRE. 

* H a i l fuo nome d i fpina , a cagione che 
la f i t a parte diretana £ a j f i la ta , ó fpi-
nata »• — A l c u n i la chiamano canalis 
facer. 

L a fpina fi fuoí dividere in quattro par
tí 5 il eolio, che contiene fette vertebre; la 
fchiena, dodici j i lombi , einque; e rofTa 
facro, quattro > Vedi COLLO S LOMEÍ , & c . 

L a f p ina inchiude una certa midolla, af-
faí fomigliante a quella del cervello^ quin
di detta medulla fpinalis y o midolla fpinale o 
Vedi MEDULLA .< ? 

SPINA ventofa, nellá Medicina , &c . de
nota T intarlamento o putredine d' un ofío * 
Vedi CARIE . 

S P I N A L E j SPINALIS, nel l 'Anatomiaf 
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im mufcolo fulla banda del eolio, che forge 
dai cinque fuperiori proceffi delle vertebre 
del torace, e dagl'inferiori del eolio; e il 
quale, nel fuo a fcend imen ío , facendofi piíi 
carnoíb , vien inferito nella parte inferio-
í e delle vertebre del eolio, lateralmente. 
Eg l i ferve a tirar indietro il eolio. 

SPINALE m i á o l l a . Vedi i'articolo ME-
3DULLA fpinalis, 

N e l l ' l ü o r i a dell'Accaderaia Reale delle 
Scienze, per l ' a n n o i / i ^ . , abbiamo refem-
pio d'un feto nato fenza cervello, né ce-
srebello i o fia mídolla fpinalc, benché per-
fettamente ben formato per altri capi . 
E g l i avea avuto il fuo tempo naturale 5 
•yiífe due ore; e diede anche fegni di vi
t a , quando feglifpruzzb fulla tefta 1'acqua 
batteí lmaie . — Efempj di queíla forta, 
« o n eífendo quefto il folo che fiafi incon-
trato, íomminif trano una terribile obbie-
zjone contro l 'e f i íknza degli fpiriti anima-
l i , i quali dovrebbero eífer generati nel cer
vello , od almeno ne\ cerebello o midollafpl-
»aley e i quali fi trovano generalmente di 
cotanto afloluta neceffita ncli' economía ani-
ánale . Vedi SPIRITO. 

SPINALI nervi. Vedi Tarticolo ÑERVO. 
S P I N E L L A , infermid che viene al ca-

vallo fotto il garetto nella congiuntura del 
fuo oífo in ciafeuno de' lat i , e alcuna vol-
ta folamente in un Jato; per cui il caval-
lo é coíiretto molte volte di /.oppicare. 

S P 1 N E T T A , una fpezie di guarnizione 
fatta di feta, e non traforata. 

SPINETTA , é anche uno flrumento mu-
íicale di t a ñ í , che ha il fecondo o il terzo 
luogo fra gli ürument i armoniofi . Vedi 
MÜSÍCA . 

Egl i confifte in una caifa, o fondo, fat-
to del legno il piu porofo e refinofo che 
poífa trovarfi; e in una tavola di abete 
¿ncollata fopra certi pezzetti di legno, che 
yeggono su 1 l a t i . Sopra la tavola s1 alza un 
ficciolo fporto, in cui fon collocati tanti 
yiuuli o cavicchj, quanie vi fono corde nel-
io ñ r u m e n t o . 

Quefto í írumento fi fuona con due fil€ 
di chiavi , eífendo Ja prima fila neU'ordi-
ne della fcaia diatónica \ e 1'altra fila, po-

*í!a per dietro, neU'ordine delle note arti-
íiciali o de'femituoni. Vedi Se ALA. 

L e chiavi fono tanti pezzetti di legno 
f l a t í i e lunghi j i quali quando fono tocca-

S P I 
t i , e calcati g iu , da un capo, fanno che 
T altro levi o fpinga in s u , un faltarello, 
che fuona le corde col mezzo deU'eftrerai-
ta d'una penna di cornacchia, con cui egli 
é guernito. L e trenta corde primarle fono 
di ottone, l'altre piu dilicate fon di filo 
di ferro o d'acciaio. Stanno tutte ftefe fo
pra due ponti incollati alia tavola. 

L a figura deila fpinetta é un Jungo qua-
drato, o paralellogrammo della larghezza 
d'un pié e mezzo. — A l c u n i la chiamano 
arpa coricata, e 1' arpa, fpinetta rovefeia , 
o inverfa. 

L a fpinetta s'intuona o accorda general
mente coll'orecchio ; il qual método de' 
M u lie i pratici é fondato nella fuppoíizione , 
che i'orecchio fia perfetto giudice di un' 
ottava e d'una quinta. L a regola genérale 
fi é di cominciare ad una certa nota, co
me c , prefa verío il mezzo dello ftrumen-
to, e che intuoni tutte le ottave su e g iu , 
ed anche le quinte, contando fette íemi-
tuoni per cadauna quinta, con che i l tut-
to é accordato. Alie volte al fuono comu-
ne o fondamentale della fpinetta, ií qual 
é i'ottava grande, fe ne aggiugne u n ' a l 
tro í imile in unifono , ed un terzo in ot
tava al primo; per far i 'armonía tanto pih 
lipiena e compita . Si fuonano feparata-
m e n t e , o d infierne, il che fi chiama f p i 
netta doppia o t r ipla . V i fi aggiugne taí-
volta un fuono di v io l im, col mezzo d* 
un arco, o di poche ruóte paralelle alie 
ch iav i , le quali premono le corde, e fan
no durare i fuoni quanto il Mafico vuole; 
e gli alzano, e gli mitigano , a mifurache 
fono piu o meno cálcate . 

L ' arpicordo , o gravicembalo , é una fpe-
cie di fp inet ta fo lamente con un'altra di-
fpofizion delle chiavi . Vedi CLAVICÉM
BALO . 

L a fpinetta prende il nome dai cap! delle 
picciole penne, eo'quali fon tirate le cor-
de, e che fi fuppongono fomiglianti alie 
fpine. 

S P I N I S . —Attachiamcnta de SPINIS & 
kofeo. Vcái ATTACHIAMENTA . 

S P 1 N O S O pefee. Vedi rarticolo PESCE. 
S P I N O Z I S M O , o SPINOSISMO, la dot-

tñna. ái Spinoza ; ovvero, l'Ateifmo e Pan-
teifmo propofio alia maniera di Spinoza * 
Vedi ATEÍSTA . 

I I gran principio dello Spimfismo fí ¿ » 
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che rmlla efiñe propriamente ed afloluta-
mente, fuorché ia materia, e le modifica-
xioni della materia; fra le quali íi com-
prendono anche i penfieri, le idee añratte 
c oenerali, le comparaz íon i , le relaxioni, 
Je combinazioni delle relazioni, 8cc. Vedi 
IVÍATERIA , SOSTANZA , &C. 
. Benedetto Spinoza , o Efpinoza , era un 
nomo ben cognito in Olanda. Nacque E -
breo in A m í t e r d a m ; raa non fece profeffio-
ñe di veruna Religione ; né dell' E b r e a , 
né della Criftiana . — Compofe parecchj 
iibri in L a t i n o ; il piu rinoraato de'quali 
é il fuo TraBatus Theologlco-Polit icuí, ov' 
ei rovefcia i fondamenti d'ogni Religione: 
i l l ibro, conforme al fuo m é r i t o , fu con-
dannato peT pubblico Decreto degli Stat i ; 
febben é ftato pofcia venduto pubblicarnen-
te , ed anche r i í lampato , in Latino ed in 
Francefe, inquel pacfe, ed úl t imamente in 
Inglefe a Londra. 

Spinoza, q i^v i , inf ínua , che t u í t e l e R e -
Hgioni non fono che ordigni , e macchine 
politiche, invéntate peí pubblico Bene; per 
rendere il popólo obbediente a1 Magiftrati, e 
fargli efercitare la virtu e la Morale. 

Non efpone quivi la fuá nozione della 
Divinita apertamente; ma íi contenta di 
íuggerirla . — N e l l a fuá E t i c a , pubblicata 
fra le fue opere poí íume , egli é piu aperto 
ed efpreí ío; fo í l enendo , che Dio non é , 
come noi ce i' iramaginiamo, un' EíTenza 
infinita , intelligente , felice e perfetta ; 
nemmeno altra cofa, che quella virtii o 
facolta naturale, c h ' é diffufa per tutte le 
creature. Vedi NATURA. 

Molti hann' intraprefo di confutare la 
dottrina di Spinoza, ma tutti affai debol-
mente, eccetto quanto abbiamo ne'Sermo-
ni del Dr . Clarke alia lettura di Boyle . 
— fflitfius in Olanda, Ma jas in Gcrmania , 
e de l a Mothe in Inghilterra, fcriííero con-
tro quefto Trattato: ma Breáenbourg ^ fc-
condo il Sr. B a y l e , riufcl meglio di tutti 
su tal punto; dicefi per altro, ch' egli di-
poi fia flato uno de'feguaci átWoSpinoftfmo^ 
e che abbia fcrltto a favore del raedefimo 
sforzandofi di provarne la veri ta . — G l i 
Scrittori • contro V Etica di Spinaza ^ fono 
folíhuj/Jíus, n t \ (uo TraBatus de cultu na-
tural i & origine mora l i ta t i s : de Verfe, neW 
Impie convaincu , ou Differtation contre Spi-
****' P o i m i a F-undamzma Atheismi tver* 

SPI Í 3 3 
f a : Wittichius nell' Anti-Spinoza ; L a m i n d 
Tslpuvel Atheifme renverfé ¡ Jaquelot nelie 
E>!jfertations fu r V exiflence de T>ieu : J é n s 
neir Examen Philofophicum [extce definitionis 
partis p r i m ó Ethiccs Bened. Spinoza. Oltre 
molti altri nuraerari nella V i t a di Spino-
z a , fcrltta ¿a Co lero , p. 132. Buddei The-
fes de Atheismo & Superjlitione ^ cap. 1. §. 
26. Jenicheni Hi j io r . Spinoz'tsmi Leenhofian , 
p. 58. feqq. e Fabricii Syllab. Script. de 
veritate Religionis Chri j l iana ) pag. 357. 
feqq. _ 

Spinoza, nel fuddetto fuo T r a t t a t o , , Í I 
fiende aíTai ful punto degli Autori della 
Scrittura; e fi sforza di far vedere, che il 
Pentateuco non fia opera di M o s é ; contro 
la común oppinione , tanto degli Ebrei , 
che de' Cri f l iani . Egli ha altresi i fuoi fen-
timen ti particolari, quanto agli Autori de
gli altri l ibri . — A quefta parte dell'Ope
ra ¿ ftata data rifpofla dal Sr. H u e t , nella 
í u a Demonflratio E v a n g é l i c a ; e dal S'. S i 
món- , nella fuá H i f l . C r i t . du vieux Te j í , 
Vedi PENTATEUCO. 

L o Spinozismo é una fpecie di Na tu ra 
lismo , o Pantheismo, o Hylotheismo , com 
ei talvoka fi chiama , c/oe del dogma, che 
non riconofee altr® D i o , che la N a t u r a , 
o l 'Univerfo; e fa percib, che la materia 
íia D i o . — I n conformita, Buddeus , in 
una Diífertazione de Spinozismo ante Spi-
nozam , prova ampiamente, che la dottri
na di Spinoza circa Dio e 1 Mondo c bent 
lungi dall' eíTere propia di luí invenzione, 
ma ch'ella era ñata foflenuta da molti F i -
lofofi di diverfe Sette, si fra' C a l d e i , che 
f r a ' G r e c i . — E g l i •é certo, che non fu 
lontana dalla medefima l'oppinione degli 
Stoici , e di quelli che fofleneano un anima 
M u n d i . Vedi ANIMA M u n d i . Lucano in
troduce C a t o n e , e lo fa difeorrer cosí : 

Eflne D e i fe des n i f i ten.a, & pontus, 
& aer, 

E t Ccclum , & v i r tu r P Superes quid 
quarimus u l t r a? 

J ú p i t e r eft quodeumque vides y quocunque 
mover i s , 

L u c . Phars. 1.9. v. 578. 

Stratone pariraente, ed altri del nume
ro de' Peripatetici , foftenevano qualco-
fa d' aífai fimile ; e cib che piu e , feb» 
ben non fembra che alcuna Se tí a ra"t!C* 
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fbfíe piu Ion tana dallo Spmozifmo che la 
P la tón i ca , come quella che attribuiva a 
D i o la maggior liberta, e diligentemente 
l a diñinguea dalla materia; _ nulladimeno 
Gundlingius ha provato ampiamente» che 
Platone diede alia materia quafi la ííeíTa ori
gine che Spinoza . — M a la Sejta , che piü. 
di tutte alio Spinozifmo accoftavafi , era 
quella che infegnava, che tutte lecofefof-
fero una fola e fteífa cofa,. come fi credea 
da Senofane 11 Colofone íe , da Parmenide 
Melif lb, e fprzialmente da Zenone Eleate , 
ond^ella acquiftb- il nome di Sijiema Elea-
tlco deir Atsifmo , — A l i a medefima puoíí l 
anco ridurre roppinione di coloro, chere-
putavano Dio la materia prima, come A l -
marico e Davide di Diñantum. S i aggiun-
ga,, che la Setta di Foe neiia Ch ina e nel 
Giappone, quella de' Soufi nella Perfia, e 
quella de' Zináiki t i nella Turchia y fi trova-
no filcfofare quafi. alia maniera d i Spi-

I principali: art icoü del Siflema di Spi
noza fi poííbno ridurre aifeguenti. — C h e 
non v' é che una fola íbílanza nella Natu
r a ; e che queíF única foftanza é dotata d' 
un'infinita di attribuíi s del numero, de' 
quali fono r e ñ e n f i o n e e la cogitazione. 
— C h e tutt'i corpi delTUniverfo fonomo-
diñcazioni di quefla foftanza conüderata 
come eftefa; e che tutte 1'anime degli uo-
mini. fono modificazioni della fteíía foftan
za coníiderata come cogitativa«- — Che Dio 
é un eftenia neceffaria ed infinitamente per-
fetta , ed é la caufa di tutte le cofe cheef í -
flono, ma non é un'eíTenza diíferente dal
le medefíme *. — C h e non; v' é che una fo
ja EíTenza ed una fola Natura; e che que
l l a Natura produce entro fe fteffa, per un 
atto ¡inmanente, tutte quelle che noi chia-
miam creature.. — E che queft'EíTenza é 
alio fteffo tempo ed agente e paziente, cau
fa efficiente e fuggetto; ma ch'ella non' 
produce altro che modificazione di sé fteíTa» 

Cos í la Deita vien fatta il folo- agente 
non men che paziente in ogni male , si 
fifico che morale, tanto quel che fi chia ' 
ma malum pcence 7 che malum culpa ¿ dot-
trina carica di piü impietadi, di quante 
mai tutt'i Poeti Pagani n'abbiano pubbli-
cato interno al lor G i o v e , Venere, . Bac-
c o , &c. — C i 5 , che pare aver condotto 
Spinoza a faníafticare queft o Siftcma ? fiera 
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la d iñko l ta di concepire, che la materia 
fia eterna, e differente da D i o , o ch'ella 
poíTa eíTer prodotta dal nulla y o che im 
EíTere infinito e libero poíTa aver fatta uit 
Mondo tal qual é quefto.. — U n a mate
ria , che neceíTariamente efifta , e che non 
oftaníe fia priva d'attivifa, e foggetta al 
potere d'un altro principio, é un obbictt® 
che forprende il noftro intelletto; non pa-
rendoci, che quefte tre condizioni s'accor-
d i ñ o , — U n a materia creata od eftratta 
dal nul la , non é meno incomprenfibile f 
per qualunque sforzo che noi facciamo per 
formare un'idea di un atto delía volonta ,-
che pub mutare in vera e reale foftanza 
cib ch'era prima un nu l la . Gitre che cib 
é contrario a quella nota maffima de' Filo-
fofi ,. ex nihilo nihil fit. — I n fine, che un 
EíTere infinitamente baono, fanto , e libe
ro,, che potea aver fatto le fue creature 
buone e felici, voleífe piuttofto averie csr-
tive ed eternamente miferabili> non é co
fa mena incomprenfibile e tanto piu , ch'' 
ei fembra difficile i í concillare la libertk 
deir uomo colla qualita d'ua eftere fatto-
dal' nulla . 

Pare , che quefte fieno ftate í c di-fficol-
t a , che han portato^ Spinoza ad andar la 
cerca d'un- nuovo» Siftema ,- nel- quale Dio 
non doveffe eíTer diftinto dalla materia , e 
nel quale Eg l i dovefle operare necefTaria-' 
mente , e fecondo l'eftenfione di tutto ii 
fuo potere,. non fuori di sé fteffo (ad ex
t r a } ma dentro áh sé medefimo. — M a 
certo fi é , che fe il nuovo! Siftema ci ca
va da alcune difficoltadi , egli ci avvilup-
pa in altre aíTai maggiori. — Perché r 

Io . Egl i é i m p o í f i b i l e c h e rUniverfo-
non debba eíTere, che una fola foftanza^ 
poiché: ogni cofa, ch 'é eftefa, dee necef-
fariamente aver parti; e cib che ha partí 
dee eíTer comporto. E ficcome le partí 
dell'eftenfione non fuíTiftono T una nell'al-
t r a , ne fieguey che l' eftenfione in genéra
le non é foftanza, o che ciafeuna parte 
del!5 eftenfione é una foftanza- differente . 
O r a , fecondo ^ / « o z ^ , i'eftenfione in ge
nérale é un attributo della foftanza . E d 
egli concede,- con altri F i l o f o f i c h e gliat-
tributi della foftanza non differifeono real
mente dalla foftanza fteífa. Dunque egir 
dee concederé , che 1' eftenfione in genéra
le fía foftanza: donde ne verra in confe-

guen-
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wuenza, cbe ciaíeuna parte dcH'eflcnOcne 
é una foílanza particolare: i l che rovefcia 
tutto 11 Siíteraa. 

Se fi vien ad opponere'j che Spinozanon 
coníidera difFerenti corpi , come difFerenti 
partí .d'eftenfione, ma come difFerenti cno-
diñcazioni ¿lella mcdefima .: Ja diftinzione 
fra parte e modificazione di í í ic i lmente lo fal-
vera. Imperciocché íchivi eg'i, qcanto vuo-
l e , la parola p a n e , e foftituiíca queíia á i 
moda l í t a o modificazione in cambio di eíTa, 
la dottiina verra alio fteíTo fignificato : i 
caratteri di diveríita non fono men Teali 
.ed evidenti quando la materia é divifa in 
ínodificazioni , che quand'ella é divifa in 
part í . L ' idea dcil' Univcrfo fara fempre quel-
h d'un Efícre c o m p o í l o , o d1 un aggregato 
di varié foftanze^ 

I n prova di c i b , fi pub o í íervare , che le 
modalitci fono efíenze chenon poíTono efiftere 
fcnza la foflanza che le modifica; onde ne 
fegue, che la foftanza dee trovarfi ovunque le 
fue mcdalita fi trovano \ ed a n z i , che la fo
flanza dee moltiplicaríi a-proporzione che il 
numero delle modificazioni incompatibiii é 
moltiplicato: talmente che ovunque fi tro vi
no cinque o fei di quefie modi f í caz i cn i , vi 
debbon cífere cinque o fei foflanze. Eg l i é 
evidente, che una figura quadra, ed una fi
gura c i icol are fono incompatibiii nello fie fio 
pezzodi cera . Donde ne fiegue , che la fo-
ílanza modificata dalla figura quadra non pub 
diere la ílefía fofianza, che quella modifi
cata dalla figura tonda. C o s í quand'io veg-
go una tavola rotonda ed una quadra in una 
flanza, poífo ficuramente afferire, che i ' 
eftenfione , la quale fa il foggetto della ta-
vola rotonda, é una foüanza diftinta dalT 
eftenfione c h ' é il foggetto della tavola qua
dra : poiché altrimente fucccderebbe, che 
la figura quadra e la rotonda fi trovaífero 
nello íleflo foggetto alio fie fio tempo. — 
Dunque il foggetto, c h ' é modificato dadue 
figure, dee eflere due fofianze. 

2o. S'egli é aífurdo il fare che Dio fia 
eftefo, cofa che g!¡ toglie la fuá femplici-
t a , e lo fa eífere comporto di parti; egli 
é ancor peggio , il ridurlo alia condizion di 
materia, la piíi baila di tutte le cofe, e 
quella che la maggior parte degli antichi 
Filofofi mettevano immediatamente dopo 
ii nulla: materia! il Teatro d'ogni forta 
.di cambiamenti, il Campo di battagliadel-

S P I 135 
le caufe contraríe , il ioggetto di tutte Je 
corruzioni e generazioni; in una parola, 
J'eflTenza Ja piü incompatibile coH'iaimuta-
bilita della Deitk. , 

G l i Sp inoz i j i i , in vero , l o í k n g o n o , ch 
ella non é fufeettibile d'alcuna divifione; 
ana i' argomento, che allegano in prova di 
cib , é falfo, come abbiam altrove dimo-
firato; ed é , che a {finché la materia íi pof-
fa dividere , egli é í i ece í íar io , che una del
le partí venga feparata dall' altra mediante 
uno fpazio voto, i i c h ' é impoíTibile: poi
ché non fi da alcun vacuo nella N a t u r a . 
Vedi VACUO., 

3o. Se lo Spinozifmo apparc ñ r a v a g a n t e , 
quando noi coníideriamo Dio come i l fog
getto di tutte le mutazioni, corruzioni e 
generazioni ne' corpi ; fi írovera fempre 
peggiore, quando lo confideriamo come il 
foggetto di tutte le modificazioni del pen-
fare. Non é piccola difficolta, ¿ \ uniré i' 
eftenfione e il penfiere nella^fteífa fofianza ; 
poiché un'.unione fimile a quella di due 
metal l i , o delf acqua e del v ino , non fer-
vira a tal propofito : queíii ultimi non r i -
chicggono aitro che una /'«Arm pofizionc ; 
laddove il combinar il penfiere e i'eften
fione richiede un'identita; penfante ed efte
fo fono.,due attributi identif icaí í colla fo
flanza ; e per confeguenza fono identificati 
T uno coir altro, per la regola fondamen-
tale di tutta la L ó g i c a . 

I n oltre , quando diciamo , che un uomo 
nega quejlo, afferma quello , ama quefio, &c* 
noi facciara cadere tutti quefti attributi fui-
la foftanza della di luí mente, non su i 
di luí penfieri, i quali fono puri accidenti 
o modificazioni della mcdefima. Se dunque 
c i b , che Spinoza cfpone, é vero , che gl í 
uomini fieno jraodaüta di D i o ; farebbe fal
fo il d iré , Pieiro nega, ama, vuoíe & c . 
poiché in realta, su quefto Sifteraa, Dio é 
quegli che nega, vuoie, Scc. e confeguen-
temente tutte le denominazioni , che na-
feono da'penfieri, defiderj, &c. degli uo
mini , cadono propriamente e fifícamente 
fopra la foftanza di D i o . Donde parimenti 
ne fiegue, che Dio aífermi e n i e g h í , ami 
e od i i , voglia e non voglia la fteífa cofa , 
alio fteflb tempo, e fotto le fieífe condizio-
n i : cofa contraria al gran principio di ra-
ziocinio : oppoftta fun t quee & ñeque de fe 
inviccm, nequs de codem tertio fecundum ídem , 

ad 
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etd idem, eodcm modo atque impon vei'e af-
firmari poffunt; il quale dee eífer falfo, fe 
10 Spimzismo é vero: poicfié non puo nc-
garfi, che alcuni uomini amino e aífermi-
no cibche altri odiano e ncgano , fotto íut-
te le condizioni efpreíTe nella regola. 

4o. M a s'é fificamente affurdo, il d iré , 
che lo fteffo foggetto fia raodiheato alio 
ñe í ío tempo c o« tutt' i diíFerenti peníieri di 
tutti gli uomini \ ella é aíferzione orribile , 
quando la confideriamo ¡n un afpetto m ó 
tale . Poiché ne verra in confeguenza, che 
i' infinito, il perfettiííirao Eífere non fia 
cortante, non fia lo fleíío un fol momen
to , ma fia eternamente poííeduto anche da 
pa ilion i c o n t r a r í e ; tutta 1* uniformita in 
l u í , a quefto riguardo, fara, che per un 
peníier buono e favio egii ne avr^, venti 
pazzi e cattivi . Egl i fara non folamente la 
caufa efficiente di tutti gli errori , iniqui-
í a d i , e impuritadi degli uomini , ma anche 
11 foggetto paflivo de' medefimi, fubjeítum 
inhafimis. Egl i dovra eífere unito con lo
ro nella maniera piü ftretta che poffa mai 
concepirfi, anche con un'unicne penetrati
v a , o piutíofto con un'identita, poiché il 
modo non é realmente diftinto dalla foftan-
za modificata. 

S P I R A * , nell' Architettura antica , fi 
prende alie volte per la bafe d' una colon-
n a ; e talvolta per V aflragalo ^ o toro. Ve -
ái BASE, ASTRAGALO e TORO . 

* L a parola e formata dal L a t i n o , fpiraj, 
le pieghe d? un ferpente^ le quali in cer
ta pojiura cihanno qualche fomig l ianza : 
o da l Greco) erwépct) gomkolo d i corda. 

SPIRA , propriamente , é una rivoluxione 
in giro, la quale perb non ritorna al fuo 
pr inc ip io , eome la circonferenza del cer-
c h i o , ma va fempre avvicinandofi al centro 
i d raovimento, che la produce. — L ' eli-
c a , bel ix , é una di quefte f p i r e . Vedi HE-
i i x , e SPÍRALE. 

S P I R A C O L O , ovvero, 
S P I R A G L I O , in Inglefe, vem * , o f p i -

vacie ̂  una piccola apertura lafeiata ne' t u h i , 
o doccioni delle fontane , per facilitare V 
efeita del l 'aria; o per dar loro a r i a , ad 
ogni occafione; come particolarmente in 
tempo di gielo, &c. per raancanza della 
fuale fono foggetti a crepare. 

• L a parola vent J formata dal Latino 
ventus, ventQ. 
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U n o f p h a g l l o , prefo in quefto fenfo, t 

propriamente il capo d'un doccione, po
rto ritto, e g i i igneníe fopra térra; faldato 
ufualmente ai torni , o gomiti de'doccio
ni . — G l i fp i rag l j de'doccj grandi han no 
ad eífer tanto alti quanto la íuperficie del 
ferbatoio d'acqua ; in cafo che non abbiano 
un'animclla. 

SPIRAGLIO, fi prende anche per un pie-
ciol buco, falto in botti di v ino , b irra , 
&c. che per la cannella fi fpiliano; il qua
le ammette aria abbartanza per fare che il 
liquore feorra, ma non tanta che lo cor
rompa e lo guarti. 

SPIRAGLIO, in oltre, fi applica a que' 
coperchj ne'fornelii a vento, pe'quali en
tra I' ar ia , che lor ferve di foffietto; e i 
quali fi turano con regifiri, o certe f e í t e , 
í'ccondo il grado del calor che fi richiede; 
come ne'fornelii de'vetraj , de'faggiatori, 
&c. Vedi SOFFIETTO, FORNACE, &c . 

SPIRAGLIO, fi prende anche per una can
nella di piombo, o di térra cotta; un ca
po della quale sbocca nella celia o rtanzi-
no del nece í íar io , e 1' al tro va fino a! tet-
to della cafa; per dar luego all' aria cor-
rotta, e f é t ida , di efaiare. 

V i fono anche f p i r j g l j , od aperture fai
te ne' m u r i , che fo í lengono i terrazzi , per 
fomminirtrar a r i a , e dar il paífo all'acque. 

Querta forta di fpiraglio fi chiama barba-
cañe . Ved i BARBACANE . 

SPIRAGLIO, m loglefe , f u / p i r a l , una 
íorgente d'acqua, che pafla fotterra verfo 
un c o n d o t í o o cirterna. — S i prende an
che per qualunque feífura , per la quale l* 
1' ar ia , e ' l lume trapela . Vedi VENTI-
D.UTTí . 

SPIRAGLIO, in Inglefe, dormant , o dor-
mer, neli' Architettura, denota una fine-
rtra fatta nel tetto d' una cafa , o al di fo
pra del!' architrave ; eífendo alzata fopra i 
correntí . Vedi FINESTRA. 

I Lat ini lo chiamano Lucerna •> onde la 
voce Francefe Lucarne , e 1' Inglefe L u -
thern, 

V e n'e di diverfe forte; quadre, rototv 
de, &c. Vedi LUTHERN. 

S P I R A L E , nella G e o m e t r í a , una linea 
curva , della fpezie circolare , la quale 
nel fuo progreflb s'allontana dal fuo cen
tro ; come in girandofi dal v é r t i c e , giu al
ia bafe d' un cono. Vedi SPIRA. 

S i 
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S i chiama dal fuo invento re , [ p h a , o 

hel'tK £ Archimede; ed é defcritta nel rao-
do che fegue. — Div íde te la periferia d' 
un circoio A P / ' A { T a v , Geometría^ f i g . 
39.) i" qualche numero di parti egnali, 
per una continua bijfezione ne p m i ú p . Ne l -
lo ñefío numero di parti divídete il raggio 
C A , e fate C M eguale ad una parteJ 
C?w a due parti , &c . — A l l o r a i punti 
M m , m , &c . faranno punti nella fpirale , 
i quali conneffi, daranno la fpirale íteíTa. 

Querta fi chiama piu particolarmente 
pr ima fpirale , e lo fpazio inclufo tra il 
fuo centro , e il punto A , fpazio f p i 
rale . 

Queda prima fpirale pub continuarfi ad 
una ( t c o n á z fp i r a l e , col deícrivere un al-
Sro circoio col doppio del raggio ( r a d i u s ) 
della prima; e la feconda fi pub continua
re ad una terza, mediante un terzo circo-
Jo, &c. 

Quindi i0. A P é aila periferia i come 
C m al raggio. Per il che , fe la periferia 
fi chiama p , il raggio A C = r , A P —- ^ , 
P M zzzj/; allora fara C M = r — y : confe-
guentemente come p : r : : x : r — _ y , avremo 
p r — p y ~ r x . 

2o. Se C M z ^ ^ ; allora hr 'k r x ^ p y . 
L a qual equazione la fpirale ha in comune 
colla quadratrice di D i n o ñ r a í e , e con quel-
la di Tfchirnhaufen y e percib r n x m 
p n j / m ferviranno per infinite f p i r a l i c qua-
d r a t r i c i . Vedi QUADRATRICE. 

3o. L e linee M m , M m , &c. fono T 
una all'altra come gli archi del c irco io , 
intercetti fra M A e queíle linee: e, quan-
do vengon cont inúate , facendo angoli egua-
ii eolia prima e feconda fpirale , fono in 
proporzione ar i tmét ica . 

4o. L e linee tírate da M alia feconda 
fp i r a l e , fono Tuna all'altra come i detti 
arch i , infierne con tut ía h periferia zg^mw-
ta da ambi i lat í . 

Quadratura delle SPIRALI. Vedi QCJA-
DRATURA. 

SPIRALE Logift ica. Vedi LOGÍSTICA. 
SPIRALE , nel l 'Archítettura , e Scultura, 

denota una c u r v a , che afcende, aggiran-
doii attorno a un cono o fpira ; di rao-
do che tutt' i punti della medefima fi 
A s s E n a n 0 con£ÍtluaiIlente a l i ' a í f e . Vedi 

Tomo VIH, 
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Con cío ella fi di (tingue dalT elica {he-

l i x ) ) la quale fi gira neüa fiefla maniera, 
intorno ad un cilindro. — G l i Architetti 
ignoranti le confondorio araendue: ma i 
piü faputi le diftinguono diligentemente . 
Vedi HELIX . 

L a línea fpirale fi pub concepire gene-
rata nella feguente guifa. — S e una linea 
retta , come A B { T a v . Geometria , f i g . 
40.) avente un capo, od ellremita , filio 
a B , vien eguaimente mol ía in giro, tal
mente che coil'aitro capo A fi venga a 
deícrivere periferia d'un circoio; ed a l 
io í leí ío tempo fi concepifea che un pun
to fi muova in avant i , egualmente da B 
verfo A nella linea retta A B , di modo 
che il punto deferí va tal l inea, mentre la 
linea genera il circoio: Allora il punto, 
co'fuoi due m o v i m e n t í , deferívera la cur-
va B , 1 , 2 , 5 , 4 , 5 , &c. che fi chia
ma una linea fpirale ^ e lo fpazio piano con-
tenuto fra la linea f p i r a l e , e la linea retta 
B A , fi chiama fpazio fp i r a l e . 

D i nuovo, fe fi concepífee che il pun
to B íi mova due volte si lentamente che 
la linea A B ; di modo che eglt non ven
ga a fare che la meta della firada lungo 
B A , mentre quella linea avra formato ii 
circoio; e fe allora voi vi figúrate una nuo-
va rivoluzione da farfi della linea che por
ta il punto, di modo che vengano a fi
niré il lor moto alia fine infierne; vi fi 
formera una linea fpirale doppía ; come 
nella figura: dalla maniera della quale fi 
poffono trarre fácilmente i feguenti cor-
rol larj . 

1. C h e le linee B 12, B 11, B 10 , 
&c. che fanno angoli eguali colla prima 
e feconda fpirale (come anchfe B 12, B 
10, B 8 , & c . ) fono in proporzione arit
mética . 

2. L e linee B 7 , B 10, &c. tírate co
me fi vuole alia prima fpirale , fono P 
una all'altra come gli archi del circoio 
intercetti fra B A , e quelle l inee : per
c h é , qualunque fíeno le parti della cir-
conferenza le quali il punto A deferive, 
come fupponete 7 , íl punto B avra aitre-
si trafeorfo 7 parti della linea A B . 

5. Qualunque linee tirate da Bai la feconda 
fp i ra le ) come B 18, B 2 2 , &c. fono Tuna 
all' a l tra , come i fuddetti arch i , infierne con 
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tutta la periferia aggiunta d' ambe le báñ
ele : perché alio íkf lb tempo che il punto 
A trafeorre 12, o Tiritera per ifer ia , o per 
avventura 7 partí di p iu , avra il punto B 
trafeorfo 12, e 7 partí della línea A B , la 
quale ora fi fuppone divifa in 24 partí 
egua l í . 

SPIRALI proporzionali , fono quelle linee 
f p i r a l i fatte come le linee di rombo luí Glo
bo terreflre, le q u a Ü , perché fanno angoü 
eguali con ogni meridiano, debbono altresi 
fare angoli eguali coi meridianí nella pro-
jezione J i ere o gráfica ful piano dell' Equato-
re ; e percib faranno, come oííerva il Dr. 
H a l l e y , f p i r a l i proporzionali círca il punto 
pelare. — D a l che egli fa vedere, che la 
linea meridiana é una fcala di log-tangenti 
dei raezzí complementi meridianí delle L a -
titudini. Vedi ROMBO e LOXODROMICA . 

Scak SPIRALI , nella Fabbrica . Vedi 
SCALA . 

S P I R A Z I O N E . V e d i E s P i R A z i O N E , l N -
S P I R A Z Í O N E , P E R S P I R A Z I O N E , RESPÍRA-
Z I O N E 6 T R A S P I R A Z I O N E . 

SPIRAZIONE, expirado , fi prende anche 
figurativamente per lo fine d' un termine di 
tempe conceflo, accordato, o aggiudicato. 

N o n v1 é piu di otto giorni , fino alia 
fpirazione del termine deila di luí prigionía : 
il tempo d' una tal letrera di cambio é 
fp i r a to , cioé , é termínate ; la lettera é feor-
fa . Vedi LETTERA d i cambio. 

S P I R 1 T O , SPIRITUS, nella M e d i c i n a , 
la piu fottile e voláti l parte, o fucco, del 
corpo; colmezzo della quale fi fuppone che 
tutte le funzioni ed operazioní del medefi-
mo fí í a c c i a n o . Vedi CORPO , PARTE , FLUI
DO , &c. 

G l i Antichi faceano una quadrupla divi-
fione degli f p i r i t i ; in v i t a l i , a n i m a l i , na* 
t u r a l i y e g e n i t a l i : d e ' q u a l í , i primí vení-
vano da lor collocati nel cuore; i fecondi 
nel cervelle; i terzí nello flomaco, e nel 
fegato; e gli ultimi n e ' t e ñ í c o l i : ma cerne 
queila divífione é fondata in una faifa ipo-
tefi , ella é al prefente porta raerítamente 
da parte. 

I Moderni fogliono dividere gli f p i r i t i in 
v i t a l i ed a n i m a l i . 

SPIRITI v i t a l i ) fono folamente le parti 
le piü fine e le piu agítate del fangue; dal
le quali dipende i l di lui moto e calore . 
Vedi SANGUE e VÍTALE . 

S P I 
SPIRITI a n i m a l i , fono un umore o fuc

co fluido, e ñ r e m a m c n t e l l e v e , fottile, mo-
v ib í l e , feparato dal fangue. nel cortex del 
cervello, quindi rícevuto nelle minute fibre 
della medulla, e da quefte fcarícato nei ner-
ví , da'quali egli é condotto per ogni par
te del corpo, ad eífere lo í h u m e n t o della 
fenfazione , del moto mufcolare, &c. V e 
di SENSAZIONE , MUSCOLARE moto , &c . 
Vedi anche ANÍMALE. 

G l i f p i r i t i an imal i , detti anche f p i r i t i 
nervoft e fucco nervofo , differifeono dagli 
f p i r i t i v i t a l i folamente in quanto quefti ul
timi fono fempre mcfcolati colle partí piu 
groife del fangue, ed infierne con eífo cír-
colano : laddove gli f p i r i t i animal i ne fono 
legregati o cerniti mediante le glandule , 
delle quali é compofta la foftanza corticale ; 
ed han no u n m o v í m e n t o , circolazione , &c. 
peculiarc a lor medefimi. V . CIRCOLAZIONE. 

II Dr . Wi l i i s intende , che gli f p i r i t i ani
ma l i fieno prepara ti da un'acconcia diftil-
lazione delle piü fottili partí, del fangue ar-
teriofo, pórtate dalle carotidi nel cortex del 
cervello; e fa vedere, che ¡i fangue Conte-
muo ne' feni della dura madre opera in que-
fta difiiHazíone nello ík í fo modo che fa il 
fuoco nelle diftillazioni chimiche effettuate 
per defluífmie, ove, effendo egli collocato 
fopra la materia da díftillaríi , fa che le 
parti le piu fottili di queíla ditcendano. 

L'ef iñ enza degli f p i r i t i animal i é difputa-
t a : ma 1'infinito ufo, di cui fon'eglino 
ne l l ' economía a n í m a l e , e la contexza eftre-
mamente imperfetta, che avreffimo di cia-
funa delle funzioni animali fenza di loro, 
terranno fempre la maggior parte del M o n 
do dalla lor banda. E d in cffetto il detto 
Boerhaave ha fatte gran paffi nella tentata 
imprefa di dímoílrarne la realita. 

Egli fa vedere, che il fangue portato al 
cervello dalle carot idi , e dalle arterie ver-
tebral i , é a maraviglia prepárate , cernite, 
elaborato e cambiato dal fuo naturale flato, 
prima ch'egl í arríví cola; talmente che , 
centro la natura del refto, incambio di co-
Ltjere mediante il fuoco, egli íubito fi rí-
foíve ínteramente in un vapor fottile, fen
za che ne refii addietro alcuna fecc ía . E d 
é cosí eflremamente ben adattato alia / o r -
mazione d'un fluido si firaordínario. 

Egli mof lra , in oltre , che gli f p i r i t i 
an imal i non fono formad dal c rúor , ma dal 

fiero 
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fiero del fangue ; il quaie da Malpigl i i , nel-
la fuá líioria del creíciraento del feto in 
un uovo covato, fi fa vedere divifibiíe in 
part í , o corpufcoli incomprenfibilmente piu 
piccíoli del crúor. 

Egli aggiugne, che Ja natura di qúeflo 
fu eco é tale, che non v' é fale od olio ai-
curto nel corpo , che poíia contribuirgli qual-
checofa; e c h e , fecondo ogni apparenza, 
egli é foiamente un'acqua delle piu puré e 
lottili \ iiquore che íi trova fomigliante a 
queili [ p i r i t i nella fuá ílraordinaria m i f r ib i -
l i t a , mobilita, folidita , moüezza , fempli-
cita e mancanza d' clajli . i t a . 

L o ñeíTo Aurore pro v a , in olere, dalla 
magnitudiqe delle carotidi e delle vertebral i , 
dal lor dritto corfo non interrotto , dalla 
gran quantita di fangue che portano, dalla 
mole del cortex, &c. che vi dev' eífere una 
grandififima quantita di quefto Iiquore; che 
v ' é prepárate frefeo ad ogni momento del-
la v i t a ; e ch'egli vien cacciato , ad ogni 
momento ; mediante 1' azion del calore , 
&c. dal cervello e cerebdlo a tutte le partí 
del corpo provvedute di nsrv i ; il qual mo-
vimento, come detto Autor fa vedere dall' 
eí lrema finezza , curvatura , &c. delle ra-
mificazioni, dee efíer aífai gentile , equabi-
le e cortante, cacciando una parte avanti 
di sé continuamente V altra . 

Sopra il tuero, non é maraviglia, fe que-
í lo fluido sfugge alia notizia de'noí lr i fen-
f j ; e fe non v ' é legatura, ferita , puntura, 
iniez 'tone o fímili, che lo renda v i í i b i l e , o 
vifibili le aperture de'nervi pe'quaii egli 
feorre: né vale quanto a'cuni, i quali ac-
cordano i' efiüenza degli fpiriti an imal i , ad-
ducono con tro V eífer eghno qualche fucco 
o liquor coerente, cioe, che no i dovrem-
m o trovare, che queíto feoli e bagni le par
tí ad iacent í , al tagliarfi d' un ñ e r v o , fle
cóme veggiam fuccedere nel tagliar un lin-

, fatico, & c . ovvero, che col legare un ner-
\To, la parte fu periore le ne gonfierebhe ; 
che le agitazioni, le quali gli oggeít i tan-
no fulle filaracnta , verrcbbero "ad addor-
mentarfi, &c. ch'egli é irap.>HibiIe che un 
iiquore debba a ve re due movimenti oppoíli 
ailo (lelío tempo; e che la velocita delle 
í e n f a z i o n i , e la rapidita de'movimenti dell' 
uorao, provano, che f p i r i t i an imal i fo
no piuttofto un' aura , od anche luce, che 
un Iiquore. M e m , de Trev. 

S P I í 3P 
Quanto alia feenzione degli S P I R I T I ani

mali dal fangue, e quanto all'apparato in 
ordine a c í o ; Vedi C E R V E L L O e S F . C R E -
Z I O N E . — Q u a n t o al corfo degli S P I R I T I 
animali, ed a'vafi pe' quali fono portati; 
Vedi Ñ E R V O e C I R C O L A Z I O N E . — Q u a n t o 
all' ufício degli S PIK IT V a n i m a l i nel moto 
mufcolare e nella fenfazione; Vedi M u s c o -
L A R E e SENSAZÍONE. 

S P I R I T O , Spiritus , nella Fifica Neuto-
ni ana, denota una foílanza pin che fottile 
e penetrativa, la quale paífa dappertutto, 
anche ne1 corpi i piíi denfi, ed in cffi íi 
tien nafeofa ; colla forza ed azion del'a qua
le , le particelle de' corpi s' attraggono Y 
una i 'a l tra , ad aífai piccole diflanze, e 
quando fono contigue , infierne fi légano : 
e mediante la quale i corpi elettrici ope-
rano in maggiori d i í l a n z e , attraendo e r i -
fpignendo í corpufcoli circonviciní ; e la lu
ce é mandata fuori , reflefTa, ed infleíTa, e 
rifcalda i corpi ; ed ogni fenfazione é ecci-
tata; e i membri degli animali fon moíTi 
ad i lianza del la volonta, cioe mediante le 
vibrazíoni di queíto fpir i ta , propágate pei 
capellamenti fulidi de'nervi , dagli organi 
e í ie ini del fenfo al cervello , e dal cervello 
ai mu icol i . Vedi M É D I U M , Nr-UTONIA.NO , 
C A L O R E , L U C E , V A C U O , A T T R A Z I O N E , 
SENSAZÍONE, & C . 

S P I R I T O , nella Cf i imica , é uno de'prin-
cipj de'corpi naturali ; detto anche mercu
r i o . Vedi P R I N C I P I O e M E R C U R I O . 

I I principio chimico [pirita é un liquor 
f # o , fottile, vokti'e , penetrante e pu-
gnente, il quale fi alza ordinariamente pri
ma della flerama od acqua, ed alie voite do-
po di e í f a . 

Le gran proprietadi di quedo Iiquore fo
no , ch' egli penetra od apre corpi folidí , 
corróele, rompe , ed anche diíTolve certí 
corpi m i i l i , ne coagula dt gli a l tr i , e pro
duce un'infinita cf altri effetti, raolti di lo
ro anche contrárj 1'uno all'altro. 

I n genéra le , i Chimic i danno la deno-
minazione di fpir i t i a tutte le particelle non 
acquee, fine e fottili , da'corpi ellratte e 
loiievate mediante il calore, e ndotte in l i 
quen per diftillazione . *—Tali fono \o fpt ' 
rito di vitriuolo, quello di n i t ro , di fa
l e , &c. 

Danno puré il nome di fp i r i t i a que'li-
quori acquei che fi cavano p^r liquefazione, 

S 2 quan-

/ 
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quando fono imprtgn í t i di fa l i , o d' altri 
attivi princip;, ahati infierne con loro per 
la vialenza del fuoco. 

Q u e ñ i , allor ch' eccitano qualche fenfa-
xionc di calore fulla lingua, fi chiamano 
particolarraente f p i r i t i a c i d i , o a c u t i . V e -
di ACIDO. 

Quando fauno qualche erofione fulla lin
gua , fi chiamano/ / jm>í forro/ít!/. Vedi COR
ROSIVO . 

Quegli che hann'un fapore alquanto fi-
roile a quello del fal comune, fi chiama
no f p i r i t i f a l i n i . Vedi SALE. 

Quei che partecipano del fapore del 7.0I-
£0 comune, fi chiamano f p i r i t i fulfurei . 
Vedi ZOLFO . 

E quando quefio fapore é aflai forte j 
f p i r i t i orinofi. Vedi ORINOSO. 

Quei che prendon fuoco prontamente, 
f p i r i t i inf iammabil i o ardentt. V e d i INFIAM-
MAEILE e A R D E N T E . 

Quegli , ne' quaü predominano 1' acido r 
benché qualificati con un po'di zolfo, &c» 
íi chiamano f p i r i t i mifti . 

I n queflo fenfo dicefí che i Ch imic i ca -
vano uno fp i r i to dal zolfo, dal fale, e da 
altri corpi, quando ne e íkaggono l 'eífen-
z a , o la parte piu fottile, per diftillazione 
ed altrimcnte. Vedi DISTILLAZIONE , &c . 

SPIRITI , é anche un nome genérale pref-
fo i diftillatori, per tutti que'üquori difiil-
la t i , che non fono né olio, né flemma. 
Vedi DlSTILLAYIONE , &C. 

SPIRITO d i v i n o , non é che acquavite 
rettificata una o piu volte, per replícate 
diflillazioui. Vedi ACQUAVITE e RETTIFI-
CATO . 

Si potrebbe egua lmeníe fare una perfetta 
xettificazione d'acquavite i n ifpir i to d i v i 
no , con una fola diftillazione, col ferviríi 
¿ ' uno flrumenío chimico confiftente in va-
j i e cucurbite, defcritto da <J l a fe r .Vcá i X E T 
T I F I C A Z I O N E . I 

L o fp i r i to d i vino fi adopera nel í i g n e r e , 
come una droga non colorante, e la qua-
í e , febbcne da sé non da verun colore , 
ferve a preparare i drappi a ricevere altri 
colori . Vedi TINGERE. — I I fuo confumo 
é anche confiderabiliffimo in varié altre ope
re e manifatture; particolarmente nelfar la 
vernice. Vedi VERNICE. 

SPIRITO etéreo d i v i n o , Qdetto da alcuní 
tíere vegetabik o etere delk p ian te ) é una 
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denominazionc data , da alcuni moderni 
C h i m i c i , ad un liquore dotato di proprie-
tadi molto firaordinarie ; preparato da fpi
rito di v ino, ed olio di vitriuolo. 

II Dr.FrobeniuT, il qual é flato il primo 
a portarlo in Inghilterra, lo defcrive come 
fuoco il piu puro , puré alio íteífo tempo 
un' acqua la piu fluida. Eífendo verfato 
fulla mano, ella fente freddo; raa egli é 
si atto ad infiammarfi, chepigiia fuoco e s' 
accende anche in notabüe diftanza da una 
candela. Egli é eftremamente leggiere, e 
mtfcibtlc coll 'acqua, da un odore aroma-
tico, ed é si volatile, e si preílamcnte fva-
pora, che pare appena che bagni il dito ^ 
che vi sMntigne. Vid. P h i l . Tranf . n. 413. 
p. 283, M e m . Acad. R. an. 1734, p. 54'» 

Venendofi a diífolver del fosforo in que
do liquore, ed a verfare tal foluzione in 
una tina d'acqua calda ^ ne vien prodotta 
una fiamma turchina, con fumo , ed un 
picciol grado di calore . 

Verfatofi alquanto di queílo fp i r i to éteres 
d i vino in una tina d' acqua fredda, pren
de fuoco e fomminiftra una fiamma copio-
fa mediante i l tocco della punía della fpa-
da dell' Operatore * . •— Dopo la deflagra-
zione , 1' acqua fi trova fredda. V i d . P h i L 
Tranf . «.42B, p. 5 5 , 58. 

* M a fi dee offervare , che la fpada vte-
ne prima fcaldata p r i v a t a m e n t é , e nelP 
appl icar la , fi prega defiramente la pun
ta contra un boccone d i fosfora che fi 
tiene a pofia accanto a l ia t i n a . — Pa
vera Chimica ! che s* abbaffa a giuochi 
di mano. 

SPIRITO d i zolfo, é uno fpir i to tratto da 
zolfo abbruciato ; la piu fottil parre del qua-
le fi converte in un liquore, coli'attaccar-
fi ad una campana di vetro fofpefagli fo-
pra , dond'egli cade a goccia a goccia in 
un truogolo, nel mezzo del quale é col-
locato il vafo di pietra, in cui il zolfo íi 
abbrucia. Vedi ZOLFO. 

Quefio fp i r i to fi tiene per uno fpecifico 
per gli fieífi m a l i , cui ferve lo fpirito di 
vitriuolo . Vedi SPIRITO d i v i t r iuo lo . 

SPIRITO d i fale, é un liquor giallo cá
vate , per C h i m i c a , dal fal marino. Vedi 
SALE . 

II migliore é quello che fí prepara in I n 
ghilterra . Si adopera molto nella Medici
na ; qia non ha per avvcntura tutte quelle 

vir-
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virtudi che fe gli a t tr ibul ícono . I) comúne 
fpir i to d i f a l e , elTendo affai corrofivo , fi 
pub dulcificare, col lafciarlo digeriré tre 
giorni in un gentile calor di rena , con 
un' eguale quantita di fp i r i to di vino rae-
fchiato con effo . Vedi DOLCIFICANTE , 
FRESCA acqua , &c. 

SPIRITO d i v i t r iuo lo , é vi íriuolo feccato 
al S o l é , o in difetto di q u e í l o , col fuoco, 
c pofcia diftillato con operazioni chimiche 
piü vo l íe replícate ; prima con un fuoco ri-
verberante, indi nel bagnomaria. Vedi V I 
TRIUOLO . 

Si reputa eccellente contro 1' epilcíTia , 
come anche contro le fcbbii ardenti e ma
ligne . — L ' ultimo fp i r i to ítratto dal vitri
uolo , e che impropriamente fí chiama olio 
d i vitriuolo y fi adopera nella diffoluzione 
de' metalli, e de'minerali. 

SPIRITO fiambra. Vedi 1' articolo AM-

SPIRITO d i fale amoniaco. Vedi ARMO-
NIACO. 

SPIRITO, fi prende anche per un'intel-
ligenza, od EíTere incorpóreo . —-Nel qual 
fenfo, diceíi che Dio é uno f p i r i t o : gli A n 
gelí fono f p i r i t i ; 11 Demonio , uno fp i r i to 
ca t t ivo . Vedi D i o , ANGELO. DIAVOLO, 
&c . 

I n queílo fenfo I' anima umana fi chia
ma parimente fp i r i to , dalle di leí potenze 
cogitanti e nflettenti , non potendofi con-
cepire che riíledano in qualche cofa mate-, 
r ía l e . Vedi ANIMA . 

II P. Malebranche oíferva , ch' egli é eílre-
mamen te difficile di comprendere che cofa 
fia quelia che fa la comunicazione fra il cor-
po e lo fp i r i to \ perché fe lo fpirito non ha 
parti materiali, ei non pub mover il cor-
po: ma 1' argomento tiev' efier falfo o per 
una guifa o per T a i t r a ; perché noi ere-
dtamo, che Dio pub muovere i corpi , e 
puré non gli aferiviamo alcuna parte raa-
tcriale. 

SPIRITO, nella T e o l o g í a , fi u f a , per 
era ínenza , per la terza perfona della San-
tiífima T r i n i t a : detta lo f p i r i t o , o Spirito 
Santo. Vedi T R I N I T A 1 e PERSONA . 

I Macedoniani, &c. negano la divinita 
dello Spirito : i Sociniani , ia di luí efiften-

: gli Ariani la fuá GO egualita al Padre. 
Vedi A n i A N i , S O C I N I A N I , & C . 

I Teoiogi efprimgnQ la maniera, con, 
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cui lo Spirito e flato prodotto, per unat-
tiva fpirazione o fíato del Padre e del F i -
gliuolo i donde la fuá denorainazione f p i r i -
t u s , cioé fiato . 

Ordine dello SPIRITO Santo. Vedi SANTO 
Spi r i to . 

SPIRITO , fi prende anche da' T c o l o g i , 
per la Divina potenza e virtíi ; e per la 
comunicazione della medefima ágil uomini „ 

In quefto fenfo dicefi che lo Spirito é 
andato fuori fulla faccia del profondo 9 
( G e n . 1. 2.) o fopra V acqwe. E che i Pro» 
feti fono ftati poffeduti dallo Spirito di D i o , 
— L a Provvidenza , in queí lo fenfo, é queí
lo Spirito univerfaie, con cui Dio fa ope
rare tuíta la Natura . Cos í dicefi, che la. 
Santiffima Vergine ha concepito dello S p i -
r i t o . 

SPIRITO p r iva to , é un termine che ha 
fatto gran figura nelle controverfie de' due 
paífati Secoli . Egli fignifica il partícolat 
fenfo o nozione, che ciafeuna perfona ha 
dei dograi di Pede, e delle veri ta della R e -
ligione , come fuggerito dai proprj penfieri 
di tale perfona, e dalla perfuafione in c u i 
ella é rifpetto a que' punti . 

I primi Riformatori, o Novator! , che 
negavano a fpada tratta un' interprete infal-
libile della Scrittura , od un giudice habili
to e legittimo delle controverfie ; foí lene-
vano , che ciafeuna perfona avea da inter
pretare e giudicare delle veri ta rivelate , 
col fuo propio lume, affiílita dalla grazia 
di Dio , e queíl' era cib ch'effi chiamavano 
fp i r i to o giudicio p r iva to . •— G l i argoment í 
de' Cattolici Roraani contro q u e í l o , fono, 
che le veri ta rivelate eííendo una fola e la 
íleífa per tutt'i Credent i ; la regola, che 
Dio ci ha dato per giudicarne, dee rappre-
fentarcele uniformemente e fempre le ftef-
fe j ma che lo fp i r i to privato informa L u l e 
ro in una maniera, e Zuinglio inun'altras 
divide Ecolampadio , Bucero , Ofiandro f 
&c. E che la dottrina , ch' egli feopre a5 
Confeffioniti, é del tutto difiereníe da quel
ia , ch'ei moflra agli Annabatti í l i e ai Men-
noniti , neilo íleífo íteí í i í í imo palío della 
Scrittura. 

SPIRITO, Spi r i tus , fi ufa anche nella 
Profodia , per íignificare il maggiore o m i -
ñor grado di fiato impiegato nella pronun-
zia delle vocali Greche iniziali 
leñera p , Vedi ASPÍRATA» 

della 

Nel 
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Nel far fuonare le vocali poffiamo ofier-

vare, che ciaícuna vocaie ha il fuo fuono 
mediante una fernplice coníbrmaziune della 
bocea; ove il flato ha poca o niuna parte , 
eflendo confinato nell' aíperarteria : G l i f p i -
r i t i o a l i t i , che fono coüocat i Tulle vocali 
iniziali nelle parole, hanno da dinotare la 
forza che queíla vocale iniziale dee avere 
dal flato, quando la parola vien pronun-
ziata . Se il fuono di quefta vocale c lifcio, 
come lo fono naturalmente tutt'i fuoni del-
ie vocal i , queüo íi chiam&fpiri tus lenis ^ un 
fiato dolce; ma fe quefla vocale ha da ef-
fere pronunziata con una piu veemente ef-
pulfione dell' ar ia , cib fi chiama [p i r i tusaf -
p r r , o fia flato duro, afpro, od afpirato ; 
e quando F afpro e l'acuto ó trovano nel-
la íleíía filiaba , il fegno del flato in que-
fta vocale iniziale folo figniflea, che la vo
caie fi dee pronunziare con un alito piíi 
forte che le vocali iniziali dolci o m i t i ; 
perché le afpirazioni non alterano i! tuono 
d'una filiaba , ma folamente lo fortificano, 
F accrefeono e lo gonfiano . 

Ar te de g l i SPIRITI. Vedi l'articolo AR
TE . 

M o d i dello SPIRITO. Vedi MODO. 
S P I R I T U A L I T A D I J i m Vefcovo ( S p j -

rituali t ies oj a Bishop*) fono que'profitti , 
che a luí rifultano dal beneficio della fuá 
Giurifdizione nella fuá D i o c e í i , e non co
me Barcne df Parlamento. Vedi VESCOVO 
e TEMPORALITA\ 

T a l i fono quelli delle fue vifite, inflitu-
zioni , ordinazioni, danaro di prefentazio-
n e , &c . Vedi V i s j T A z r o i s ' E , &c. 

Guardiano delle SPIRITUALITA' . V e d i 
GUARDIANO. 

S P I R I T U A L I U M Cufias. Vedi l'artico
lo GUSTOS . 

S P 1 R I T U A L I Z Z A Z I O N E , nella C h i -
m i c a , l'atto d'eflrarre fpi riti da corpi na-
turali. Vedi SPIRITO. 

L a fpiritualizzazionc é un' operazione, che 
appartiene principalmente a fali fermentati; 
indi a fucchi e liquori fermentati; la fer-
mentazione rendendo gli fp irki , volatili j 
ed i n f i ammab i l í . Vedi FERMENTAZIONE ., 

L o fpirito di vino reíla alie vqlte f p i r i -
tualizzato a tal grado, chenco! gittarne una 
quantita neli' a r i a , non ne cadra giu nep-
pure una goccia; ma il tu t ío fvaporera e íi 
perderá. 

S P L 
S P I R I T U S a c e ü . Vedi l'articolo ACE

TO M . 
S P L A N C H N O L O G I A * , nell' Anato

m í a , un difeorfo, o fpiegazione delle v i -
fcere. — V e d i T a v . A n a t . p. 3. ove 1'og-
g e t í o di quefta parte é rappreícntato . V e 
di anche VISCERE . 

* L a parola e formata da l Greco , O-TTXC'-
yXV0¡'^ v i í c u s , inte/lino y e xóyoí y d i -
ftorfo. _ 

L a Sarcologia fi divide in treparti , cloé t 
Splanchnologia , Miologia , e Angeiologia . 
Vedi SARCOLOGIA. — L a Splanchnologia é 
quella che tratta delle parti interne , e par-
ticolvirmente delle vifeere . 

S P L E N E T I C O , 2 n A H N I K 0 2 , una 
perfona che foffre oppilazioni ed oÜruzionl 
della milza. Vedi M I L Z A . 

I n gente fplenetica la milza fi gonfia ol-
tre la natural mole , o s1 indura talmente » 
che vi fi pub veder fopra un tu more f e i v 
rofo * 

Le perfone fplenetiche fi diftinguono per 
una compleí í ion lívida , di color di piom-
bo ; il loro carattere fi é d'eíTere a (Tai in
cl ínate al rifo; il che é uno fpediente, d i 
cui fi fuppone che la Narura faccia ufo f 
per evacuare V umor troppo fuperfluo, del 
quale é caricata la milza t ond 'é che gli 
Antichi dichiararono la milza órgano del 
rifo ; e quindi que! detto popolare , d' una 
perfona, che ride di cuore; egli sfoga l a 
f u á m i l z a . Vedi R i s o » 

S P L E N E T I C H E acque. Vedi P a r d e ó l a 
ACQUA. 

S P L E N I C O * — SPLENICI v a f i , una gran
de arteria, e vena della milza.. Vedi MIL
ZA . 

L ' arteria SPLENICA é un tronco della 
coeliaca fmiflra; che ferve a portare il fan-
gue da quell'arteria alia milza , affinché 
quivi ne refli cernito , preparato, &c. I l 
di lei progreffo é contorto affaiíTimo; c do-
po il di lei arrivo alia fuperflcie della mil 
z a , fi diffond'ella per la foftanza di quefta 
in piccioli r a m i , i quali paiono terminare 
nelle c e l l u U . 

L a vena SPLENICA é formata delle va
rié minute vene della m i l z a , le quali fi 
uni ícono nel partiré che fanno dalla fuper
flcie di quefta . E l l a porta ¿il fangue , cer
ni to , &c. nella m i l z a , al ramo finiftro 
della vena porta , acciocché di la venga 

coa-
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condcuo ai fegato, ov'egli ha da diere 
piíi oltre preparato e convertito in biie. 
Vedi FEGATO e BILE. 

L a vena, e l''arteria fplenlca comunica-
no manifeftamente Tuna coll'altra: perché 
1' acqua, che fi vien a verfare in una di 
loro, fubito fi ícarica per 1'alera . Vedi 
MILZA. 

S P L E N I I , neir A n a t o m í a , un paio di 
mufeoli, detti anche dalla lor forma t r i an-
go l a r i . — Vedi T a v . Ana t . ( M i O L . ) fig. 2. 
* . fig. 6. n. 5. fig. 7. n. 5. 

Nafcono dalle quattro fpine fuperiori del-
le vertebre del dorfo, ^ dalle due inferiori 
del eolio, ed afcendendo obbliquamente, 
s' atraccano ai fuperiori proceííi trafveríi 
deile vertebre del eolio, e vengono inferi-
i i neíla parte íuperiore della coppa, o oc-
c ipu t . T irano la te lia indictro ad un la
to , e fi chiamano f p l e n i i i da una íuppofta 
lor fomiglianza alia mi Iza del bue. 

S P O D Í O , SPODÍUM , neila Farmacia , 
una ípezie di metallina calce , o cenere, 
flimata cordiaca, e alia quale alcuni attri-
bui ícono le í i t í íe virtu del corallo. V é di 
COR ALLO . 

L o /podio degli antichi GrecI era una 
fpecie di recremento, feoria o feccia, che 
tirava ful b i g i ó ; trovato in forma di ce
nere ful focolare de'fornelli, ove fi facea 
il bronzo ; detto da'medefimi airíS'iov, che 
litteralmente fignifica cenere. 

L o ¡podio é una polvere metall ina, vi-
cina párente della tuzia, e della pompho-
/^x, si in origine che in ufo; folo piü pe
íante delT una e dell' altra . Vedi TUZIA e 
POMPHOLYX . 

L o ¡podio de' Med id A r a b i , come A v i -
cenna, ed altr i , era fatto di radici bru-
ciate di giunchi e di canne. 

Alcuni Moderni fauno panmente uno 
¡podio d'avorio bruciato , e calcinato a tut-
ta bianchezza. — E g l i é alie volte con-
traffatto, col bruciare ofla di giovencoodi 
di c a ñ e ; ma quefii non fono di verun va
lore. 

L ' ^ - S P O D I O , che gli Antichi foftitui-
vano al loro//?(?^/<J , era fatto di foglie di 
mirto , dj gallozze, e d'alcuni altri ingre-
dienti , calcinati . 

SPODIO, m Inglefé:, denota alie 
volte una polvere di fiagno calcinato, ado-
perata nel iifgiare, e daré I' ultimo lufiro % 
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lavórl di ierro e d'acciaio . 'Vedi STAGNO e 
S M E R I G L I O . 

SPODIO, p u t t y , nel fuo fenlb popolare, 
denota una ípezie cenerina di parta , com
porta di blanco, e d'olio di lino battuti 
infierne fino alia confirtenza d'una parta ti-
gliofa: •—adoperata da'vetraj per fermare i 
quadri di vetro nellc vetriate, ^kc. e da'pit-
tori , per iftoppare le fe (Ture e crepitare del 
legno e del tavolato, per impediré che 1'u-
mido non v' entri , e rovini Topera. 

SPOGLTA, quello di che altri é fpoglla
to. — Si prende anche per corpo. Vedi SPO-
GLIE . 

SPOGLIA, in quert' ultimo fenfo despouil' 
le , neü'Araldica Inglefe, é Pintera pelle 
d' una beftia; colla tefta , piedi, coda , e 
tutte le appartenenze; cofícché venendo 
riempiuta, o flivata , raflbmigli all' intefa 
creatura. Vedi EXUVI.E . 

S P O Ü L I A R E , in I n g l e f é , d ivef l ing , fi
gnifica propriamente lo fveflire, o cavare i 
veftimenti di dofíb; in dirtinzione da ve j l i -
r e , od ¿nvefiire; invej l ing . Vedi INVESTI-
TURA . / • 

Nella Legge , fi prende per F afto di uno 
che cede, od abbandona i fuoi efFetti. Per 
un contratto di donazione, o di vendita, 
d ice í i , che il donatore, o venditore perde 
il poíTeífo, ed é ¡pogl ia to della fuá proprie
ta fopra tali beni; e che il donatario , o il 
compratore refia invefitto della medefima. 

L a morte ( d c m i ¡ e ) é una D ive f l i t u ra , o 
¡pogliamento g e n é r a l e , che i padri e le ma* 
dri fanno di tutt'i lor beni , in favore de' 
lor figliuoli. 

S P O G L I A T O , in fenfo di deshabillé> 
termine Francefe. Vedi DESHABILLE* . 

S P O G L I E , SPOLI A , quanto fi prende , 
e fi toglie ai N i m i c i in Guerra .1 PrefTo i 
Greci le ¡poglie fr dividevanb in comune 
ira tutto 1' Eíercito v folamente la parte del 
Genérale era la piu grande. 

Secondo la difciplina militare de' Roma-
n i , le ¡poglic appartenevano alia-Repubbli-
c a ; le perfone particolari non ci aveano 
aicun diritto; e quei GeneraÜ , che fr pía" 
cavano di probita, le portavano fémpre aí' 
Teforo pubblico . —-Per veri ta alié volte' il 
faccO veniva dift-ribuito dal Generáfó alia 
Soldatefca, per darle coraggio, pér r i -
compeníar la: ma quefío non fi facea fetiza 
un mondo di prudenza e di riferva» altri-

mea* 
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mente cib veniva fotto i ! del í t to di Tecu-
lato. 

I Confoli Romolo e Vcturio furono con-
dannati per aver venduto le fpoglie preíefo-
pra gli JEqui. L i v i o , lib. 8. 

SPOGLIE , in Inglefe, moking; cioé il 
mudare i o il muta re le fpoglie: dicefi de-
gli uccelli , quando rinnuovan le penne. 
Vedi MUDARE. 

SPOGLIE, O fpoglia, in Inglefe, slough^ 
un1 appellazione data alia pelle gittata 
da una bifeia o ferpente. —Slough^ dice
fi anche d'un luogo profondo e fangofo; 
come p u r é , dell' umidore d' una raimera di 
carbonej e altresi, della cieatrice d'una fe-
r i ta . 

SPOGLIE, slough, dicono anchegl' Ingle-
íi ii letto d'un cignale , i l fuoio, o fango, 
in cui cgli íi voltola, o in cui giace in 
tempo di giorno. 

SPOLA , efpuola, nelle Manifatture, uno 
firumento adoperato dai teftori, i l quale, 
con un filo di lana, feta, l ino, od altea 
materia, ch' cgli contiene, ferve a formare 
le trame di drappi , panni , tele, naftri, &c. 
col gittare la /pola alternatamente dalla fi-
nifira alia dritta, a dalla dritta alia fíniüra, 
a traverfo fra i fili dell'ordito, iquali fono 
tirati e fiefi per lungo fopra il telaio. V e 
di TELAIO e TESSERE . 

N e l mezzo della /pola v ' é una certa ca
v i l a , detta occhio o camera della /pola:, in 
cui fia racchiufo lo fpoletto, il qual é una 
parte del filo deílinato per la trama; ed é 
avvolto fopra un picciol tubo o fufeeilo di 
car ta , giunco, od altra materia. — G l i 
Ital iani chiamano fpoletto il fufeeilo fteíío 
della fpola, in cui s' infila il canneÜo del 
l ipieno. 

L a fpola del teífitore di nadri é aíTai di-
verfa da quella della maggior parte degli al-
tri tefiori, bench' ella ferva alio fteíTo pro-
pofito: ella é di boffo, lunga fei o fette 
pol l ic i , larga uno, ed altrettanto profon
da: ferrata d'ambi i c a p í , od eftremita, 
che finifeono in punta, eTono un po' c u r v i , 
F u ñ o verfo la deñra , e 1'altro verfo ia fi-
uif ira, rapprefentando la figura d'una 
orizzontaimtnte collocata. 

S P O L E T T A , fusée. Ved i RAGGIO di 
bomba. 

S P O L E T T O . Vedi SPOLA . 
S P O L V E R E Z Z A R E , e fpolverizzare ; 
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ridurfe in polvere; ed afpergere con polve-
re checcheíTia. 

anche termine di Pistura, c vale , r i -
cavare in difegno eolio fpóívero. 

S P O X V E R O , un foglio bucherato con 
ifpilletto, nel quale é il difegno, che fi 
vuole fpolverizzando rícavare, facendo per 
que' buchi paliar la polvere dello fpolve-
r izzo . 

S P O N D A U L A , * S n O N A A T A H S , 
nel l 'Ant ichi ta , un fonatore di fiauto, o 
d1 altro fírumenío da fiato, il quale, du
rante 1'offerta del faenficio , efeguíva al-
cun'aria convenevole, aH'orecchio del Sa
cerdote, per impcdirgli di fentire qualcofa > 
che potefife diftraerlo, o minorare la di lui 
attenzione . Vedi SACRIFICIO . 

* La parola £ formata dal Greco arirov̂ ii \ i ~ 
b a t i ó , i l libare e UVKOÍ , fiauto. 

S P O N D E O , SPONDJEUS, nella Pro/odia 
Greca e nelta L a t i n a , un piede di verfo, 
confiftente in due íiilabe lunghe. —- Come s 
vertunt. Vedi PIEDE, QUANTITA' , e D i s -
PONDeO. 

L o fpondeo é una mi fura grave : tutti glí 
efametri Greci e L a ti ni terminano regolar-
mente con uno fpondeo. Vedi VERSO e M l -
SURA . 

V i fono anche de' verfi fpondatei; c i o é , 
veril compoíl i interamente di fpondei ^ od 
almeno che finifeono. in due fpondei ^ co
me , 

Conjlitit atque ceulis Phrygia agmina cir-
eurmpexit. 

S P O N D U L O , SPONDYLUS, S H O N A T -
A 0 2 , un termine anticamente ufato , per 
una vertebra, o nodo della fpina del dor-
fo. Vedi VERTEBRA, &C. 

S P O N G I O S A cerpora, &c. Vedi SPU-
GNOSO. 

S P O N S A L T Z I A , e SPONSALIZIO , nella 
Legge Inglefe, affiance, la promeíía di fe-
de, o impegno di parola, che íi contrac 
fra l'uorao e la donna, che confentono al 
matrimonio da farü tra di loro. Vedi AF-
FINITA" e MATRIMONIO. 

S P O N T A N E O * , SPONTANEUS , nelle 
Scuole, un termine applicato a quei tali 
raoti del corpo e della mente, i quali noi 
facciarao da noi medefimi, fenz'alcuno co-
flrignimento. Vedi VOLONTARÍO , e MOTO . 

* La parola e formata daW avverbio Laü* 
no y fponte, di bello y volontariamente . 

Co-
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COSÍ , nella Morale , quelle azioni che 

íi fanno per un principio interno e natura-
le conforme alie noítre propie inclinazio-
xioni , ed efcludente ogfti coftrignimento , 
ma non clcludcnte la neccffita; íi chiacna-
no azioni fpontanee. Vedi NECESSITA1. 

N e ü a Medicina, un' evacuazione eíFet-
tuata fenza alcun'applicazione a tal ogget-
t a , fi chiama evacuazione[pontanea . — E d 
una laffazione o üanchezza , non cagiona-
ta da qualche precedente fatica, íi chiama 
¡ajfezza fpontanea. 

Si reputa errore gravofo e perlcoiofo, 
ilfpetto si alia Rcligione che alia Morale, 
i i foftenere , che la liberta umana non con-
ílña che nella fola fpontaneita: II Sr. le 
Clerc é ftato trattato afpriffimamente, per 
aver fatto S. Agoftino di queft'oppinione. 
Vedi LIBERTA . 

SPONTANEA generazione. Vedi EQUIVOCA 
gsnerazione. 

SPONTANEA precipitazione. Vedi PRECI-
PITAZIONE • 

S P O P O L A R E , dipopolare, votar di po-
poli le Cit ta , o le Provincie. Vedi DEPO-
FULATIO . 

S P O R A D I , SPORADES , nell' Aarono-
r n i a , un nome che davano gli Antichi a 
quelle ftelle che non erano inclufe in qual
che Cortellazione. Vedi STELLA . 

Quefte da'Moderni fi chiamano pih ufual-
mente JteUe informi o extraconfiellaris. Vedi 
INFORMÍS e CüSTELLAZrONE . 

Mol te delle Sporadi degli Antichi fono 
í late dopoi fórmate in nuove C o ñ e l i a z i o n i : 
e. gr. di quelle fra leo e arfa majar , Heve-
lío ha formato una Coftellazione, detta Leo 
m i m r í di quelle tra urfa mimr e auriga ^ 
la íteíTa perfona ha formato un'altra C o -
ífe l lazione, detta L y n x : di quelle fotío la 
coda dell'orfa maggiore, un'a l tra , detta 
C a n i s v e n a t i c u í , &c. Vedi COSTELLAZIONE. 

S P 0 R A D I C 0 , * 2 n 0 P A A I K 0 2 , nella 
Medic ina , un epíteto dato a quei mal i , che 
hanno qualche fpeziale o particolar caufa, 
s fono difperfi qua e l a , non attaccando 
che co í l i tuz ion i , ed eta, particolari , &c . 
Vedi MALATTIA . 

L a parola e formata da l Greco eveepus, 
difperfo, fparfo) da awapmi dijfemino , 
fpargo, & c , 

* m ? l ' fporadici ftanno in oppofizlone ad 
ppiderme^ che J o ñ o quegli, i qvLÚi m k o m 
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da una caufa g e n é r a l e , e fono comuni ad 
ogni forta di perfone, di qualunque com-
pleffione e qualita elle fieno. Vedi EPIDÉ
MICO e ENDÉMICA . 

S P O R C O , preíTo i marinar! Inglefi, f o u l , 
dicefí d' un Vafcello , ch' é ftato Tungo tera-
po fenza eífer p u l i í o , e nettato; talmente 
che erba , canne , pervinche, lumache , con-
chiglie, o fimili, itiano attaccate o crefea-
no fui di lui latí f o í í ' a c q u a . I n quefto fla
to , íi dice che la nave é fporca , f o u l . 

D i nuovo, una corda íi dice [ p o n a , quand' 
ella é imbrogliata in fe fteíía, od impedi ía 
da un'altra, in modo che non poíía feor-
rere , od eífer tirata . 

Dicefi , che un Vafcello fa acqua fporca , 
a l lorché , facendo vela , egli viene ín una 
tal fecca, o acqua baflfa, che, quantunque 
la di lui carena non tocchi il fondo, puré 
vi va tanto vic ino, che il movimento dell' 
acqua fotto il Vafcello folleva il fango dal 
fondo , e cosí fporca V acqua . 

S P O R G I M E N T O , in Inglefe , chanda-
t e , nella Fabbrica , un pezzo di legno at-
taccato vicino all'eítremitadi de' correnti , 
e che fporge i n fuori oltre il muro, perfo-
üenere due o tre file di tegole ^ cosí collo-
cate per impediré , che 1'acqua piovana non 
goccioli giu pei lati del muro . 

S P O R T A , in Inglefe, /ra/7, -un cane-
ftro, o paniere di giunchi, o di fimil ma
teria, per imballarvide'fighi, del Tuve, &c. 

SPORTA , /ra /7 , denota anche una certa 
quantita d' uva , di circa fettantacinque 
libbre. f 

S P O R T E L L I , in Inglefe, hatches, iit 
un Vafcello , certe porte fatte a guifa di 
írabocchetto nel caffero , o tra 1'albero mae-
ftro e 1'albero d'avanti i per dove íi fan
no calare fotto il ponte, e giíi nel fondo 
della Nave , gli efFetti di qualche mole . 
•— Quindi , la 

Via dello SPORTELLO , hatch w a j / , íi é 
quel luogo ove fono gli fportelli. — V e d i 
T a v . Vafcello, fig. 2. n. 40. 

Mettcr una cofa nella v i a dello fportel lo , 
vuol d i ré , mettervela in modo, che non 
íi poíTa andaré agli fpor te l l i , o aprirli . 

SPORTELLI , ha tche í , fono anche certc 
chiufe, pofte in un fiume, &c. per ferma-
re la corrente dell'acqua. 

L a parola é particolarmentc in ufo per 
eerís caíeratte, o terrapieni, fatti di calci-

T nace), 
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nace), creía# o térra, per impediré che V 
acqua , la quale efee dalí 'opere deile minie-
re di flagno, in Cornovaglia, non ícorra 
ne'fiumi frefehi . Vedi STAGNO . 

I vaíTa'ili, o fiítuarj di Bulyfloke ^ e d'al-
tre Signorie, fon'obbligati a certe giornate 
di lavoro agli /portel!i. 

SPORTELLO, chiamano gli Italiani cerro 
piccolo ufeetto in alcune porte grandi y ed 
anche V cntrata deüe botteghe tra i'un'mu-
ricciuolo, e 1' alíro . 

S P O R T O , muraglia, o al tra parte, che 
fporge in fuora dalla dirittura della párete 
principale. Vedi PROJETTURA , e SBIECO. 

SPORTO , nella Fabbrica ; in Inglefe , co-
vtng. Quando fi fabbricano le cafe in modo 
che fporgano in fuori lopra la pianta deli' 
edificio, e che la rivolta projettura fia ar-
cheggiata di legnarae , copérta d'aff ice l íe , 
e intonicata; i'opera fi chiama a /porto. 
Vedi ALCOVA 

COY ni ce «SPORTO, é una cornice con en
trevi una gran fineílra , o cav i la . Vedi COR
NICE . 

S P O R T U L A , nelP Antichita , un dono , 
o munificenza, in vivande, o in danaro, 
dato da Pr inc ip i , o gran Signori, al popólo 
o ai poveri. Vedi LIMOS IN A . 

L a /portula era propriamente il paniere, 
o cane í l ro , in cui fi portavano le vivande; 
ovvero con cui t poveri venivano ad implo
rarle í donde la parola fu trasferita alie vi
vande í l e í í e ; e indi al danaro, che talvol-
ta fi dava loro in cambio, di quefte. 

Sportitla íl ufava anche frequentemente 
in oppofizione a rcBa cecna, parto fórmale 
od abbondante; come in Alar? i ale — pro-
miffa eft nobis fportula , reí}a data . 

S. Cipriano da la denominazione ái/pcr-
iulantes fratrer a que'tali Pret i , che ahora 
riceveano de'regali , o don i gratuit i , peí 
loro mantenimento, fimili alie nofire pre
bende. Vedi LIMOS IN A , &c . 

S P R A N G A , legno , o ferro, che ficon-
ficca attraverfo, per tenere infierne , e imi
te le commeíTure. — S i prende anche per 
ornamento di cintura. 

S P R O N E , flimulus , calcar) ñrumento 
noto, coi quale fi pugne la cavalcatura , 
acciocch' ella affretti i l camraino . Vedi 
SPRONE. 

SPRONE efun naviglio y in Inglefe, flem 
of a ship y é quel principal pezzo di legno, 
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il qual vjene plegando dalla carena di fot-
to , ove n ^ m m e t t e o s ' incs í l ra ; e fi al
za girandofi dritto m faccía al cafiero. 

Quefio /prone é q u e ü o , che guida il bec-
co del navilio ; e tutte le eüremita de' 
pan con i dinanzi , fono fítte ncl meciefimo . 

Quefio , nella Seziove d'un Vafe lio di 
primo rango ^ fi chiama lo /prone mae/lro y 
{main flem). — V e d i Tav. Va/ccllo fig. i . 
let. b. fig. 2. n. i . 

SPRONE, fi dice anche la punta della 
prua de'navilj da remo. — E 

SPRONE, in Inglefe bettk\ o beak-head 
úoh becco, o tefla di becco, é quclla parte 
del Vafcello dalla banda di fuori, davanti 
A caí íero, che fia attaccata a]Io//)ro«í'mae-
ftro, o fia /icm ídl cui s1 é parlato qui 
fbpra) , ed é foftenuta dalla cofiola princi-
pale: quefto /prone, o te/la di bíceo, fuol 
eííere intagliato e dipinto, ed oltre il fuo 
ufo, fa quella parte leggiadra, che da gra
zia al Vafcello. Vedi VASCELLO . 

SPRONE , fi dice anche quell' unghione del 
gallo , ch'egli ha alquanto di fopra al p i é ; 
e fimilmente , quel del c a ñ e . 

SPRONI delle mura , o de' /ondamenti, fi 
dicono alcuné muraglie per traverfo, che 
fi fanno talvolta per fortificare le mura , 
e i fondamenti. 

S P R O P O R Z I O N E , contrario di propor-
zione. Vedi DISPROPORZIONE . 

SPUGNA , SPONGIA , una fpezie di fun
go marino, che fi trova attaccato a feo-
g l j , conche, Scc. fulla riva del mare. V e 
di FUNGO. 

G l i Antichi ne diflingueano due fpecie, 
rna/chio e femmina: ma i Moderni non ne 
fanno che una fola; la quale, per altro, 
efíi diftinguono riípetto alia fuá te (Vi tura, 
in grcffplana , e fina . 

1 Naturaii fono ftati imbrogliati in tut
te le eta, circa il mettere la /pugna nel
la famiglia a n í m a l e , nella mineraie, o nel
la vegetabile. Alcuni voleano che foífe una 
concrezione formata del fungue del mare; 
ed a l tr i , un anim;:le , almeno un z o ó f i t o , 
attefo il di lei m o í o di contrazione e di-
latazione. Vedi ZOÓFITO. 

L a mageior parte delle /pugne , che fi 
han no in Inghilterra, vi fono pórtate dal 
Mediterráneo , fpezialmente da Nicaria , 
Ifola dello fieíío, vicina alia Cofia d 'Af ia . 

L'andar fott'acqua, e pefeare \Q/pugne* 
fim- , 
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íi iniTia cola per la piü alta qualificazione 
della gioventu , mentre quegli, che íoprav-
vanzano gü aitri in tal efercizio , acqmfta-
no le migliori mogliere. A quefta prova ri-
niettono le donzeüe !a prtferenza fra i varj 
amanti \ mettendofi elleno i a fulla riva del 
mare per eííere teí i imonj della deftrezza di 
ciaíchcduno ; e dando sé medeí ime in prez-
zo , e come in preda, al Conquií latore . V e 
di T U F F ARE . 

Le [pugne fine o piccole fono le piii fli-
mate; e loglion venire da Coaantinopoli . 
L a loro bonta confiíle neiTeííereaííai bian-
che, leggieri, e con psccioli buchi e ítret-
t i ; le piü grandi e piu grolTolane vengono 
dalle Co í i e di Barbaria , particolarmente da 
Tuni f i e Atgeri . 

L a [pugna é una materia utiüffima nell' 
arti . Nella Medicina, ella ferve a fomen
tare le parti infiairaTiate. Per analift •) 
íbraminiílra una quantita di íVnacut i , vo-
la t i l i , come le altre piante manne. Prcía 
internamente, ella füffoca ; per la qual ra-
gione fi tagüa minuta, e 0 fi'gge o s ' ia-
tigne nel m e l é , e daíTi a'quacirupedi per 
ucciderli , il che di rado ella manca di fa-
r e , gonfiandofi, ed impedendo che il cibo 
non patii agü in teñ in i . 

Nelle /pugne fi trovano certe piaredette 
c/flhlffMf íhmate buone per gli vermi ne' 
í anc iuÜi , e preíe in polvere. 

SPUGNE pir::tecn 'uhc , ( Pyrctcchnicce ) fon 
fatte di gran funghi od efcreícenze fungofe 
che vengono falle vecclue quercie , íraifi-
n i , abet i , -&c . le quali fatte bolHreinac-
qua comune, indi feccate e ben b a í t u t e , íi 
mettono in una forte l i í c iva , prepsratacon 
falnitro, e di nuovo íi fan íeccare in un 
forno. 

Queí le fanno la miccia , od efe a nera , 
che íi porta da Germania , adoperata per 
ricevere e fofíenere il fuoco, battuto con 
pietra fócala e acc ía iuoto , &c . 

S P U G N A , fi prende an.he , neU'arte del 
Cannoniere, per un lungo ballone o bac-
chetta, con un pezza di pclle di pécora 
od agnello avvo'to intorno alia fuá eílre-

•mua, per fervire a fpazzare i cannonigrof-
fi •> quando íono fcaricati, prima che íi ca-
richino con polvere frefea. Vedi CANNO-
NE \ &c. : ^ ' 

O i Inglefí chiamano, fptingmg, il net-
tare cosi la paru di dentro del eanaune j i l 

che fí fa per evitare, che non vi reftiqual-
che fcintilla di fuoco, la quale metterebbe 
in ri íchio la vita di chi dee ricaricarlo. V e 
di CARICA , &c. 

S P U G N O S O , bucherato a guifa di fpu-
gna. — N e l l ' A n a t o m í a , e un epíteto dato 
a varié parti del corpo, a cagione della lor 
tefíitura , la qual é porofa e cavernofa, 
come quella della fpugna: come, 

Carpí SFUGNOSI della verga , Corporafpon-
giofa penis ; detti anche corpora cavernofa e 
nerval a . Vedi C A V E R N O S A corpora. 

Ojj] SPUG.NOSI , Ojfa Spongiofa, del nafo ; 
detti anche ojfa turbmata z cribriformia offa t 
Vedi C R I B R I F O R M E . 
, S P U R I O . — Mal í S P Ü R J , fono quelí i 
che in alcuni fintomi non fi poífon ridurre 
a qualche diQinto capo, e percio fono chia-
mati col nurne d 'a l tr i , co' qual i per lo piu 
íi confanno. —Donde anche foventc ba-
Jiardi, nothi, s'appdlano . 

C o m e , una punta fpur ía , o baftarcla, 
una peripneumonia ffjuria , una fchinanzía 
b a í k r d a , e fimili. Vedi PLEURESÍA , P E 
R I P N E U M O N I A , &c. 

Carne SPÜRIA , é un1 appellagionc data 
da alcuni alia carne delle labbra, gengive, 
glandule , &c. Vedi C A R N E , G Í N G Í V A , 
G L A N D U L E , & C . 

S P U R I E Medaglie, Vedi l'articolo M E -
D A G L I E . 

S P U R I E coflole. Vedi C O S T E . 
S P U R I A j u tu ra . Vedi S U T U R A . 
S P U T O , S P U T U M , nella Medicina , &c. 

la fcihva od eferemento votato per la bocea. 
Vedi S A L I V A . 

L ' e íame dello fputo h di gran confeguen-
za ne 'ca í i tifici, e Eennet nt \ {úoTheatrum 
tabidorum vi fi appüca in un modo partico-
lare . — L o Jputum [anguinií é un í i n t o m o 
pericolofilfima in quel male. Vedi T Í S I C A . 

S Q U A D R A , norma y uno fi rumen to fa t ío 
di legno o di metailo , che ferve a deferi-
vere con eífo e mifurare angoli retti; tal é 
L E M , i T a v . GÍOW, fig. 42.) 

Ella confiíle in due regolt a rami attac-
cáti perptndicolarmente ad una delle loro 
e í l remitadi . —Quando i due rami o brac-
ciá fono tnovibiif fopra una g i n n í u r a , fí 
chiama d agí" Ingle fi ¿ u w / . Vedi SQUADRA , 
bevel. 

Per efaminare, fe una fquadra fía efat-
ta , 0 no, defenvete un femicircolo A E F , 

T 2 di 
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ái qualllfia Iunglie7.za, a p laceré; ed in rf-
fo , da ciafcun eítrerno dei diámetro A c F , 
tirate delle linee rette ad un punto prefo a 
piacere nella periferia ^ c o m e E : ai latideü1 
angelo A E F applicate la fquadra , in mo
do, che il di lei vértice venga a cadera ío-
pra F . Se queft 'é poff ibüe, la fquadra é 
g i u í k . 

SQUADR A Geométrica , un compartimento 
frequentemente aggiunto fulla faccia dei 
Cuadrante ; detta anche linea cY embre , e 
quadrato. Vedi Q U A D R A T O . 

SQUADR A , bevel, in Inglefe , cioé , fqua-
¿ r a mchile , nell' Arte del muratore , e del 
Falegname , una ípezie di fquadra , una gam
ba della quale é di fpeííb dritta, e 1'altra 
curva , fecondo il colmo d'un arco , o d' 
una vol ta; eííendo movibile fur un punto , 
o centro, di modo ch' ella fi pub raettere 
ad ogni angolo. Vedi SQUADRA , norma. 

L a fíruttura, e Tufo di quefla fquadra 
Xono quafi affatto gli íleíTi che qu€g!ide!!a 
fquadra comune e della m i t r e , eccetto che 
queíV ultime fono íiíTej la prima ad un an
golo di novanta gradi , e la feconda ad uno 
di quarantacinque ; laddove la fquadra be
vel eííendo movibile, pub in certo modo 
fupplire all' uficio d' ambedue, ed anche 
( c o f a a c u i e l l ' é foprattutto difegnata) fup
plire ai difetti d'ambedue, fervendo a de
lineare, a g g i u ü a r e , o trasferire angoli mag-
giori, o minori di novanta, o di quaran
tacinque gradi. Vedi M I T R E , &c . Vedi 
anche B E V E L . 

SQUADRA d i Coggefciallo. Vedi REGOLA 
fcórreme d i Coggeshal. 

SQUADRA, che gl'Inglefi chiaraano e/co-
vad¿ i la t e n a parte d'una Corapagnia di 
F a n t i . Vedi ESCOVADE . 

SQUADRA, fi prende per Banda, e Squa-
^rone. Vedi SQUADRONE . — E per qualun-
qxxe moltitudine determínala di perfone. 

S Q U A D R A R E , aggiuftar colla fquadra. 
fVedi QUADRATURA. 

S Q U A D R A T O , ¿>evil¿ , nell' Araldica 
loglefe. Vedi BEVILE'. 

S Q U A D R O N E * , SQUADRON, un Cor-
po di Cavalleria, il di cui numero d'uo-
mini non é fiíTo, ma é d'ordinario di cen-
ío o ducento . Vedi ARMATA . 

* L a parola % formata dal Latino fquadro , 
u/ato per conüzione i n cambio d i qua-

, f dio.* rifpettQ a cfa da principio g l i [ q u i ' 

droni erano fempre quadr i , e detti anche 
da1 La t ín i , agmina quadrata. 

Lo Squadrone fuol eifer comporto di tre 
Compagine; ed ogni Compagina, di cin-
quant1 uoraini: egli mai non paña i du
cento, perché un maggior numero non fi 
pub poftare v a n t a g g i o í a m c n t e , né averluo-
go per operare in terreni aretti , in bofehi, 
paludi, paffiangufti, &c. Vedi COMPA-
GNIA , e TRUPPA . 

L a Compagnia anziana prende la dritta 
dello Squadrone, e la feconda la íiniftra , re-
fiando la piu giovane nel centro . 

Uno Squadrone vien fempre formato in 
tre fiie, o rangki , colla lunghezza d' un ca-
vallo fra ogni rango. — S i porta lofkndar-
do fempre nel centro del primo rango. V e 
di PROFONDITA' . 

SQUADRONE di[Vafcelliy una divifione, s> 
parte della F lo t ta , comandata da un Vice -
o C o n t r ' — A r a m i r a g i i o , o da qualche al-
tro Comandante , o Capo di Squadra , che 
gl1 Inglefi c h i a m a n o Commodore. Vedi FLOT
TA , AMMIRAGLIO, &c. 

II numero de' Vafcelli d'uno Squadrone 
non é fiífo: un picciol numero di navi l j , 
fe fono in un Corpo , ed hannoil raedeíimo 
Comandante, poífono fare uno Squadrone. 

Se ve n' é gran numero , foglion eífer 
divifi in tre fquadroni . E fe gli fquadroni 
fon numerofi, ogni fquadrone vien divifo in 
tre divifioni, diíHnte colle lor bandiere e 
co lor í . 

S Q U A G L I A R E , preíío 1 Metal l ier i , l i 
quefaré un metallo in gleba, in una fornacc 
da ftruggere; ad oggetto di feparare le par-
ti metalliche dalle terree cd altre . Vedi ME
TALLO, FORNACE , ckc. 

, Squagliare, propriamente, fi riflrigne a 
lavorí grofli, ove le glebe tratte dalle mi -
niere fi liquefanno e feparano. —Parlando-
fi di lavori piu piccoli , e di minor mole 5 
dicefi liquefaré o firuggere , non ifquagliare. 
Vedi FUSIONE, RAFFINARE, &c. 

S Q U A M O S O , SQUAMMOSUS , nell'Ana-
tomia, un epíteto dato alie future fpurie o 
falfe del cranio ; perché fono compofte di 
fquame o fcaglie, fimili a quelle de' pefci , 
o fimili a tegole meífe in guifa, che V ums. 
giunga fopra V altra . Vedi SUTURA . 

L e futurie fquammof¿e fi chiamano anche 
mendofa3'c temporales, perché terminanole 
tempie, ovvero 1c offa femporir. 

S Q U A R -
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S Q U A R T A R E , in I n g í e f e , quarterlza-

tion * •, parte della punizione d'un traditore, 
col dívidere il fuo corpo in quattro quarti . 

* Wa'iííngham/'wRic. 2. Auditum & C o n -
feíTum turpiííima fcelera tratlationi , 
fuípendio, decollationi, exenterationi 
8c Qunrterizationi adjudicavit. 

S Q U I L L A . Vedi i'articolo SCILLA . 
S Q U E R O , vece Veneziana; cioe , ¡uogo 

ove fi fanno o íi riparano i navigij. Vedi 
RIDOTTO , dock. 

S Q U I N A N Z l ' A , infíatnmazione delle 
f a u c i , e della laringe, che rende difficolta 
nei refpirare, ed inghiottire i che diciamo 
anche Sprimanzta , Scheran-úa •> zSch inan -úa , 
Vedi ANGINA e SCHINANZTA . 

S T , un termine indec l inabüe , ufato prin
cipalmente per imporre filenzio. 

I Romani aveano quefti due caratteri 
feritti Topra le porte delle loro flanze da 
mangiare , come chi diceiTe , [ ed tace, ov-
vero f i lentium teñe, 

Porfirio oflerva n che gli Antlchi ne fa-
cevano un punto di Religione, di non par
lare una fola parola nel paíTar dentro o fuori 
delle porte . 

S T A B B I O , nell'Agricoltura , e nell'ar-
te del Giardiniere ; concime , fterco delle 
b e í l i e , l í t a m e . Vedi CONCIMARE ; e COM
POSTA , compoft. 

S T A B I L I M E N T O della forefta . Vedi 
RlPOSIZIONE . 

S T A B I L I R E refíerior d"1 una cafa , fi é 
I'intonicare una cafa dappertntto aldifuo-
ri con calcina; battendo i' intonacato, an
cor umido, mediante un r e g ó l o , col can
tone della cazzuola , o ftrumento fimile, 
per fare che raífomigli alie giunturedi pie-
ira di taglio; col qual mezzo, tutta la cafa 
parra fabbricata di queda o 

S T A C T E , 2 T A K T H , nella Farmacia , 
una materia l iquida, graíía , re fin o í a , ca-
vata da mirra frefea, p e í k t a , o fpremuta 
con un po'd'acqua . Vedi MIRRA. 

Q u e ü o liquore é aíTai odor í fero , e re
puta grandemente prezioíb-, facendo egli fo-
3 o il perfumo, á c t t o f l a f t e da Diofcoride , e 
\\ quaie é d'un grato odore, benché fia ama-
riffimo al gufto. 

A l prefente non n'abbiamo d'altro, che 
di fofifticato; e cib che gliSpeziali chiama-
no j ia t te , ncm ¿ aitro che florace l iqui¿0 . 
Vedi STORACE . 

S T A 1 4 p 
S T A D E R A , í irumento noto da pefare, 

nella Meccanica. 
STADERA, in Inglefe, Steeljard, o S t i l -

y a r d , una forta di bilancia detla anche ÍV^-
tera Romana , o Bilancia Romar.a ; col mez-
20 della quale íi trova la gravita di diífe-
renti corpi col 1'ufo d1 un folo pefo . Vedi 
BILANCIA , 

Cojiruzione della STADERA . — El la con-
fifie in una ñanga di ferro A B { T a v . Mee, 
fii- 35 ' ) m cul ^ prende un punto a pla
c e r é , come C , e su quefto fi alza una per-
pendicolare C D . Sul braccio piu corto fia 
fofpefo un hacino per ricevere i corpi che 
fi peía no: il pefo I fi move cua e la ful
la ñ a n g a , fínch'egli diventi i! contrappe-
fo d'uno, due, tre , quattro- &c. libbre 
collocate nel hacino; e íi notano o fegnano 
i punti , ne'quali I pefa com; una, due, 
tre , quattro, &c. libbre» D i queña co-
ñruzione della / ¡ ade ra ne apparifee la ma
niera di adoperarla. M a queíf f ñ r u m e n t o , 
cííendo aífai foggetto ad inganno, non dee 
percio eííere favorito nel Commercio. 

STADERA a mol la , Spring-Steelyard , é 
una fpezie di bilancia portatilc, che ferve 
a peía re qualunque materia, in circa da una 
fino a quaranta libbre. 

E l la é compoña d'un tubo d' ottone, in 
cuí entra una verga, e intorno a queña e, 
avvolta una molla d' acciaio íemperato in 
forma fpirale. Su queña verga ñ a n n o le 
divifioni di libbre e partí di libbre , le 
quali fi fanno col fofpendere facceíí ivamen-
te ad un rarapino attaccato alf altro ca
p o , od e ñ r e m o , una , due, tre, quattro, 
& c . libbre , 

Ora ñando la molla attaccita, median
te una vite , al fondo della verga; quan-
to maggior é il pefo al rampino appefo, 
tanto piü íi contrarrk la molla, e percon-
feguenza una maggior parte della verga 
verr^ fuori del tubo; le proporzioni de' 
quali maggiori peíi fono indícate dalle fi
gure che appaiono eontro T sñremita del 
tubo. 

S T A D I O } in" Inglefe , f u r h n g , F o t íava 
parte d'un miglio. Vedi FURLONG. 

STADIO*, Stadium , 2 T A A I 0 N , un 
antica mifura Greca lunga, CDntenente i25 
paíTi geometrici, o 625 piedi Romani; cor-
rifpondente al Furlong degli Ingiefi. V e d i 
MISURA e FURLONG, 

4 L a 
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* L a parola c forma ta da l Greco , r á c r i í , 

fiazione ; e dice/ i , i n epfcjp cccafione, 
che Ercole > dopo aver corfo tanto $ un 
f o l fiato , f i fermo . —• í Grcci m¿Jurava
no tutte le diflanze per i í r a d j , t i t t f effi 
ehtamano ra^icc'tíii ' . 

O t í o Jiadj fanno un miglio Ital iano, o 
Geometr i c o , c 20 , íecosid o M . Dac íc r ^ 
una lega Francefe : fecondo a h ¡ i , 24 fanno 
Ja lega. Vedi MÍGLIO e L E G A . 

Guilleticre offerva , che lo fiadío era fol o 
606 piedi Ateniefi , che afcendono a 625 
R o m a n i , a 566 piedi Rea ¡i Francefi , ov-
vero 604 piedi Ingiefi : d i modo che lo ¡ l a -
dio dovrebb'elíere. ftato folaraente 115 paffi 
Geometrici . — S i dee ofiervare per al tro , 
che lo Jladio era deferente ia dsíferenti loo-
g h i , e t tmpi . 

S T A D I O , S t a d i u m , era anche i l corfo o 
can iera , iu cu i i Greci faceano le corfe. 
Vedi GIN^ÍASIO . 

Vitruvio lo deferive come uno fpazio feo-
per to , lungo 125 paíu , terminaío a' due 
tfiremi con due p a l i , deíti carcev e meta. 
V e d i P A L E S T R A . 

Lungo il medefimo v' era fabbricato tía 
certo Anfiteatro 5 ove fi metteano gli fpet-
tatori per vede re gli Atleti. efercitarfi alia, 
corfa, alia lut ta , &c. 

V e r a parimente dcgli J l a d j , copcvti al 
di fopra , e circondati di colonnate e porti-
c i ; che fe rv i vano per lo íleífo efercizio in 
tempo cattivo . • — I fanciuüi fchiavi fol ca
no correr lo ftadio. Ablano. Vedi G I N N A -
S T I C A . 

U n a piu naturale derivazione deila paro
la Jladium y da r«V<f, f iazione , ( che la vol-
gare mentovata nell' ultimo paífato articolo ) 
fi pub trarre dal fermaríi e ripofar, che fa-
ceano gli A t l e t i , quand' erano alia fine di 
quella corfa: onde il nome potrebbe appli-
carfi alia íleífa diftanza,, m i fu rata in qua-
lunque a!tro luogo. 

S T A D T H O L D E R * , S T A D T H O U D E R , O 
S T A T H O L D E R 5 un Governatore, o Luogo-
léñente ú' una Provincia , ne5 Paefi Baíii U n i -
t i ; particolarmenre in quella d' OI anda : ove 
tal parola é uí i tat i í í ima, a cagione della fu-
perior importanza del Governo di quella 
Pjovincia . 

* Menage f a derivar la parola da ftadt, 
Stato ; e houlder , Tencnte , cioeLuogo-
tenente degli S t a t i : a l t r i vogliono che fia 
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compofla d i fiad, o ílede , luogo, s hou-
der, tencnte, poiche queftUfiziale teñe-
va i l luogo dé" Conti 3 e g l i rapprefenta-
va i n loro affenza. 

L o Stadtholder di Olanda é il primo mem-
bro della Repubblica : é Capo di tutte le 
Corti o Tribuna!) di Giufii-ziá; e pub pre-
federvi quanck) vuole. Tutte le fentenze, 
giudizj, &c. fi Ipediícono in di lui nome. 
— Quand'un impiego divien vacante in ai-
cuno di que' T r i b u n a l i , gli Stati propongo-
no tre perfone alio Stadtholder^ il quale ne 
ícegl ie una . 

Puo anche far grazia a un dtlinquente, 
il che é prerogativa da Sovrano j ed ha la 
fcielta degli 5V<J¿/W, o primi Magiftrati di 
ciaícuna Cicta ; 'al qual fine il Configlio del
la Ci t ta gli prefenra due perfone, ed egli 
ne dcüina una . 

I n parecchie Ci í íad i egli ha lo fteíib di-
ritto di nominare i Bcrgomafl r i , e i Confi-
gl ieri; come a Rot terdam , D o n ^ &c. Egü 
ha altresi facolta di caííare i M a g i ñ r a t i , e 
di metter altri in luogo loro, quando lo tro
va neceffario pe! Bene Pubblico; dando ra-
gione dell' operato a tal riguardo . 

Per l'articolo V I . dell' U n i ó ne d' Utrechtr 
gli Stati lo coftituifeono arbitro di tutte le 
differenze , che nafcer poíTano fia gli Stati 
delle varié Provincie ; o fra le C i t t a , e i 
Membri degli Stati della Provincia. V e d i 
STATI 

Alia dígnita di Stadtholder é infeparabil-
mente anneífa quella di Capitano, ed A r a -
miraglio Genérale della Provincia ; nella 
qual qual i ta egü nomina tutti gli Uf i z ia l i , 
e. di ípone di tutt' i poíH mi! i tari . —- E g l i 
é quegli che ha cura dell'efecuzione degli 
ordini degli Stat i ; e la fuá autorhi gli da 
diritto di ricevere e daré miienza agü A m -
bafeiateri de' Principi e í l er i , ed anche di 
mandar Ambafciatori su i fuoi propr; aííari 
privati 

L ' oficio di Stadtholder h antichi íTimo; i 
C o n t i , non potendo r i federe in Olanda , 
ü a b i l i r o n o , e deftinarono Stadt-holderi per 
comandare nelle varié Provincie in loro af-
fenza; oltre un Governator Genérale di tut
te le diecifette Provincie de' Paeíi Baí í i . 

Guglielmo I . Principe d' Orange era Stad
tholder d' Olanda e di Zelanda', in tem
po che gli Olandefi feoffero ii giogo Spa-
gnuolo; il che lo mi fe in i í lato di grande

mente 
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mente contribuiré a quel celebre avvcni-

mento. , . 
Ne l 15^7 5 g'J Stati giudicarono a propo-

fito di fopprimere la Carica di Stadtholder ̂  
per Edi t to; e rifolfero, cbe non doveffe 
piíi eflere conferita a veruna pe río na in a v 
venire : m a n e ! 1672, Gugüelrao H'í. Prin
cipe d' Orange , poícia l i e d'Inghilterra , ef-
fendo flato eletto Capitano, ed Ammira-
glio Genérale dagü S í a t i ; alcuni meíi do-
po rivocarono que di i' Editío di Soppreíí io-
ne a favore di quel Principe, il quale fu 
dichiarato Stadtholder credttario ; o no re , che 
non era mai ñato ccnf'erito per 1' addietro. 

S T A F F A , uno ñ r u m e n r o , perjo piu di 
ferro, pendente dalla í c i l a , ncl qliale fi 
mette il pié fagliendo a c-:.vallo, e caval-
cando vi fi tien dentro. — E l l a ferve anche 

"cosí di r ipo íb , o íoí tegno al pié del C a v a -
licre , e a tenerlo fermo e iodo in lella . 
Vedi S E L L A . 

L a grand'arte d' un Cavaliere negli antir 
chi torniamenti fi era di fare , che il fuo 
antagonifia perdefíe la Jiaffa , c i o é , fucri 
gliene sdrucciolaffe il piede . 

Per cornbattere, fi ha per regola di ave-
re la ftaffa del pié defiro alquanto piu corta 
dell'altra. 

L e ftaffe fono di moderna invenzione : 
Menage oííerva , che S. Girolamo é il primo 
Aurore , che ne faccia menzione. — Mat-
tiolo riferifee, che i T u re h i hanne Tabil i -
ta di avvelenare Je loro Jiaffe, con un ve
le no si fottile e penetrante, che trapaíía 
gli ftivali, ed uccide i! cavaliere . F . l eCom-
te narra, che i Tartarí cavalcano colle gam
ba in croce, e colle ftaffe efr rema mente 
corte. 

STAFF A , S T A F K S , nell' A n a t o m í a , un' 
officino fituato in una cavita deila feñeflm 
ovalis; cosí detto dalla fuá foraiglianza ad 
una j iaffa. Vedi ORE-CCHIO . 

L a Jiaffa é uno de' quattro officini attac-
cati al t ímpano delf orecchio; che Jo. Fhil . 
ab IngraJJia , Medico di Sicilia , fu il pri
mo a feoprire ed a pubblicare , fecondo quan-
to ne aíferma Fallopio. II di Jei ufo é nel 
diitcndere , o relaííare la membrana del t í m 
pano. Vedi T Í M P A N O ; Vedi anche U D I T O 
« O R E C C H I O . 

S T A F F A , é anche uno firumento de' Get-
tatori, per ufo di gettare i loro lavori. 

STAFFA , fi dice anche in Italia un fer-

S T A i 5 r 
ro , che foitiene, o rinforza , o tiene col-
legato checcheffia, ed é di forma quadra, 
o anche curva. 

S T A F F A , é anche uno firumento da to
nare, fatto di ferro a guifa di flaffa, con 
alcune campanelle; che anche íi dice flaf-
f e t t a . 

S T A F I L P N O , Staphilynus. Vedi PALA« 
TOSTAPHYLINÜS , pERIST A P H Y L I M J S , P T E -
RYCOSTAPITYLIÑUS , 6 S P E N O S T A P I L I N O . 

S T A G G J , inlnglefe , crane Unes, in un 
vafcello, fono cordelline che vanno dall' 
efiremita fuperiore del trinchetto di ¿cm-
preffo, o di prua, fino al mezzo dei canapi 
d' ZV&VAÍ {ferejiajs ) che tcogon fermo 1' al-
berp; c fervono a tener ritto e fermo il me-
defimo trinchetto. —-Vedi Tav. Vafcello t 
fig. i . n. 137. — V e d i anche S T A G G I O . 

S T A G G I O , I n Inglc íe , flay, in linguag-
gio di mare, é un groíío e forte canapo, 
legato alia cima d'un albero , ed al pié di 
quelT aJtro che gli. é immediatamente da-
vant i , verfo la prua; e ferve a tenerlo fer
mo , e ad impedir che non cada verfo la 
poppa . '— Vedi Tav. Vafcello , fig, 1. n. 29 , 
5 3 , 7 8 , 8 5 , 1 2 0 . Vedi anche f articola 
A L B E R O . 

T u t t i gli alberi , i trinchetti, e i bafto-
ni da bandiera, hanno i loro fiagg); eccet-
to i trinchetti da prua. Quello deli' albero 
mací iro fi chiama flaggio maejito. 

L'albero maeftro , i5 albero d' avanti , e 
quelli che lor appartengono, hanno anche 
fiaggj diretani, ( back Jiays ) per impediré 
che non cadano ful davanti , o in mare . 

S T A G G I R E un vafcello, o metterlo in 
su gl i STAGGJ ( ta fiay a ship, or bxing her 
on the Jiays) vuol d i r é , maneggiare le di 
Jui corde e vele in modo, che non poíia 
piü andaré innanzi; il che fi fa quando fi 
vuole girarlo. 

S T A G I O N A R E // legname. Vedi 1' artí
celo L E G N A M E . 

S T A G I O N A R E , che gli Inglefi chiamano 
feafonings ; fpezic di fchbre , alia quale i fo-
reílieri fono molto íbggett i nell' arrivare aiP 
Indie Occidental!. 

S T A G Í O N I , in luglefe S E A S O N S * ? nel-
la Cosmograf ía , certe porzioni o quarti delP 
atino, diliinte mediante i fegni ne'quali en
tra allora il S o l é , o mediante le altitudini 
meridiane del S o l é ; e in confeguenza delie 
quali fi hanno differenti teraperature delP 

a r i a , 
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a r i a , differenti lavori d'agricoltura , &c. 
Vedi ANNO, SOLÉ, ECLITTICA, OBLIQUI-
T A \ &C. 

* L a parola eformata dal Franze/e, faifon , 
che Menagio f a derivare dal L a t i n o , ftatio, 
donde g í I t a l i a n i han formato flagionc: N i -
cod la f a derivare da íatio ; tempus fationis, 
tempo d i feminare. 

L'anno é divifo in quaítro flagioni, Pr i 
mavera , State , A u í u n n o , e Verno . I prin-
cipj e fioimenti di ciaícuna delie qual i , fi 
veggano fotto i di lei proprj articoli. PRI
MAVERA, ESTATE, INVERNÓ, &C. 

Si dee oí íervare , che anticaraente le ¡ l a ' 
g i o n i , eominciavano altrimente, che non 
íanno oggid:: t e ü i m o n i o ne fanno- quegli 
antichi verfi , 

D a t Clemens hyemtm ; dat Petras ver 
ca thedra tu í ; 

JEfluat Urbams ; autumnat Bartholo-
maus:. 

S T A G N A R E , i! coprire o foderare qual-
clie cofa con ijiagno liquefatto, o con i j i a -
gno ridotto in foglia aflai fottiie . V . STAGNO . 

G l i fpeecbj fono fogliati o f lagnat i con 
íbítit i tavole di fiagno battuto , di tutta la 
grandezia del vetro, applicate ed attaccate 
a'medefinii col mezzo dell'argento v ivo . 
Ved i FOGLIA e SPECCHIO. 

L e caldaie, i padellini, cd altri arnefi di 
cuc ina , fi jiagnano con ijiagno liquefatto; 
e le ferraíure, i morfi, fperoni, &c. con 
foglia di f i agno , co lTa lu ío del fuoco. 

I lavoraíori di piombo fog l iono / /¿ j^^r^ 
o bianchire le lor foglie o laílre di piombo i 
a l qual oggetto hanno un forneüo da f l a -
gnare, riempiuto di carbón v i v o , ai due 
iati del quale üanno due uomini , che reg-
gono fopra il fuoco le foglie o piaíhe a 
fcaidare; c mettendofi fopra quefte le fo
glie di f iagno, fubito che le piaílre fon cal-
de , e liquefatto lo f iagno, lo ftendono, e 
gli fanno far prefa fregándolo con i ñ o p p a e 
xagia . Vedi PIOMBO, plumbery . 

S T A G N E R I E , STANNARI'A , tS tanna-
ries preíTo gli íng le f i , le miniere ed ope
r e , ove fi cava , e fi purifica lo ftagno; 
come in Cornovaglia, Devonshire, &c. V e 
di STAGNO. 

V i fono quaítro Cort i delle Stagnerie \n 
"h i re , cd akrtrtante in Cornovagüa ; 

evarj p n v ü c g j furono accordati alie mede-
íiiü pts varj A i i i del Padaraecto.i ne' tsm-
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pi di Eduardo I . &c. febbene fono flatl al-
quanto diminuiti fotto Eduardo I I I . e 17. 
C a r . I . c. 15. 

S T A G N O , in Inglefe, t i n , STANNUM, 
un metallo bianchiccio, piu dolce dell'ar
gento, ma aflai pih duro del piombo. V e 
di METALLO. 

I C h i m i c i , &c. tengono lo flagno per 
una fpecie di metallo imnerfetto, generato 
di due difFeremi femi, cioe quellod'ar
gento e di quel di piombo; il che lo ren
de una fpezie di comporto d'entrambi; ed 
in conformita fi trova frequentcmente nel-
le miniere del piombo, e in quelle delT 
argento. 

A d ogni modo io flagno ha altresi le fue 
proprie miniere; di che fanno abbondantá 
tefiimonianza i Contadi di Cornovagl ía e 
di Devonshire in Inghilterra: di la fi proc-
cura la maggior parte dello fiagno che fi 
confuma in Europa; anzi Camdeno fuppo
ne , che tal abbondanza di fiagno, in quel
le due Provincie, abbia dato 1'original ;de-
nominav.ione di B r i t a i n , oBretagna, a tur
to il Paefe . — Nella lingua Siriaca varata-
nac, íignifica land of t i n , c i o é , paefe di 
fiagno; dal che Bochan fa derivare il no-
me di B r i t a i n , o Bretagna . 

I principali caratteri o propristadi dello 
f lagno, noverati da Boerhaave, fono, ch* 
egü é il piu leggiere di tutt1 i metalli; po-
chiíf imo d u t t i l e , o claflico; il ^\\x fufibile 
c volatile di tutt'i mettalli; appena diflb-
lubile per mezzo di ac idi , fe non é della 
forta piíi deboie ; e fácilmente ed intima
mente mifeibile con altri metalli , la du t t i -
l i t a de'quali refla diminuita per una tal mi-
fiura. 

L o flefíb Autore conchiade, che ¡1 zol-
fo é un ingrediente dominante dello f i a 
gno , s dedüc£ varié proprieta di quefio da 
quello. G l i aggiugnc, che fe quefio me
tallo fi potefle purgare perfettamente di que
fio zolfo eíerogeneo, probabilmente non fi 
troverebbe efier altro che argento. 

Parccchj A u ton aveano prima no tato una 
grande conformita, in diverfi particolari, 
fra quefii due metalli; come, ch'entrambi 
fi fanno araari , quando fon diífoluti col 
mezzo d'acidi ; e che , quando fono fuíi 
infierne, fi í íenta a trovar quell' acido che 
di nuovo gli feparí , non riufcendovi nep-
pur ii piombo. Si aggiunga, che i l Sr. Boy-

U a 
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te ed altri j ci danno varj efempi d'argen
to attualmcnte ptodotto in quantita confi-
derabile dalla gleba dello Jiagno. Vedi AR
GENTO . 

jsíulladimeno alcuni Natural! ftiraano mag-
giore i 'analogía ira lo Jiagno e'1 piombo, 
e pretendono , che lo Jiagno non fia altro 
che piombo , fotto un rninor grado di co-
zionc ; ma fe vi fono alcuni íegni di con-
formita fra Tuno e 1'altro, ve n 'é altret-
tanti di differenza o difcordanza. L a calce 
del piombo, per cfempio, agevolmente fi 
fonde e fi vetrifica , ma queüa dello Jia
gno non fenza u n ' e ü r e m a difficojta : íe fi 
mefchiano lo Jiagno o'1 piombo mediante 
un veemente fuoco , ne fiegue una veemen-
te collmtazione o ccmbattimcnto , ed amen-
due, cosí í i r u t t i , fi riduCono in una cal
ce : íi aggiunga, che lo Jiagno fi revivifica 
f á c i l m e n t e ; ma il piombo, con gran fatica. 
Vedi PIOMBO . 

N e l í e T r a n j a z i o n í Filofofiche ci vien dato 
il ^método di trovare, preparare, &c. lo 
Jiagno nelle miniere di Cornovaglia, forfe 
i l migliore e il piu confiderabile che fi ab-
bia al Mondo. — I I Javoro delle miniere 
dello Jlagnc é aífai duro e difficile, non fo-
l o ' a cagione della grande profondi ía , cui 
fe n 'abbaí íano le vene, le quali fcendono 
í ino a 6o braccia; ma anche perché il faf-
fo, che fi dee fovente tagliare per apriifi 
gli opportuni paífagg; , fono fpeíTe volte 
cotanto dur i , che l'operaio non pub fca-
varne F ampiezza d'un piede in una fetti-
mana. N é la térra croliante e molle, che 
nelle miniere dello Jiagno fi trova , é di 
minor inconveniente agli operai , tanto a 
cagione de1 vapori fetidi e maligni , che 
ne efalano, quanto per le correnti d' ac-
qua che ben di fpeffo vi s'incontrano : tut-
ti quefti fvantaggj rendono cofa impratica-
bile aglí opera), i l reggervi piu di quatír' 
ore alia volta . 

L a pietra o gleba minerale, cavata che 
fia, e tratta fuori della min iera , viene ¡vi 
rotta in pezzi con gran maglj di ferro; 
indi portara ad un mulino da ammacca-
re , ov' ella fi peña ancor piu minuta con 
peftatoj, quafi fimili a quelli delle cartie-
r e ; e i ' acqua, che per mezzo vi paífa, 
ne lava v í a le parti terree, lafciandone ad-
dietro le metalliche: fi replica due volte 
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la lavatura, per fare miglioír la feparazio-
ne. Vedi LAVARE, t r ambl ing . 

C i b fatto, la feccano in una fornace fo-
pra delle piaftre di ferro, e la macinanoaf-
fai fina in un mulino da fgretolare; pofcia 
la lavano di bel nuovo, e la fanno íeccare: 
in quedo ñ a t o , la materiametallica fi chia-
ma Jiagno ñero . 

Per convertirla in ¿Jiagno, c i o é , in ¡Jia
gno bianco, la portano ad una fornace, o 
fía fucina ; dove , col raezzo di un fuo
co di carbón di legna , mantenuto da un 
gran foffietto , o mantice, che l'acqua fa 
giucare, vien liquefatta ; dopo ch'ella ha 
paífa te tutte queíle preparazioni, ed é di-
venuta fredda , la battono o martellano nel-
la fucina, c h ' é i'ultima cofa che fe le fa 
in quelle opere . , 

L a fcoria, che fi fchiuma via dallo fia* 
gno in fufione, venendo liquefatta con gle
ba frefca, diventa metalio ; ed anche la 
materia lavata e feparata dal metalio nel 
mulino, eífendo gittata su in mucchj, do
po d'aver ripofato fei o fette anni , vien r i -
pigliata dagli opera), che ne ricavano uno 
Jiagno cgualmente buono che qualfifia di quel 
di Germán i a . 

G l i opera) diftinguono parecchie forte di 
Jiagno; come Jiagno d i palude ( moor-tin) 
c h ' é la miglior íorta , e un groíío pezzo 
del quale { a Jool) pefa 8o libbre: eJiagno 
d i miniera ( mine t i n ) il quale vien dopo il 
primo; e di cui un fool pefa da 50 in 53 
l ibbre. L o Jiagno che fi ricava da terren 
molle e ghiaiofo, fi chiama dagli Ingleíi 
p r y a n - t i n , per dií í inguerlo da quello che 
fi ricava da pietre, il quale é migliore qua
fi la meta. — D u e libbre di Jiagno ñ e r o , 
q u a n d ' é liquefatto, ne da una in circa di 
bianco. 

V é una curiofita nelle miniere di C o r 
novaglia, la quale gli amatori della Storia 
Naturale non avran difcaro di fentire : queíl ' 
é , che nello fcavare, alia profondita di 4 0 
in 50 braccia , vi s'incontran fovente albe-
ri grandi , tuttor interi . V . SOTTERRANBO. 

Childrey, nella fuá IJioria Na tu ra le , é d i 
parere, che quefti alberi vi fi trovino fin 
dal tempo del Di luv io; ma fenz'aver r i* 
corfo ad una cosí grande a n t i c h i d , quegli, 
i quali credono, che le miniere, quando 
fono fpolpate e votate della lor gleba o ma-

V 
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teria minerale, fi rinnovano e tornano coll' 
andar del terapo a riempierfi , fciorranno 
preño la difficolta, col fupporre , che nel 
primo lavoro fattofi in queÜe miniere que-
íii alberi vi í leno ñati calati giu per farli 
fervire di puntelli e di colonne. Vedi DI
LUVIO . 

M a non mancan a l t r i , che credono diffi
colta maggior della prima queüo fleflb rin-
novellamento dclie miniere. Ad ogni mo
do, cib che 1'Autor precedente aggiugne , 
rioe, che in alcuni luoghi deüe miniere fi 
trovan parimentedelie vanghe, &c. con fn-
fli di legno , come altresi de' chiodi di bron-
zo , ed anche una medaglia di Domiz iano, 
pare che fa vori fea una tal oppinione. Vedi 
M l N I E R A . 

Método d i faggiare lo STAGNO . •— Per tro
vare , fe lo í h g n o é dolce e d u t t i l e , od afpro 
e fragile, vi fono due forte di faggj ; il pri
mo fí é , col mettere lo fiagno in una for
ma di bronzo gittato, ed ivi liquefarlo. Se 
i l metallo é afpro, fi cavera fuori piü pe
íante di pr ima; altrimente egli fara piu leg-
gieri. I I fecondo faggio fi fa col gittare lo 
Jiagno liquefatto in una piccola forma fatta 
di pietra di folgore, o pierre de tonnene. 
Que ña forma ha un picciol canale di lun-
ghezza mediocre, il quale conduce la ma
teria in una cavila capace di conteneré la 
meta d'una palla da trueco: fe lo Jiagno é 
afpro, egli appare bianchiccio verfo i ' in -
greflb della forma , altrimente egli é tinto 
íuperficialmente d' un bruno turchiniccio af-
fai f co lor i ío . 

Quanto all' ufo dello fiagno nella compo-
ü z i o n e del peltro . Vedi PELTRO . 

I Ch imic i appellano lo Jiagno col norns 
di Giove { J ú p i t e r ) : ma da qual analogiafra 
tal metallo e tal Planeta, ne lafcerem loro 
la fpiegazione. Vedi GIOVE. 

Per le analif i fatte dello j i a g n o , lo confi-
deran effi comporto di térra , zolfo, fale me-
tallico, e mercurio. — L e principali chi-
miche preparazioni, che fe ne fanno, fo
no , fale d i Jiagno, Jiote d i Jiagno , e diafo
rético d i fiagno. 

Sale ¿¿STAGNO, O d i Giove ^ é Jiagno cal
c í n a t e , ed aceto diftilíato verfatovi fopra; 
da c u i , col mezzo del fuoco, e pofeia d'un 
luogo frefeo, ov' ei fi mette, fi cava un fa
le b ianch i í í imo . Vedi SALE. 

Fiore di STAGNO , é una fpezie di cosme-
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tico o bel le íto blanco per la compleffione; 
eftratto coa fale armoniaco, mediante lafu-
blimazione. Vedi FIORE. 

Diaforético d i STAGNO, é fino Jiagno e 
rególo d'antimonio l iquefat í i , prima infie
rne, e pofeia ambedue con falnitro. Don
de , dopo varié lavature, fi cava una pol-
vere, fiimata particolare contro varj m a l í . 

Ceruffa d i STAGNO y é unapolve bianca , 
proecurata dallo f iagno, di cui fi fa u n / « -
cu í o belletto, che fi chiama bianco d iSpa -
g n a . — Quefta ceruífa non é fatta con ace
t o , come lo é quella di piorabo; ma colT 
orina d' una perfona giovane: tal polvere fi 
adopera altresl per colorir vafdlame. 

Calce d i STAGNO , é il metallo ridoíto in 
polvere, col mezzo del fuoco, o ccll'effer 
difciolto in un meüruo acido, e precipítalo 
con un a l k a l i . 

Ve tro d i STAGNO , o STAGNO d i vet ro , é 
cib che propriaraente fi chiama bismuth. 
Vedi BISMUTH. 

STAGNO , che gl' Inglefi chiamano pool , 
é propriamente un ricettacolo d'acqua , prov-
veduto di forgenti, il quale fcarica' il fover-
chio col mezzo di chiufe, r ipari , caterat-
t e ; ed altre ghiaiate od argini . Vedi V I 
VA j o , CHIUSA , &c. 

STAGNO d i malino , ^ una provvifione , o 
chiufa, d'aequa, per la di cui forza, &c. 
fi effettua il moto d'un mulino. Vedi MU-
LINO . 

STAGNO, nella Geograf ía , un piccolo la
go che non riceve, né manda fuori alcun 
fiume. Vedi LAGO e FIUME. — S i prende 
anche per un ricettacolo d'acqua , che fi 
ferma, o rauore in alcun luogo. 

S T A I O , vafo col quale mifuriamo gra
n o , biade e firaili. Vedi BUSHEL. 

S T A L A T T I T E , STALACTITES , Stalag-
mi tes , o Stagonites, nella Storia Naturale , 
una forta di ghiacciuoli petrofi, e fpa l to f i , 
che pendón giü dalle fommita o volte del-
le grotte, e delle caverne fotterranee, e 
dai tetti delle fabbriche , e capitelli delle 
colonne di que' luoghi che fono fabbricati 
fopra forgenti calde, &c. Vedi PIETRA e 
SPALTO. 

D i quefia fpezie fono i l f a l , 1' alumen, 
e il v i t r io lum f ia laEi icum ; la minera f e n i f i a -
l aB ica , i l v i t r io lum capillare , V alumen ca-
pillare, &c . 

l.efialatmi} che incroftano, o foderano 
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le c ime, e i lati delle caverne, &.C. fono 
m a n i f e í b m e n t e fórmate dal fu da re che fan-
no i circonvicini fondi o íerreni faffofi , i 
quali ne flÜlano certi fucchi pietrificanti. 
Si figura il St. D c r h a m , chequelle , le qua
li fi veggono nella caverna íitaata in fulla 
cima del colle di Bredon , poííano efler fór
mate dalle pioggie che la penetrano, e fe-
co portano imprcgnamenti dalle pietre 5 tro
va rdovifi la collioa tutta dura, e fa í íb fa . 

S T A M E , che gl'Inglefi chiamano / F c r -
[ l e d , o ivoclfled , in materie di commercio 
e di manifatture, é una forta di filo di la
na . Vedi LANA . 

L o f í a m e é propriameníe un filo filatoda 
lana ch^é ftafa pettinata; e la quale, nel 
filarla, vien ¿orta piü foda che d'ordinarioí 
Vedi Se ARDA SS A RE . 

Si adopera per lo plíi in lavori ad agu-
g l ia , o a teíí itura , di c a l z e t í e , berette , 
guanti, o f imili . Vedi CALZE, &C. 

Si fuppone, che il nome worjled fia flato 
prefo da una C i t t a , cosí detta, nella Pro
vincia di N o r f o l k , famofa pei filati fini . 

Quegli Ingiefi, che ferivono vsoolfled , lo 
fanno nella fuppofizione, che tal parola fía 
formaía da woo l , lana, materia di quedo 
filo. 

S T A M I N A * , nella B o t á n i c a , que'fini 
fili, o capellamenti che crefeono entro i 
fiori de'tulipani, d e ' g i g ü , e della maggior 
parte degli altri fiori, intorno alio fiiio o 
fia ptftiHo. Vedi FIORE e PISTILLO. 

* L a parola e L a t i n a , e litteralmente f i -
gnifica fili. 

Sulla cima degli J lamina , o cortóle di 
f iori , crefeono quelie picciole c a p f u U o ñ o c -
c h i , detti á p i c e s , che il Sr. Tcurnefort fa 
eífenziali agh J l amina , donde il Sr. Reau-
mur , il quale nelie Memorie dell* Accade-
mia Francefe aíferma di non aver mai po
luto trovare alcuni ápices fopra i fili del 
fuco marino , ricufa di chiaraarli ¡ l a m i n a 1 
íebbene egü aggiugne, che fi poífa fup-
porre, che gli ápices cadano fubito che i 
fili o J lamina cominciano a fvüupparfi . V e 
di APICES . 

II Sr. Geoffroy offerva , che in alcuni fio
r i t ubu la r i , come il narc i í í o , il d igi ta le , 
&;c. gli Jlamina fono eí lretnamente cort i ; 
e che in alcuni fiori non vi fono alcuni f i a -
mma M tutto, come neW arijiologhia lun-
g a , m cui gli ápices lUnno immediatamen-
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te attaccati fulla capfula, che racchiude Ü 
frutto. I n alcuni altri fiori, come quegli 
de'cardi , celia lattuga, della cicoria, & c , 
gli ápices fianno inclufi negli J l amina , pa-
recchj de'quali unendofi formano un picciol 
tubo a guifa di fodero , nella di cui parte 
di dentro fianno gli ápices provveduti del* 
la lor fariña ; eífendo il r eño della cavit^ 
oceupatn dal p i j l i l lo ; cW é un picciol filo 
coliocato fuir embrione del f e m é . 

I I Sr. Tcurnefort penfa, che gli f l a m i n a 
fervano, per cosí d i ré , di tanti canali ex
cretor) , per ifcaricare 1'embrione crefeente 
de1 fuoi fucchi fuperflui; e fliraa, che da 
quefti eferementi del frutto fi formi quella 
fariña o polve, che fi trova negli ápices* 
Vedi FARIÑA . 

M a il Sr. Geoffroy, i l Sr. Bradlejr , ed 
altri recenti Scrittori in materia di piante ^ 
non meno che alcuni de'precedenti, aífe-
gnano agli f l amina un'ufo piu nobile . Que-
fii Autor i , fpiegando la generazione delle 
piante , in una maniera análoga a quella 
degli animal i , foftengono che Tufo degli 
f l amina fia di c e r n i r é , ne'lor fini canali ca-
pi l lar i , un fucco, il q^uale eífendo faccol-
t o , indurato, e formato in fariña o polve 
nelle c ime , od áp i ces , viene di l a , quan-
do la planta giugne a maturit^, fearicaro 
fulla fommita del p i j l i l l o , al crepare che 
fanno gli á p i c e s ; donde v ' é per lui un paf-
faggio a fcendere nell* útero , ove eífendo r i -
cevuto impregna e feconda la planta . 

Su quefto principio fi pub diré , che Id 
fieífo fiore contiene ambi i feffi, ciafeuno 
de5 quali contribuifee ta fuá parte alia ge
nerazione : che gli flamina fono la parte 
raaíchia, che la fariña , la quale fi trova 
fempre d'una natura oüofa e g l u t i n o í a , é 
il liquor feminale ; e che i l pi í i i l lo é la 
parte femminina, che conduce il femé al
ie uova od embrionié Vedi GEINERAZXONE 
delle piante. 

STAMINA, nel corpo anímale , fono quel
ie partí originali, femplici, che efitievano 
prima nell'embrione, od anche nel femé 5 
e dalla di cui d i f t inz íone , aumentazione 5 
ed accrezione mediante i fughi addizionali0 
fi fuppone, che fia formato il corpo' urna-
no , nella fuá maggior mole , Vedi EMBRIO
NE , CORPO, &c. 

Tutto cib c h ' é efienziale a l l ' a n í m a l e , 
fono §l i flamina, ch'efuiono i n ovo: i l re -

V 2 fio 
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fio é Üraniero , addizhnale ed anche acci
déntale . 

Pare che gli Jlamina coincidano coi folidi, 
i quali fono eftremamente piccioli in quan-
tit^. Vedi SOLIDO. 

S T A M I N E I fiori, preíío i Botanici , fo
no quei tal i , che fono imperfetti a fegno, 
che mancano di quelle foglie coloritc, le qua
li p í t a l a íi chiamano; e i quali non confi-
ftono che in un p i f l i l lo circondato di ¡ l a m i 
na . Vedi F I O R E , STAMINA , &c. 

Quelle piante , che portano fiori flamr-
ne i , c o ñ i t u i f c o n o , fecondo il Sig. R a y , un 
gran genere, ch'egli chiama genus herbaflo
re imperfeto y five apétalo y flamineove . — E 
queíle da luí fi dividono in quelle , che 

1. Han no il lor frutto o femé totalmen
te divifodal fiore; che fono quelle taü pian
te , che diconfi eÁTere di diveríi feffi ; la ra-
gion di che fi é , che dallo fteífo fe me ai-
cune piante nafceranno con fiori, e niun 
frutto; ed altre con frutto, e niun fiore: 
come ruviñico , canapa , ortiche pugnenti, 
í p i n a c e , mercorclla e phyl lon . 

2. Quelle che hanno il lor frutto fola-
rnente un po'difgiunto da'lor fiori; come 
i 'ambroí ia , la bardana minore , il, r icino, 
e 1' elitropia tricoccon. 

5. Quelle che hanno il frutto inrimediata-
mente contiguo, od attaccato al lor fiore: 
ed il femé di queñe é , 10. Triangolare; 
ciella qual forta , alcune fono incide e ri-
fplendenti ; come il lapazio, o romice, il 
rabárbaro , e la biftorta, alie quali fi pu© 
anche aggiugnere la perficaria: altre fono 
rozze e non ¡ucent i ; come Telleboro albo, 
i l fegopyrum , il vilucchio ñ e r o , ed il polí
gono. 2°. Quelle che hanno un femé riton-
detto, un poco piatto o compre í fo , o di 
qualch'altra fig.ura che non fia la prima trian-
golars ; e queíie hanno il lor fiore, o cali-
cetto del fiore, attaccato al fondo o bafe 
del femé o frutto ; come 11 potamogiton, il 
bl i tum fy lve j l r e , la parieíaria , l'atrepice, il 
bl i tum f a t i v u m y V amuranthes hoclocerius , e 
la faffifraga áurea . 30. Quel le , i di cui fio
r i üann'at taccat i alia cima del f e m é ; co
me la bietola , l' áfaro , 1' a rchimi í la . E d a 
quefta fpezie di piante riduce i l Sig. R a y 
anche il K a l t geniculatum , il fedum f r u t i -
cofunty e la feoparia á e t t a belvedere daalcuni 
Italiani 
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dicefi ordina-riamente quella de ' l ibr i ; ed an
che la cofa, che imprime cd effigia. Vedi 
IMPRESSIONE . 

S T A M P A , e STAMPARE, typographia, 
in Inglefe p rmtmgy Parte di prendere im-
preffioni co l í ' inchio í l ro , da caratteri e figu
re mobili o immobil i , fopra la carta, car-
tapecora, o fimile materia. Vedi CARAT-
T E R E , L E T T E R A , I N C H I O S T R O , CARTA , & C . 

V i fono due forte di / lampa y Puna per 
l i b r i , e 1'altra da piafire di rame, per pit-
ture. — L a prima fi chiama dagli Ingle í i 
/ l ampa d i torchio comune\ e la feconda , y?^m-
pa d i torchio a rotólo : ( common-prejTy e ro l -
l ing prejfprinting ) . 

L a principal differenza fra amendue con-
fiñe in q u e ñ o , che i caratteri della prima 
fonogittati in rilievo,, e quegli della fecon-
da intagliati in ifcavo . Vedi RILIEVO , SCOL-
PIRE, &c . 

L ' arte di /lampare é un' invenzione mo
derna : per verita ella fuffifte ab antico pref-
fo i Chinef i ; ma poi la loro / lampa é mol-
to differente dalla nofira. Si dee confeífa-
r e , che la / l ampa Europea,, nella fuá ori
gine, era a (Tai fimile alia Chinefe; nulla-
dimeno, ficcome non v'era in quel tempo 
alcun commercio o corrifponden/a fra P E u 
ropa e la China , non eíTendofi per anche 
feeperto da'Portoghefi il paífo del Capo di 
Buona Speranza per 1'Oriente; non evvi 
ragione alcuna d'aecufare gli Europei d" 
aver prefo la lor arte dai Chinef i : ma ft 
dee diré , che tanto quegli , che que'ui , 
fien venuti a trovare la ftefla cofa, benché 
in tempi aífai diverí i . 

I I Padre Couplet ci afficura , che la / l a m 
pa é ñata in ufo nella China fin dali' anno 
930. I I Padre le Comte parla piü largamen
te , dicendo, ch' ella vi fia ñata fin daqua-
fi tutt' i fecoli: egli aggiugne, e í ferv ique-
fla differenza fra quella e la noílra , cios, 
che ficcome noí abbiarao folo un piccio-
liffimo numero di lettere ne' nofiri alfabe-
ti , e colla varia difpofízione di quefte 
fiam capaci di formare infiniti volumi 'r 
noi abbiamo il vantaggio, facendo raovi-
bili i n o í h i caratteri , di (lampare le piíi 
grand'opere con una miferabile quantita d i 
lettere; poiché quelle y che fervirono pe' 
primi foglj fervono di bel nuovo pei fuc-
cedenti: i Chinefi all ' incontro, a eagione 
del prodigiofo jaumero dellc lor lettere » 

fon a 
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fono efclufi da queíia agevolezza e ripie-
g0 • e trovano cofa piu facile, e di minore 
ípefa i tagliare tutte !e lor iettere fopra 
de'pez^i di legno; e cosí fare tanti pezzi 
quante vi fono pagine in un l ibro, e queüi 
a ni un altr'ufo che per quella fola opera. 
Si vegga qu) apprejfo i l ¡oro método d i Stam-
pare . 

Origine della STAMPA. — C h i folTero^ i 
primi ínventori della ¡ l a m p a Europea , in 
qual C i t t a , ed in qual anno fia ella í k t a 
introdotta per la prima volta, egli é un fa-
mofo problema, lungamente difputato fra i 
Letterati . I n effetto, come le C u t a Gre-
che contefero per attribuirfi la nafcita d' 
Omero , cosí fauno íe C i t ta Tedefche fulla 
pretenfione, che molte hanno , d'aver dato 
principio alia / l a m p a . 

Magonza, Haerlem, e Argentina o Stras-
burgo, fono le piu interefíate in quefto pun
to d'onore: Anche 1'Italia ebbe vogíia d' 
entrare in queOa g io í l ra ; ma cíícndo i vo-
ti alia prima divifi fra i primi trc Preten-
denti, fono queíii reftati in poííeífo della 
queftione, la quale in realía non é ancora 
giuftamentc dec i ía ; comecché fi debba con-
feífare, che Magonza ha fempre avuto la 
pluralita de' vo t i . 

N o n entreremo in una rigorofa e dilicata 
perquifizione de'raeriti della caufa, ma fol 
proporremo le preténdeme di ciafcheduna 
deile íuddctte Ci t tad i . — G i c v a n n i Mante l 
d ' A m entina 5 Giovanní Gutiembcrg e G¡o -
vanni F u j i di Magonza , e L . Giovanni 
Kojier di Haerlem , fono le per fon e , alie 
quali feparatamente fi aferive queft' onore 
dai loro rifpettivi Comparrioti ; e tutte han-
no i lor Avvocati Jra i Letterati . 

M a n t e l , Medico di Parigi , entra in gio-
ñra per contó del íuo raed elimo nome di 
Strasburgo; e pretende d'eífere flato il pri
mo ad inventare la Jiampa nell'anno 1442 , 
e che in coníiderazione di cib 1' Imperatorc 
Federico I I I . g!i ajbbia dato una fopravvefta 
d'armi corrifpondente : Egli aggiugne, che 
Guttemberg, ú quale egli avea ammcffo in 
qualita di compagno oci a í íbc ia to , la porto 
a Magonza , ov' egli prefe F u j i per com
pagno . 

Quei di Haerlem , con Boxhornius , Schre-
velms , &c. 11c nferi ícono la prima inven-
zione^a Lorenzo Janzr Kofler di quel luo-
go, 1'anno 1430, a g g í u g n c n d o , che i l di 
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iui aflbeíato Guttemberg gWtnz r u b b g l i í l r u -
menti , mentr'egli fi trovava in Chiefa , ed 
a Magonza portolii, ov ei fi diede per pri
mo inventor di tal arte i febbenealtri attri-
buifeono queüo furto, &c. al di lui focio 
F u j i . 

M u n j l e r , Polidoro Virgilio , PaíqüTer, &c. 
vogliono, che Guttemberg, o Guttemburgh, 
fia ftato realmente 1' inventore della Jiampa ; 
ed aggiungono, ch' egli ammife per a (Toe i a-
ti F u j i e Schoeffer. 

N a u d é ) nel fuo Majcurat ^ fpofa la cau
fa á i F u J i , o F a u j i , ovvevo F a u j l u í , e pre
tende , ch'egli fia flato il primo Stampatore 
in Europa , e che abbia prefo Guttemberg 
per compagno. L a fuá ragione per metiere 
F u j i in poífeífo di queflo privilegio, fi é , 
che i primi l i b r i , che fi flamparono, paio-
no tutti eífere ftati della di lui impreffio-
ne, Egli é piu che probabile, che fe G u t ' 
temberg o Koj ie r aveífero avuto una mag-
giore od eguai parte in tal invenzione , non 
gii avrebbero permeífo di attribuire il tutto 
a sé medefimo ed al fuo genero Schoeffer,' 
cora' egli ha fatto, fenxa che mai ardiffero 
di fare lo fleífo, o di coníraddifgli nella m í 
nima cofa, con allegare il lor propio diritto, 

Q u e ñ ' E d i z i o n i fono, i . í \ Catholiconja-
nuenfis, in data del 1460, ora efiflente bel
la Libreria del Re d' Inghilterra. Non íl 
t rova , in vero, i l nome di F u j i in quefla ; 
ma ella é perfettamente fimile alie feguen-
t i , ove detto nome s'incontra. 2. L a B i b -
bia Latina del 1462 , ora nella Libreria del 
R s di Franc ia , 3. G l i Officj di T u l l i o , i n 
4t0. (effendo tutte l'altre in foglio) neir 
anno 14Ó5. e 1466. perché vi fono copie 
d'ambe quefte date nella Libreria Bodleia-
n a , ed in quella del C o ü e g i o C . C . Oxo-
m i . 4. Altre Bibbie del 1471. 5. S. Agofti-
no de Civitate D e i , 1473. ^- Mercurius 
Trismegiflus de potejiate & Japientia D e i % 
in 1503. 7. T i tus L i v i u s , in 1318. 

A cib fi aggiunga, che nel principio di 
L iv io evvi un privilegio conceífo dalT I r a -
pe rator Maíf imil iano a Schoeffer, di poter 
egli folo j iampare quel l 'Autore , per dieci 
anni ; e per íei anni , quanto a tutti gli a l -
tri l ibr i , ch'ei veai í íe a ftampare d'allora 
innanzi , in^onfiderazion^ che F u j i d i l u í 
fuoccro ayélfe inventato Far^e della Stam
pa . QueÚo privilegio é in dat^ del 1518? 
e foítofcritto da Giac . Spiegel. 
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A d ogní modo E r a í m o , nella fuá epi-

ñola fopra tal privilegio, noa confermapo-
litivamente il fatto ; egli folamente olfer-
v a , che Giov. F u f i fi reputa il primo o 
principal inventore di cota! arte. Neil ' A v -
vifo su detto l ibro, N i c . Garbachio parla alio 
ñeí fo efFetto, che il privilegio, ed Eraímo . 

Quanto a Quttem&erg, M a n t e l , e Kof te r , 
N m d e offerva, che ha ancor da nafcere la 
perfona, che poflTa diré d'aver raai veduto 
libri ñampat i da qualcheduno di loro, pri
m a , od alio ñeíTo tempo, che quelli di 
F u j i . Tut to cib che pub allegarfi in lor fa
vo re , é fol fondato su de'rapporti, con-
ghietture, probabilitadi , auíori ta inventa-
te , e geloí ie d' una Gitta contro 1' altra . 

Anz i Sa lmuth , nelle fue Addizioni a Pan-
c í r o l i o , cita un A í t a p u b b ü c o , per cui egli 
appare, che F u f t , copo di aver inven ía te 
la S tampa , e foftenuíaia da s é , ed a fuo 
modo, per lungo tempo; fi prefe alia fine 
Guttemberg in qualita d ' a í f o c i a í o , affinché 
contribuií íe allafpefa; laqual era affai gran
de, poiché la maggior parte de' prirai l i 
bri fi ftampavano in cartapecora fina , od 
almeno in pergamena , ed alia foggia de5 
Chinef i . 

M a non per quefto la caufa é decifa: gli 
Avvocati di Kofler allegano diverfe cofe , 
per metterlo nel iuogo qin aífegnato a F u j i . 
I I Sr. nelle Tranfazioni Filofofiche , 
gli attribuiíce libri anteriori a tutti quelli , 
che qui fopra vengono riferiti a F u j i ; cd 
anche alcuni dati alia luce íin negli anni 
1430. Ne 3432. Certo íi é , che que i ÜHae r -
¡em fan vedere de' libri üarapati di queíla 
data, il che accordandofi tanto bene col 
ragguaglio dato da Teod. Schrevelius , ed 
a l tr i , lafeia al Sr. E l l i t poco luogo di du-
bitare , fe 1' onore di queíV invenzionc fia 
dovuto a luí o ad al tr i . Tutto cib che ap-
partiene a F u j i , fecondo que fío Scriítore , 
íi é l'onore dTavere flabilita l'arte in mag
gior luftro e perfezione in un altro luogo 
molti anni dopo. 

M a la difficoita confi ík nel far vedere 
per qual caufa la pratica di queñ 'ar tedovef -
fe reftar fofpefa dalFanno 1432. fin al tem
po chevenne ravvivata in Magonza da Fv.J}, 
c Schoeffer, rannoi4Ó5; od altrimente nel 
daré qualche contezza della condizione e 
del progreífo di queft' invenzione durante 
queir intervallo * 
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O r a , Boxhornius, SchrevcHus , ed altri 

A u t o r i , affermano efpre í famente , che un 
Opera si grande, come il De Spiegel, Spe-
culum Salu t i s , á\ K o j i e r , moflrata m H a e r -
k m qual primo libro che fi fia flampato, 
non potea mai eífere il primo faggio di quefto 
Stampatore : dovea egli aver conofeiuto pri
ma queft'arte ne'di lei primi e piü baffi 
principj , ed averne fatto molte prove in 
opere di minor mole: fenza dubbio ebb'egli 
a fare i fui primi tentativi in fogli fciolti , 
i quali poíTiara fupporre che fíenfi fáci lmen
te perduti. I n fatti é uopo a í íer ire , quale 
non Heve argomenío a favore di írq/tcT , che 
1' opere o fatttwe le piu rozze, e in cui me-
no fpiccafle l ' a r t e , paiono eífere fue: I I 
Sr. E í l i s fa menzione d' alcune cofe di cotal 
foría fenza data, le quali egli avea vedute 
nella Librería del R e Britannico a S*.Ja
mes1 Í in quella del Gollegio di Bennet , e 
nella Boá le i ana a Oxford y con tutt' i fegni 
d'uneftrema fempl i c i í a , fufficienti adichia-
rarle per prime prove. Trovafi i n e í f e q u a l -
cofa di si fgarbaío e groffolano, che quaíi 
ognuno potrebbe averie fatte; baftandovi la 
mera natura, fenza la minima arte od efpe-
rienza. L'ihchioftro non era altro che in-
chioftro comune da ferivrere, fparfo e di í l s -
fo fenzr aleun artificio su de' pezzi di legno , 
tagliati aífai zoticamente, &c. 

A l giorno d' oggi abbiara portato l'arte a 
un tale flato , che foríe ad alcuni parra ftra-
no il trattenerci a difputare chi ne foífe V 
inventore; e fenza dubbio la J ia tvpa , com' 
ella fia al prefente , dee piu al genio e alia 
deftrezza di alcuni moderni che 1'han m ¡ -
gliorata, di quel ch'elia doveífe al fuo pri
mo A utore. 

L ' i fie fia confíderazione ci rende piu fací-
li e piü tranquilli nella noftra prefente igno-
ranza degli inventori della maggior parte 
dell' altre a r t i ; molte delle quali ebbero prin
cipj si femplici e di si poea importanza, 
che per avventura neífuno di noi rechereb-
befi a grand' onore i'eífere ftimato l'autore 
d' invenzioni punto raen ingegnofe ed arti-
ficiofe di quelle. 

Progreífo della STAMPA . — I primi Stam-
patori adunque , chiunque foffero , fe K o -
Jier, F u j i , Schoejfer, o Guttemberg ^ fecero 
le lor prime prove su pezzi o forme di le
gno, alia guifa de'Ghinefi . 

N o n é improbabile, dice i l S r .BapJord , 
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che ne aveflero un barlume dalle antiche 
medagüe e figillima altri credono piut-
tofto, che 1'indicio ne veniíTe dai método 
¿i far carte da giuoco, ii quale certamen-
te ha grande íbmigHanza al primitivo pro-
ceflo della Stampa: come appare da' primi 
faggj di queft' arte di íopra accennati. V e 
di C A R T E . 

I I libro di Hacr lem , il Vccabolario detto 
Catbolucn , e F Opere c h ' e í l í b n o ne' C o l -
legj Bodleiano e Ecnnctino , fi feceroinque-
fio modo i e fl vede che l'impreffione non 
v i fi dava che fol da una banda del foglio; 
dopo di che i due lati bianchi e voti s in-
collavano infierne. 

M a fi trovo prefto I'inconveniente d' un 
tal m é t o d o ; e percib fi venne a penfare ad 
un miglioraraento; i l qual era di far lette-
re femplici movibi l i , diflinte i' una dall' 
a l tra . 

Fattefi queüe alia prima di legno, diede-
ro motivo ad un fecondo miglioramento; 
che fi era di farle, alia fine, di metallo j e 
d'intagliare, a queft'oggetto, forme, ma-
d r i , &c . per gittarle. 

D a queft'ingegnofa invenzione dobbiamo 
prender la data dell'origine della prefente 
arte della Stampa , tal quale fi pratica per 
tu í ta 1'Europa ; e diflinta dai metodi si de' 
C h i n e f í , che de'noftri fabbricanti di carie; 
metodi che formavano una fteíía e fol'arte, 
efercitata in diffcrente luogo, o con di ité
rente d i í e g n o . 

E di tale ritrovamento il fopraccennato 
Schoejfer, o Schef ferpr ima, fervo , epofcia 
compagno, e genero di F u / i , a Magonza, 
n ' é generalmente riconofeiuto 1' inventóte : 
talmente ch' ei fu propriamente il primo 
Stampatore; ed in rigore la Bibbia , che fi 
fiampb con lettere mobili nel 1450. fu il 
primo libro ftampato ; il fecondo fu. S. Ago-
ftino de C h í t a t e D e i , indi gii Oficj di T u l -
lio , &.c. verfo l'anno 1461. 

_ Ma^ eífendo l'arte ancora nella fuá infan
cia , íl trovavano alcune imperfezioni ne'li-
bri che allor fi ftaraparono; fra l'aitre v' 
era la mancanzadi lettere maiufcole: quin-
di íi lafciavano in bianco i luoghi delie leí-
tere in i z ia l i , e davanfi a g í ' i ü u m i n a t o r i , o 
doratori, da pignerfi in oro od in azzurro: 
benché altri dicano, che cib fi faceífe a bel
la pofta, affinché que' libri poteífero cosí 
pallare per manufcritii . 
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A leu ni Autori raccontano, che avend» 

F u j i portata una porzione delle fue Bibbic 
a Par ig i , ed efpoüele in vendita come ma-
nofcritte j i Francefi , confiderando il nume
ro de' l ibr i , e l'efatta conformita, che que-
fti fra di loro avevano, fino ad un punto; 
e che i fnigliori Scrittori di libri non po-
teano vantaríi d' una fimile aecuratezza; 
conchiufero, che v'era dello í lregoneccio 
nel cafo; ed, o foífe col denunziarlo per 
mago, o col minacciar d'accufarlo, gli ar-
raffarono il fegreto. E q u i n d i 1'origine del
la Storia popoiare del Dr. F a u ñ o . 

D a Magonza,prefto fi fparfe l'arte della 
Stampa per buona parte deif Europa; Haer-
lem e Strasburgo 1'ebbero aífai di buon'ora; 
i l che , come lo rapprefenta la corrente de-
gli A u t o r i , diede motivo a quefte due C i t -
tadi di pretendere 1' onore di tal invenzione. 

D a Haerlem pafsb ella a Roma nel 1407 ; 
e in Inghilterra nel 1468. per mezzo di 
T o m . Bourchier , Arcivefcovo di Cantuaria , 
il quale mando W . Tnrner , Maeftro delle 
R o b e , e W . Caxton , Mercante, a Haer
lem , per imparar l 'arte . A vendo quefti fe-
gretarnente perfuafo Cor fe i l l e i , baífo opera-
io , di paífar il mare, fi ílabill un torchio a 
Oxfo rd ; e lo ftefs' anno fi ftaropb in carta 
un' Edizione di Ruffino fopra il C r e d o , in 
ottavo grande. 

Da Oxford i Caxton portolla a Londra cir-
ca l'anno 1470. Neli'ftefs'anno ella fu por
tata a V e n e i i a , ed a Par ig i , ove Ger ing, 
C r a n t z , e Friburger , tutti Tedef th i , cola 
invitati da due Dottori della Sorbona, fta-
bilirono un torchio in quella Cafa erudita. 

F i n o a quell' ora non s'era ftampato che 
in Lat ino , e nelle lingue volgari ; prima 
in caratteri R o m a n i , pofeia in G o t i c i , e 
finalmente in I ta l i c i . M a nel 1480. e, co
me alcuni dicono, nel i¿\j6. gli Italiani 
gittarono un forniraento di figure o carat
teri G r e c i ; ed i n V e n e z i a , o come altri di
cono , in Milano od in F irenze , corapar-
vero le prime Edizioni in tal lingua. 

G l ' Italiani hanno pur 1'onore delle pri
me edizioni Ebree , le quali fu ron o ftarapa-
te , verfo lo fteífo tempo che le G r e c h e , a 
Soncino, piccola Cit ta del Ducato di Mi la 
no ; fotto la direzione di due Rabbini E b r e i , 
Giofué e M o s é , le di cui Opere hanno la 
data dell'anno del Mondo 5240. corrifpon-
deníe aU'anno 1480. dell' Era Griñiana . 

V e r -
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Verfo l a f i n e d e l S e x o l o d e c i m o f e ñ o , com-

parvero varié Edizioni di libri in caratteri 
S i r iac i , A r a b i , Perfiani, A r m e n i , CO/JÍ/CZ , 
o E g i z j ; alcune per compiacere alia curiofi-
ta de' Letterati , ed akre per gli ufi l i tur -
gici de'Criftiani del Levante, üarapate prin
cipalmente a Parigi ; ove mandb da C o -
flsntinopoíi punzoni, e madri , il Sig. Sa-
vary ^ ch' era allora Ambaíciaíore alia Porta , 

Fuori del l 'Europa, T arte della Stampa é 
ffata portara nellq tre altre Parti.del mon
do: qusnt' a l l 'Af ía , veggiamo impreffioni 
di l ibr i , fatte a G o a , e nelle Filippine ^ a 
L i m a , B ojian) Mcffico, &c. quanto ali' 
Amer ica ; ed a Marocco, per [ 'Africa. 

I T u r c h i , in vero, proibifcono rigoroía-
mente la Stampa in tutto ii lor Imperio , 
credendo, che la troppa ccmunicazione co' 
libri poífa caufare qualche cambiamento nel-
ia Religione o nel Governo ; nuüadimeno 
gli Ebrci hanno parecchie Edizioni di lor 
libri í h m p a t i a Coftantinopcii, Te í ía lon i -
c a , &c. 

Método d i STAMPARE. •—Delle lettere, 
caratteri, figure, o t i p i (come le chiama-
no talvolta gli Inglefi , types) ne abbiamo 
di gia favellato , fotto gli articoli LETTE-
RA , e CARATTERE. 

Del método di formarle o gittarle, fotto 
1' articolo FONDERIA d i lettere \ 

E dell'arte di fcolpire i punzoni , le ma-
t r i c i , &c. a queft'oggetto, fotto gli arti
coli SCOLPIRE, PüLZONE , M ATRICE , &C. 

G l i Operaj impiegati nell'arte della i'ífl?»-
pa fono di due forte; Compofitori, i quali 
ordinano e difpongonó le lettere in parole , 
l inee, pagine > &c . fecondo la copia data 
loro dall' Autore : E Stampatori , cioé que-
gli che attendono al torchio; i quali ap-
plicano 1' inchioí lro fopra le m e d e í i m e , e 
ne prendono 1'imprefiione. Vedi COMPOSI-
ZIONE , &c. 

Officio del Compofítore. — G i í t a t e &c. le 
lettere, vengono diftribuite, ciafcuna fpe-
zie da sé , fra le divifioni di due lunghe 
forme o caífe di legno, 1' una fuperiore, e 
l 'altra inferiore, dette anche cafelle o caf-
fette ; ciafcuna delle quali é divifa in picciole 
siicchie o fcatole, di diíferenti grandezze . 

L e nicchie della cafella o caifa fuperio-
re fono 98 in numero; ed in queüe fon 
difpofte le lettere majufcole, le majufcole 
piccole, le acccntuate; &c. 
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Nelle nicchie della cafella inferiore, che 

fono cinquanta quattro, ñanno difpoñe le 
comuni lettere correnti, coi punti , virgo-
l e , fpazj, quadrati, &c. 

Ciafcuna cafella fta eollocata in qualche 
d e c ü v i t a , a guifa di leggio, o defeo per 
leggere ; affinché 1'operante poífa meglio 
arrivare alie nicchie fuperiori, e corra mi-
nor rifehio di mefehiar le lettere ííenden-
do i l fuo braccio fopra le medefime. Vedi 
CASSA . 

I I pofto del Compofitore é contra il mez-
zo della cafella o caifa, ed ei lavora in pie-
d i , tenendo in una mano uno í irumento. , 
d' ordinario faíto di ferro, detto cempoftto-
r i o , o fia ordigno per comporte; coll'altra 
egíi prende le lettere, i punti, le virgo-
le , &.c. a mi fura che ne ha b i í c g n o , fuer 
delle nicchie ; le ordina e difpone fur un 
pezzetto d'ottone, chiamato norma, o re
g ó l o , nel fuo compofttorio; e metiendo uno 
í p a z i o , perfare un bianco tra ogni due pa
role , forma una linea dopo I' altra ; finch' 
eífendo pleno il compofitorio, ei lo vota fo
pra un'altro iftrumento, chiamato dagli I n 
glefi galera (ga l l e j f ) c h ' é il quadro d'una 
pagina o faccia; parecchj de' quali quadri 
di ípoñi in una fpecie di caifa o cornjee , 
detta tela Jo ( c h a f e ) , fono pronti peí tor-
chio . 

Quefla breve raoftra del comporte pnbaver 
bsfogno di fpiegazione piu eftefa e piuchia-
r a . •—11 compofitorio, adunque, ( rapprefen-
tato T a v . MISCELLANEA , f i g . 9.) confifle in 
una lamina, pezzo, o piaftra di ferro, ot-
tone, legno, &c. piü o meno larga, fatta 
ed aggiuftata in maniera che fi poífa rende-
re piü o meno lunga fecondo V arapiezza 
áe.\\z pagina , e'1 numero delle righedacom-
porvifi . 

Da l lato deílro di quefla piaílra forge un 
orlo aa , alto un mezzo pollice in c irca , che 
feorre per tutta la lunghezza della piaftra, 
e ferve a foñener le lettere, i latidelle qua
li hanno da ripofare contro di e í fo ; dalla 
fleífa piaftra forgono parimente tre aitri pex-
zi minori , b t ce, due de' quali , ce, fon 
fatti per isdrucciolare lungo la medefima , 
in guifa tale che i due pezzetti fí poífano 
avvicinare e ritirare, come fi vuole, perag-
giuftare la lunghezza della riga alia raifura 
deftinata. 

Si aggiunga , chf dove i fegni marginali > 
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iQ Yíferenze, &c. fono neceíTarie in un' ope
r a , fi aprono í due pezzetti fcorrenti ce nel 
eompojítor/o, ad una propria diftanza Tuno 
daH'altro. 

Prima che 1'operajo proceda a comporre, 
un r e g ó l o , o fottil pezzetto di piaflra d'ot-
í o n e , tagliato aila Junghezza della riga, e 
della fíeíía altezza che ia lettera, vien col-
locato nel compofitorto con tro il di lui orlo , per 
la Jettera da reggervi immediatamente contro. 

Prepárala cosí ogni cofa, il Compofitore 
avendo la copia diftefa davanti a l u i , ed il 
compofitorio nella fuá mano finirtra , colla de
lira piglia su le lettere, gli fpazj, &c. e 
gli m e t í e contro il r e g ó l o ; mentre col dito 
groífo della finiñra ei gli preme flretti alia 
vite o ritegno fuperiore; e cosí gli tiene fo-
damente aífettat i , e fermi; mentre l'altra 
mano fía coflantemente impiegata a metter-
vi dentro piíi lettere: facendofi il tutto con 
un grado di fpeditezza e deftrezza, non age-
vole da fígurarfi. 

CompolUf í in tal modo una riga, s'ella 
finifee con una parola o filiaba, e riempie 
lami fura , non v' é bifogno d' altro; aitri-
mente convien mettere piü fpazj fra le va
rié parole per aggiuftare le righe, cioe-, per 
rendere la mifura interamente piena, di mo
do che ciafeuna riga finifea eguale; e cosí 
egli procede ad un'altra riga. 

G l i fpazj qui adoperati fono certi bian-
ehi, d1 una dimenfíone í imile aquella delle 
lettere, mamen a k i ; le di cui faccie, per 
c i b , quando fon meífi al Jorluogo, non ap-
paiono, né danno alcuna impreffione. Sonó 
di varíe fpecie fecondo le dimeníioni de' bian-
chi vacui , od intervalii da farfi col mezzo 
di loro, cio¿ quadrati, per riempiere uno 
fpazio blanco alia fine d' un parágrafo o fí-
m i l i ; m quadrati, che fono quadri , e del
la groffezza d' una m , e fervono a fare la 
diftanza dopo un periodo, o fra una fenten-
za e 1' altra ; n quadrati, della groffezza d'una 
n , da metterfi dopo i colon^ o due punti ; 
i femi-colon y o punto e s i r g ó l a ; e dopo le 
virgole : e fpazj groffi o fottil i , da adoperarfi 
fra le parole nell'aggiuftarc , come fopra. 

Quanto a'fegni, o note marg¡nal¿i negli 
fpazj riferbati per le medefime, fra i due 
pezzetti fcorrenti del compo/itorio, fi metto-
no certi piccioli pezzetti quadri di metallo, 
d e t ñ citazioni; i quali s1 aggiuftano col mez
zo d' altri pezzetti piíi piccoli J collocando-

Tomo V l l L 
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fl dalla cima della pagina fin al fondo un 
pezzo d'afficeila, per tenerc la nota e '1 te-
ü o ad una debita diftanza. 

Aggiuftata cosí perfettarnente la prima ri
ga , i l Compofitore fi avanza alia feconda; 
al qual o g g e í t o , e g ü moue il rególo d'ot-
tone, levándolo dalla parte di dietro della 
prima , e mettcndolclo davanti, e cosí compo
ne un'altra riga contro di e í f o , nella fteífa 
guifa ch'egli ha compoíla la prima: e cosí 
egli continua finché il fuo compofitorio fia 
pieno, il quale da lui fi vota x\z\\& galera t 
0 quadro della pagina, nel modo che fegue . 

Levando il regó lo , o fia norma f dalla 
parte diretana dell' ultima linea, ei lo col-
loca davanti a quefta; e co'fuoi due diti di 
mezzo preme le righe bene ftrette e fode 
nel compofitorio; trovandofi alio fteífo tempo 
1 fuoi due diti indici applicati fulla parte 
efteriore del r e g ó l o : cosí egli le leva fuori 
del compofitorlo) ed applicando ambi i diti 
groíTi dietro la prima riga , le porta nel
la galera, o fia quadro di pagina \ ponen-
do cura di difimpegnare le Tue due dita-
groífe fenza romper le righe. 

I I Compofitore avendo cosí meflb il con
veniente numero di righe nel fuo compofito-
rio, c i o é , quattro, cinque, fei o p i í i , ed 
avendole votare o írafportate nel quadro di 
pagina; torna ad empiere, ed a votare, 
come prima , finché ne fía formara un'inte-
ra pagina; ricordandofi di metiere nel fon
do d'ogni pagina una riga di quadrati, ed 
alia fine di queda la prima parola della 
pagina feguentemente, per parola di ripre-
fa; e s'ella é la prima pagina del foglio, 
una delle lettere, che ferva di fegnatura. 

L a galera, o fía quadro di pagina , é uno 
ftrumento piatto di legno, in guifa di jun
go quadrato; d'una lunghezza e larghezza 
proporzionata a quella della pagina o fac-
c ia: egli é comporto di due parti ; la pri
ma delle quali é una fpezie di lifta, me
diante cui le pagine de'gran volumi , quan
do fono comporte, vengono sdrucciolate fo
pra la pietra; l 'a l t ra , ch' é il corpo della 
¿^/¿•m, é orlata da tre bande , per conte
neré la i i lia i non dovendo 1'orlo interio
re eccedere la meta d'un pollice in altezza, 
affinché la pagina comporta, che s'alza fo
pra di eífo la meta dell'altezza della lette-
r a , poífa eífere Jegata s u , o tenuta in giíi > 
e rimoífa fenza pericolo. 

X Que-
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Quefta galera fi colloca alia cjma del! a 

caffa, o v ' é ditenuta da due piubli di le-
gno, che 1'impedifcono di fdrucciolare giíi 
per le nicchie. Vedi GALLEY. 

Compofta dunque la pagina ed accomo-
data nel fuo quadro o galera, 1'operante ve 
3a lega dentro ben bene con una cordella o 
fpago, e ¡a mette da parte; e procede alia 
feconda, finché fia compiuto il numero del-
le pagine del foglio: il che í a t t o , ei le por
ta alia pietra d'impofizione o correzione, 
per iv i difporle in ordine, in un telaio; il 
che íj chiama impone. 

I I télalo é una forma di ferro rettango'a 
di diverfe dimcnfioni, fecondo la grandex-
za della carta su cui fi í i a m p a ; avente due 
pezzi trafverfali dello fteíib mctallo, detti 
traverfo lungo e corto, incaílrati da ciaícun 
capo nel telaio in modo, che íl poflanole
var fuori quando fi vuole. 

Col le difFcreoti fituazioni di quefii tra-
verfi , il telaio íi rende acconcio a diíFereti-
t i vo lumi ; per quegii in quarío ed in ot-
tavo , T uno traverfa i l mezzo per lungo, 
€ I' altro per largo, talmente che s'interfe-
chino nel centro; la qual é la fituazione 
piii ufitata : per volumi in dodici , e in 
ventiquattro, il traverfo corto fi gira piu 

iv ic ino ad un'efiremita del telaio: per que-
gli in foglio, i l traverfo lungo fi iafcia in-
teramente fuori, e fi colloca il corto nel 
m e z z o ; e per que' foglj, che fol da un la
to fi fiampano, lafcianfi da parte ambi i 
traverfi. 

Per allefiire il telaio, o fía difporvi e 
figgervi le pagine •> fanno ufo d'un forni-
mento , confuiente in regoletti, ftecchi, o 
pezzetti di legno di differenti dimenfioni, e 
dell' altezza di circa un mezzo pollice, af-
í inché vengano a redare piu baffi che le 
lettere: alcuni di quefti fi mettono allalom-
mita áel lc pagine; a l t r i , infra quede, per 
formare il margine interiore; a l tr i , ai la
tí 3 ed altri nel fondo. Vedi REGOLETTO. 

M e í f e dunque in ordine le pagine fulla 
p ie tra , fi mette fopra di eífe il telaio, e 
f i fi applicano i regoletti fra la lettera e il 
telaio , nella pofizione fopraccennata; fi 
chinde, ferra o flrigne il tutto col mezzo 
di piccioli pezzetti di legao , tagliati in for
m a di conio, detti biette, i quali entro fi 
cacciano con maglio e zeppa, ad una fuf-
ñc i en te fennezza. 

S T A 
Prima che la forma fia del tutto chiufa", 

1' aggiufian ben bene, col far paífare fopra 
le lettere un lifcio pezzo di legno, detto 
p i a l la o p i a l i atore, per fare fiare piane ed 
cguali le loro fuperficie ; e quand'¿ chiufa, 
la fcuotono, per veder fe nulla fi move. 

I n quefta condizione Topera fi chiama 
fo rma , contenente piu o raeno pagine , fe
condo il volume. Vedi FORMA . 

Siccome richieggonfi due forme perogni 
foglio , quando entrambe le parti o lati 
haono da eífe re Í U m p a t i , egli é neceífario 
ch'elle fieno efattamente della ÜeíTa lun-
ghezza e larghezza; vale a d i r é , i corri-
fpondeníi regoletti, o ilecchi da capo, da 
lato, da margine, &c . hanno da eífere ugua-
li in ambe le forme, affinché le pagine o 
faccie vengano ad efattamente cadere Tuna 
ful dorfo alf a l tra , i i che fi chiama re-
g i j l r o . 

Q u i dunque termina, propriamente, 1' 
oficio del Compofitore ; dovendoíi confe-
gnare alio Stampatore la forma cosí finita. 

Eflendo in fatti impoíf ibi le , che non vi 
fia qualch1 erorre nell'opera, o per isba-
glio del Compofitore, o per la cafuale tra-
Ipofizione deile lettere nelíe cafelle; dopo 
d'averne ritrátta una prova, fi da quefta 
al Correttore, il quale la legge e la ret-
tinca mediante la copia, indi la rimanda 
al primo Operatore, acciocché in confor-
mita ne faccia la correzione. —Per g l i 
caratteri u fa t i nel correggere un foglio per lo 
Compofitore, veggafi CORREZIONE. 

II Compofitore , adunque , fchiudendo la 
forma fopra la pietra correggente , eolio 
fpigner fuori od allentare le biette; e di-
flendendo la fuá prova corretta in modo, 
che le di lei righe s'incontrino colle ri-
fpettive del metallo; feorrendo colTocchio 
e quefte e quelle, egli vede fác i lmente , ove 
fi debbon fare le correzioni: in conformi-
ta di che, íi mett'egli a pigliar fuori le 
falfe lettere, punti , &c . con un punteruo-
lo ben aguzzo d' acciaro , ed altre ne fíg-
ge in lor luego. 

Ove le alterazioni fono confiderabili, e 
particolarmente quando fi dee fare inferi-
mentí od o m m i í í i o n i , ne nafce fovente la 
neceffita di riordinare tutta la pagina ; al 
qual propofito bifugna feomporre, o trar-
re le righe dal telaio e tornarle a mette-
re nella galera ^ e da quefta ancor trafpor-

\ 
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íarle di nuovo ú compofitorio ^ per quív ir i -
formarle e rettifícarle ín conformi ía . 

S e , e- gr' una 0 P'u parole, da inferiríi 
in una riga, non vi fi poflbno far entrare 
col ca'mbiar gli fpazj deüa riga in altri piu 
piccoli; parte della riga fi dee tirare indie-
tro nel chiufo della precedente, o innanzi 
reí principio della feguente; o T u n o , e 1' 
altro, finché fi fia faite luogo. Se V inferi-
mento e grande, far a uopo maneggiare pa-
recchie r ighe, fpignendole indietro od in» 
n a n z i , fin tanto che fi ottenga uno fpazio 
blanco; e fe quedo non baila per 1'intro-
duzione di quello, fi caccia fuori una riga; 
per riraettere la quale , bilogna talvolta feom-
porre e fpignere innanzi , o indietro le ri
ghe delle pagine vieine, prima che quefla 
poffa entrarci. 

Quando fi ha da fare un' ommiffione , fi 
dee tener un m é t o d o contrario. S'ella é pie-
c i ó l a , il Compofitore la leva fuori, e fpi-
gne, o ftende la materia che refta, e le fa 
prender molto luogo, coll 'aüargare i fuoi 
fpaxj^ o coü 'agg iugnerv i ii principio della 
riga feguente, o la chiufa della precedente. 
S' ella é notabile, egli fara coftretto a rior-
dinar varié pagine i prima di potería met
iere fuori . 

Officio dello Stampatore ^ o STAMPA pro-
priameme coxs det ta . — P e r impiegare la for
ma cosí prepárala e corretea dal Compofito
re , v i fi richieggono tre cofe, carta, in-
chioftro, e torchio . 

Per rendere la carta acconcia a tal ufo, 
fi dee prima bagnare od inumidire, inti-
gnendo nell' acqua parecchj foglj infierne: 
quefti pofeia fi mettono in mucchio Tuno 
íopra 1' altro ; e per fare che prendan Tac-
qua egualmente, vengono tutti calcati giíi 
bene ftretti con un pefo in c i m a . Quanto 
al grado d'umidezza, egli dee eífere fecon-
do la qualita della carta, e la grandezzadel
la letterá ; fe le lettere fon picciole, e forte 
o dura la car ta , vi fi richiede maggior umi-
d o , che in altri cafi. 

L a STAMPERIA é un luogo defiinato per 
i j lampare, o fia cafa o bottega, o v e ü j i a m -
Pa > fornita a tal propofiío di torchj, cafel-
i e , ed altri arnefi . 

L e piu confiderabili Stamperie del Mondo 
fono quelle d e l J W - f e del Vaticano. — L a 
prima commeib fotto Francefco I . e fu por-
taía al fuo colmo di perfezione fot ío L u i g i 
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X Í I I . mediante le cure del Cardinale R i -
chelieu: Luigi X I V . la fece trafportare nelle 
Gallerie del Louvre. 

L a Stamperia Vaticana , detta anche S tam
peria Apofiolica^ perché vi fi ftampano le 
Bolle, Decret i , &Ci del Papa, fu incomin-
ciata da Pió I V . e guarnita con gran ma-
gnificenza da Sifto V . Vedi VATICANO. 

D'ambe quefte Stamperie fon'cfc i íe be!-
liffime e fontuofiffime Edizioni degli anti-
chi A u t o r i . I I Vaticano fu il primo a ñ a m -
par libri in lingua Arabicaj. 

Promette a (Tai la Stamperia di Clarendoti 
a OX/OÍYÍ / cosí detta , perché fabbricata, i « 
buona porzione, coi profitti ricavati dalla 
copia delT Ifioria di Lord Clarendon , l a q ^ l 
era flata data, aH'Univerfita : ella ha d i g i a 
dato fuora una belliíTima Bibbia Inglefe. 

V inchioflro da STAMPA é di due forte, 
ñero e roííb : s'adopera l'ultimo di quando 
in quando per t itol i , frontifpicj, calendar; ¡j 
&c. ed il pr imo, peí corpo del libro. L a 
compofizionc di que fío e di quello, b e n c h é 
ora non fi annoveri fra le partí J e Ü ' u f k i o 
d' uno Stampatore, il quale fuol trifne da 
altri la fuá provvifione, é come fegue: 

Per inchioftro ñero : Cento übbre d'o' iodi 
noce, o di l ino , tíTendo riderte, col hol-
l i r e , alia confiítenza d'un firoppo, fí net-
tano e purificano col gittarvi dentro due 
libbre di pan ñ e r o , e circa una dozzina d i 
cipolle . Indi fi fa bollire a parte trenta o 
trentacinque libbre di trementina, fino a 
tanto che fi trovi , c h ' e l U , dopo eíferíi la-
feiata raffreddare fulla carta, fi rompa netta s 
come vetro, fenza polverizzarfi ; perché S* 
ella fáci lmente fi polverizza, é fegno c h ' é 
bruciata . Prepárate cosí T o l i o e la tremen
t ina, fi verfa il primo leggiermente, mez~ 
zo freddo, nella feconda, ed ambi í r r ime-
fcolano ed agitano infierne con un baíloncel-
l o , finché ne reftino ben m e í c h i a t i ; dopo 
di che , la compofizione, che fi chiama ver-
nice, fi mette da banda, per fervirfene all* 
occafione. 

O r a , procedendoa fareFinchioftro, pren-
dono una quamita di quefta miíluá-a, ed a 
quefta aggiungono una certa quantita di 
ñero di lampada; lavorandn od impaftando 
il tutto con un certo muÜnetlo o macina 
di legno, finché tutto s'incorpori, e fi * i* 
duca in una fpezie di pulpa j c h ' é i' inchio-
ftro per tal ufo, 

X s E qul 
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E qui nótate , che la f p e f í e m o íia for-

tezza deli' inchioñro áce í'empre efler pro-
porzionata a quella della carta , ed al ca
lore della í k g i o n e j la carta forte, e una 
flagione calda, richieggono inchioí íro for
te i e la forza o la debolezza dell'inchio-
fíro dipende dal maggiore o minor grado di 
cozione della vernice . 

Per inchiojiro roffo: Si adoperano gli ñcf-
fi materiali che per lo ñ e r o , eccetto che in 
cambio di ñero di lampada vi aggiungono 
una conteniente quantita di vermiglio. A l -
cuni f o ñ e n g o n o , che col meíchiare ed in
corporar colF inchioftro la quanti'ta o grof-
fezza d' una noce di colla di pefce, o d'ac-
quavite , o di chiara d' uovo , il vermiglio 
acquiña un maggior l u ü r o . 

Si appÜca i'inchioflro fopra le forme col . 
mezzo di due palle, che fono una fpezied' 
imbuti di legno, le di cu! cavitadi fon riem-
piute di lana coperta di cuoio inchiodato ful 
iegno. L o Stampatore prende una di queíle 
in ciafcuna mano, ed applicandole fopra il 
vaío de l l ' inch ioñro , per carlearle d'inchio-
itro, le frega i'una contro Taltra perdiñri-
buire 1' inchioflro egualmeníe ; e finalmen
te ne ugne tutta la forma col batrerle o pre-
nurle parecchie volte fopra tutta la faccia 
della medeí inia: quedo lafeia la forma in 
iflato di paífare foí ío il torchio, iní ieme 
colla carta inumidita diñefavi fopra. 

11 torchio da STAMPA ( rapprefentato T a v , 
Mifce lL fig. 8. ) é una macchina aíTai com-
pleífa : le fue due parti principali , cia
fcuna deíle quali é compoí la di parecchie al-
í r e ; fono il corpo del torchio, che ferve a 
daré la flretta o il colpo all'impreffione > e 
i l letto y fopra cui fi raette la forma per fot-
toporla al corpo fuddetto. Vedi TORCHIO. 

11 corpo confifte in due lati , o guancie 
forti b b , collocate perpendicolarmente, e 
conglunte infierne col mezzo di quattropez-
z i o panconi trafverfali. 

I I primo paacone ce, detto cappi del tor
ch io , é fiífo, e ferve a tenere i due lati 
infierne nella debita diftanza, nella cima : il 
fecondo ¿W, detto la tef la , é mobile; ef-
fendo fo fie ñuto da due piubli di ferro o lun-
ghi catenaccj, che paífano la cappa: in que-
flo pancone fta fitta una vite femmina o 
fia chiocciola, con una noce cÜ ottone, fo-
flenuta da due corti catenaccj , i quali la 
tengono su: il terzo pancone ee ^ detto fcaf-
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fale o fcanfia , o tavoletta , ferve a tenerfef ' 
ma e foda una parte detta la calza o [ca
tóla ^ in cui fta racchiufo il fufo > del qua-
le parleremo qui appreífo: il quarto panco
ne / / , detto fomiere o t raverfa, é mobile , 
ed é quel pezzo di legno cui s'attiene la 
noce del torchio; égli porta il letto, efo-
ñ iene lo sforzo del torchio al di fotto, co
me fa al di fopra la tefta; ciafeuno caden-
do un poco, 1'un'alio 'nsu , l'altr' alio 'n-
g i u , per rendere pib facile la fcoífa. 

II fufo g g é un ritto pezzo di ferro ap-
puntato d' acciaio,. di diverfe dimenfioni 
avente una vite mafchia , ch' entra nella fem
mina della teña per quattro pollicl in cir-
c a . Attraveríb all' occhio h di queílo fufo 
ña ribadita la ¡ l a n g a , con cui lo Stampa
tore adopera i l torchio . 

L a parte piíi baíTa del fufo paífa per la 
tavoletta, eífendo inchiufa in una caifa o-
cornice quadra di legno / , detta la fcatola y 
e la fuá punta lavora nella caviglia, fitta 
in una padelia d' ottone provveduta d ' o ü o \ 
la qual padelia ña fitta ad una piañra di fer
ro introdotta nella cima della piaftretta .. 
C o s í lo Stampatore, tirando o volgendo la 
ñanga fitta nell' occhio mediante una chiave 
di ferro, calca un pezzo di legno quadro e 
lifcio detto la piaf l re t ta , e lo rende atto a 
comprimere la forma coperta di carta , tlm-* 
p a ñ i , e fuoi pezzi di panno , i quali , a queft* 
oggctto, vengon portati fotto la piaftretta * 

Ad ogni cantone della fcatola, v' é un 
lampino di ferro attaccato a quelü , che íi 
trovano ad ogni cantone della piaftretta r 
con cordelle o fpago, aífai efattamente. 

I I Jetto l i l i , che fa il fecondo principa! 
membro del torchio, é collocato un piede 
al di fotto della piaftretta, avente la fuá par
te d' avanti foñenuta da un puntello di le
gno m , mentre 1' altra pofa fulla traverfa. 
Su queño letto, che foftiene la tavola, ñan-
no inchiodate due lunghe ftanghe di ferro r 
o cofte, oo; e fulla tavola ftanno inchioda-
ti certi corti pezzi di ferro od acciaio p p f . 
á z t ú graffi o r a m p i n i , egualmente tempera-
ti che le c o ñ e , e i quali feorrono o fdruc-
ciolano fopra di quefte, quand' il torchio 
vien voltato in dentro od in fuori. 

Sot ío il letto ña fitto un picciol pezzo di 
ferro, detto lo fpiedo , con una doppia r u ó -
ta nel mezzo, intorno a cui ñann'at taccate 
certe ««f(? di cuoio, inchiodate a ciafcuna 
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tllremita della tavola . Alia parís eñerna del-
lo fpiedo fta fítto un raanico, o manovel-
l a , mediante cui lo Stampatore fa andaré 
la tavola dentro, o fuori, quando vuele . 

Sopra la tavola íta una fpezíe di caflfa 
quadra di legno , 0 fia bara q q , nella qua-
Je é inchiufa una pietra lifcia, o di rnar
mo , da mettervi la forma íopra . A quefta 
bara llanno attaccate certe cinte di cuoio, 
una per parte; le quali eíTendo anche attac-
cate alie guancie o lati del torchio, impe-
difeono la tavola di feorrere troppo in fuori, 
quando vien tratta da di fotto della piafiret-
ta . Sulla parte d'avanti della tavola v ' é 
un cavalletto r r , che ferve a foftenere i 
timpani , quando fon tolti via dalla forma . 

Sulla fronte della bara vi fono tre telai o-
caífette , molto í l m i l i , benché fervano a dif-
ferenti effetti, cioc, i due timpani e la la
mina: gli timpani ss fono quadri, fatti di 
tre pexzi di legno aífai fottile, ed, in cima , 
d' un pezzo o Hila di ferro, ancor piu fotti-
ie , detto benda: quello che fi chisma t ím
pano ejleriore é attaccato alia bara congiun-
ture di ferro. Son'arnbi coperti di perga^ 
mena: e fra Tuno e l'altro fi collocano del-
le pezze di panno, che fervono a fare piu 
equabile 1' imprcíl ione della piaflretta fopra 
la fuperficie delle lettere; come altresl ad 
impediré che le lettere non fi rompano per 
la forza del torchio. L a lamina t t h tutta 
di ferro, aífai fottile, attaccata in sulla ci
ma al timpano grande od efteriore, e fofte-
nuta da un pezzetto di legno che pende dal 
cielo, quando fi apre per levar fuora i foglj 
í l ampat i , e raettervene dentro degli altri . 
E l l a é parimente coperta di pergamena o di 
carta , tag'iata ne'luoghi neceffarj, accioc-
ché i l foglio, il quale fi trova fra il gran 
t í m p a n o e la lamina, venga a ricevere l'in-
chioflro, e che nulla danneggi i margini . 
I I foglio bianco, che fi vuole (lampare, fi 
mette fulla pergamena del t ímpano grande 
o fia efteriore. 

Per regoiare i margini , e fare che le r i -
ghe e le faccie corrifpondano }' une all'al-
tre quando fi üampano dall' altra banda i nel 
mezzo del legno, nei lati di queílo t ímpa
no , vi fono due punte di ferro , le quali fan-
no due buchi nel foglio , che fi ha da rimet-
tere fugli fteífi. caviglj, quando il foglio r i -
torna per ricevere T imprefíione dali'altra 
banda; il che fi chiaraa reiteradme, o rad* 
doppiamento , 

S T A i g j 
Ora eífendo , quanto a' timpani, prepara-

ta ogni cofa per la ñ a m p a , ed avendo lo 
Stampatore inchiofirata o battuta la fuá for
ma c h ' é gia collocata fulla pietra, egli por
ta i timpani e la lamina giu dal cavalletto 
fopra la forma*, ed avanzando la tavola fot
to la piaílretta col raezzo del manico de!i<> 
fpiedo, o fia colla manovella, da duecolpi 
o fcoífe colla í ianga; e eolio fieífo manico 
voltato peí contrario verfo, riporta indietro 
la tavola, per prender fuora il foglio fiara-
pato, e metterne dentro un altro frefeo; c 
queí lo va egli replicando finché n' abbia r i -
cavato quel compiuto numero di foglj, del 
quale ha da eííer compofta T Edizione . 

I l foglio, cosí fiampato da una parte, fi 
rimanda al torchio per la fiampa delTaltra; 
e in tale difpofiz ióne, che le punte di ferro 
paílino pei buchi di gia fatti nel foglio. 

Alie volte é neceffario tagliar di bel nuo-
vo la lamina, ove la feconda banda ha da 
eífere piu o meno tipiena di / l a m p a , che la 
prima; come n' é fovente il cafo al princi
pio ed alia fine de' l ibri , &c. 

Trovandofi compiuto il numero de' foglj 
dell' Edizione ; e dovendofi feparare la for
m a , per rimetter le lettere nelle cafelle, la 
lavano prima in una lifciva bóllente per lé
vame fuora i refii dell' inchiofiro, fpazzan-
dola con una granata; e pofeia con acqua 
netta. C i ó fatto , la portano ad una caifa 
di legno per ivi fchiuderla, e l é v a m e via i l 
fornimento, ciot gli í l e cch i , &c. per difim-
pegnarla dal telaio , o cornice. A llora i l 
Compofitore prendendone fuori parecchieri-
ghe alia volta fopra un picciol rególo di le
gno , torna a raettere ogni lettera nella fuá 
propia nicchia, per farne ufo di nuovo nel 
refto dell'irapreffione ; la qual ultima ope-
razione fi chiama dijlribuzione, 

O! tre 1 s varié forte di lettere, e carat-* 
t er i , fopraccennate, 'che nello ¡ l a m p a r e ÍJ 
adoperano, hanfi parimente certi regoli per 
righe in bianco, margini , teíle di pagine, 
e finimenti, accomodati alie varié fpezie 
di lettere. 

I regoli per righe in bianco fono d'ot ío-
ne s e fatti efattamente giufia i'altezza del" 
la lettera ; altriraente impedirebbero la J l v n -
pa delle lettere circonvicine, o ne verreb-
bero eglino íleíli da queíle impediti. II C o m 
pofitore gli taglia, quand'occorre, i " l"1^* 
ghezze proprie al bifogno del fuolavoro. 

I mar* 
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1 m a r g i n i , o fieno orl i , fono ceríi or-

ramenti in forma di lunghe sbarre , o í lan-
ghe, e fervono per le divifioni de' l ibri , ca-
pi to l i , &c. L a loro profondita é proporzio-
nata alia letrera , e la loro lunghezza ag-
giuñata alia pagina ; perché efíendo cora-
pofii di varj pczzi mobili , egli é cofa faci-
le 1' allungargli od accorciargli. 

L e tcfie d i pagine zfinimenti i intagliati in 
legno od in peltro , íono compartimenti che 
s'adoperano ne'principj e nelle chiufe de' 
l i b r i . 

L e lettere iniziali fono alie volte inta-
gliate in legno, e figúrate; talvolta fi git-
tano come gli altri caratteri. 

Per cómodo della legatura ^ gli Stampa-
tori hanno, in ogni tempe, avuto ricorfo 
alie fegnature, che fono quelle lettere dell' 
alfabeto; le quali fí mettono appié del fo-
gl io, e moürano l'ordine in cui fi hanno 
a legare i foglj í k í í i ; come anche, fe i 
quinterni fono compit i . 

L e parole d i riprefa , o r imandi , fervono 
quafi alio fleflb effetto; quefle fono le pri
me parole di ciaícuna faccia, le quali ven-
gono inferite nel fondo delle faccie prece-
denti . I numeri delle faccie fono egual-
mente utili al lettore ed al legatore, per 
guidare alie riferenze, e per afficuraré che 
i l libro fia dovutamente legato e collazio-
íiato : anticamentealcuni Stampatori gli me-
teano appié delle faccie, o pagine; ma ha 
prevaluto Tufo di mettergli in fulla c i m a . 

Nell ' infanzia della Stampa íi avea pari-
mente un regij imm chartarum per c ó m o d o 
de'legatori di l ibr i : per formar ed efprimer 
quefto , alia fine di ciafcun v o í u m e , firac-
eoglievano le fegnature, e le prime paro
le dei quattro prirai foglj di ciafcun alfabe
to . Per abbreviarlo, fi contentarono pofeia 
gli Stampatori di efpriraere le fegnature, e 
quante volte s'era replicata ciafeuna letre
ra : ma il regi j imm é gia da molto tempo 
in qua andato in difufo. 

i Quanto agli errori che sfuggono alia di-
ligenza del Correttore e del Compofitore, 
fi notan quefii in cib che noi chiamiamo 
Erra ta . L e antiche Edizioni non aveano 
alcun E r ra ta \ ma in vece ÍÍ correggevano 
colla penna gli errori in ogni copia flam-
pata; il che era abbaílanza facile in que' 
tempi , comecehé impraticabile al prefente. 
Ifí fatti j abbiara avuto per 1 ' a á d i e t r o ^ w -
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p a t o r i , che non avean bifogno d'un Er ra -
ta di piu di cinque articoli in un volume 
di cinquecento foglj: quanío diveríi da al-
cuni deirodierna claííe , i quali iarebbero 
un Er ra ta di cinquecento articoli in un libro 
di cinque foglj 

S T A M P A Chine f e . — V i fono tre oppi-
nioni circa 1'antichita della Stampa C h i -
nefe: una la fiffa a 300 anni avanti Crifto ; 
1'altra a 900 anni dopo; e la terza la por
ta ancor piu indietro, e la fa coetánea di 
quel vaíio Imperio; febbene deefi confeífa-
r e , che 1'ultima é di gran lunga la msn 
probabile di tutte e tre . 

Abbiam di gia a c c e n n a í o , che la manie
ra di fiampare de'Chinefi é aífai difieren te 
da quella, ch1 é ora in voga preíío gli E u -
ropei: vero íi é , ch' ella ha qualche van-
taggio fopra la nofira quanto alia corre-
z ione , ed alia bellezza del carattere ; ma in 
altri riguardi e l l 'é di molto inferiere, poi-
ché i l íol vantaggio che noi abbiamo de'ca-
ratteri mobili ci ricompenfa ampiamente di 
quanto vien allegato con tro di noi da alcu-
ni zelanti Avvocati di quefta Stampa O-
rientale. 

S i í larapano i libri nella China da tavo-
l e , o pezzi á i legno, intagliati come quei 
che íi adoperano nello fiampare le tele di 
c o í o n e , le carte da giuoco, &c. fra n o i » 
V e d i C A R T E , &c . 

Quefti pezz i , o tavole, fono fatti d'ur¡ 
legno lifcio, fodo, e fiífo, e della grandez-
za ch' il foglio richiede. Sulla parte della 
faccia incollano i Chine í i una carta , fopra 
la quale qualche bravo uomo di penna fien-
de le varié lettere e caratteri , con una pen
na Chinefe , ch 'é una fpezie di pennello* 
Queft' é la principal parte dell'opera , e 
quella da cui dipende la riufcita del refio* 

Finito quefto lavoro, fí mette il pezza 
di legno nelle man i d'uno Scultore, od in-
tagliatore in legno ; il quale, feguitando i 
varj delineamenti, opennellate, dello Scrit-
tore co' fuoi bul in i , e con altri piccioli 
firumenti acut i , le fa tutte coraparire in 
rilievo fopra il legno . Vedi S C O L P I R E i n 
legno. 

Quando la fculíura o intagliatura é fi
n i ta , bagnano quanto reíla della carta , e 
leggiermente la fregano v ia . 

L'inchiof iro, che adoperano per iflampa* 
u t h lo fteffo che rinchiofiro Chinefe or-

dich*-
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diñar lo , col quaie d í i anche fcrivono; 'ed 
é fatto di ñero di lampada, impaüa ío con 
olio. • Y- , 

I I Jor torchio rafloraigha; al noítro tor-
chio rotante, piu a lía i che al noñro torchio 
di l e t í c r e . Vedi S T A M P A d i torchio a ro
tólo . 

Quanto alia lor carta , e l l ' é inferiore al
ia noftra : e l l ' é fatta della í corza , o cor-
teccia, interiore d' una fpezíe di g iunchi , 
battuta con acqua e ridotta in una polpa o 
paila , e formata in forme quaíl fimiii alie 
no í i re . Vedi C A R T A . 

I vantaggj della Stampa de'Chinefi confi-
ftono in c ió , ch' egiino non fon' obbligat; a 
levare tutu 1' Edizione in una volta, ma 
Starapano i lor libri a mi ib ra che ne han no 
bifogno; che i pezzi di legno vengono fá
cilmente ritoccati, e fi fanno fervir di bel 
nuovo; e che non vi abbifogna alcun Cor -
rettore di Stampa, o fia del torchio. 

I di lei fvantaggj fono, che una gran ca
mera comerra a gran pena tutte le tavole 
d1 un volume mediocre ; che ii color deil' in-
chioüro fáci lmente sfiorifee , e divien lángui
do ^ e che la carta é íbggetta a ftracciarfi, 
e fottopofta a' verrai: ond' é che veggiamo 
£i pochi libri antichi nella C h i n a . 

S T A M P A d i torchio a rotólo, o torchio ro
í a n t e . — S'impiega quefta a ricavare (lam
pe od impreffioni da piaílre di ra me inta-
gliate , o fcolpite con acqua forte. Vedi 
S C O L P I R E . 

E l l a difFerifce, come abbiam prima of-
fervato, dalla Stampa d i lettere in c i ó ; che 
i fegni e caratteri, le di cui impreffioni íi 
hanno da prendere, nei primo cafo, fono 
intaccati , o tagliati al di dentro; e nel fe-
condo, fono in ril ievo, o í lanno in fuori. 

Dicefí , che queíl' arre fuffiíta fin dall'an-
no 14Ó0. e che fe ne debba 1' origine a F i -
niguerra , Oreíice Florentino, ii quale git-
tando un pezzo di feolpita piaílra in Zol -
fo l i q u e f a í t o , trovb che 1' efatta impronta 
della ícultura era reílata nel zolfo freddo, 
fegnata di ñero leccato fuor delle puntatu-
re , od intagjj, dal zolfo liquido. 

Su queí lo tentb egli di fare lo íleíTo su 
delle piafíre d'argento con carta bagnata, 
calcándola e fpianandola dolcemente con un 
r o t ó l o ; e gli r iufci . 

Quefta novita tentb Baccio Baldini , Ore-
i c e della medefima C i i t a , a prov^re lo íief-
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fo, il ch'egli fece con buon fuced ío ; in-
tagliando varié piaílre del di íegno di Sandro 
Boticello, e forraandone / lampe in quefta 
nuova foggia: in che fu feguitato dâ  A n 
drea Mantcgna , che diráorava aliora in 
R o m a . 1 

G i un ta queda conofeenza in Fiaodra , Mar-
tino d'Anverfa , celebre Pittore, intaglm 
buon numero di piaílre di fuá propria i n -
venzione , e ne rnandb varié í lampe in Ita
lia , fegnate c o s í , M . C . 

Dopo lui comparve Alberto Di'.yer, e die-
de al mondo un gtandiíTimo numero di í lam
pe si in legno che in raroe. Circa quel tem-
po un ce río Ugone di C a r p i , Pittore I ta
liano , trovo il modo, col mezzo di varié 
piaílre di legno, di fare che le í lampe raíTo-
migl iaífero a di fegni di chiarofeuro ; ed al-
cuni anni dopo fu feoperta 1' invenzione di 
feolpire con acqua forte, e preílo ne fu í&tC 
ufo da Parmeggiano. 

I n Inghilterra non íi fece ufo di queíl ' 
arte prima del Regno di Giacomo I . allor-
ché Speed ve la porto da Aoverfa . 

L a fabbrica del torchio a r o t ó l o , c la com-
pofizion del l ' inchioí lro che in eífo fi adope
ra , colla maniera di appücare I' un e I 'a l -
tro per ricavarne le í l a m p e , fono come í ie-
gue. 

Strmtura del torchio a rotólo . — Queí l a 
inacchina, fimile al torchio comune, fi pub 
dividere in-due parti; i l corpo, ed il letto \ 
analoghe a quel le dell' altro torchio . 

II corpo coníi i le in due iati o guancie di 
difrerenti dimenfioni ; ordinariamente deli* 
ahezza di quattro piedi e mezzo in c i r c a , 
della groífezza d' un piede, e in difparte o 
fia nella dií lanza di due e mezzo; congiun-
ti nella cima e nel fondo coi raezzo di tra-
ver í e . I lati fono collocati perpcndicolar-
raente fopra una predella, o piede, or iz - ' 
zontalmcnte collocata, e foílenente Tinte
ro torchio. 

Dal piede forgono parimente quattro al-
tri pezzi perpendicolari, congiunti da al ir i. 
írafvcrfali od orizzontaü ; i quali íi poí íono 
conCderarc come letto del torchio, ferven-
do a foííenere una tavola piaña e l ifeia, ch' 
é lunga circa quattro piedi e mezzo, larga 
due piedi e raezzo, e g 10fia un pollice e 

-mezzo; fopra la quale fi dee mettere la pia-
ñra intagliata. 

N e i iaú entraño due ciliadri o xctolt d 
le-



t ó S S T A 
legno, di clrca fei pollici ín d i á m e t r o , fo-
üenut i a ciafcun capo dai la t í . I capi di 
quefti rotoli fono appiccoliti e ridotti a! diá
metro di due pollici, ed orecchioni fi chia-
mano; e girano nei latí fra due pezzi di 
legno, in forma di mezzelune, foderatedi 
ferro ben lifcio, per facilitarne il movi-
mento. 

L o fpazio, che Torecchione lafcia vacan
te nelle mczzelune, vien riempiuto di car
t a , c a r t o n e , & c . per alzarle ed abbaíTarle 
a difcrezione •, talmente che íi lafci fra le
lo quel folo fpazio, c h ' é neceííario peí paf-
faggio della tavola, caricata colla piaftra, 
carta, e pezze di panno. 

Finalmente, ad uno degü orecchioni del 
rotó lo fuperiore Üa attaccata unacroce com-
pofla di due leve, o pezzi di legno, che 
s'attraverfano l'un 1'altro. L e braccia di 
queña croce fervono in cambio del manico 
d' un torchio comune ; dando un movimen-
to al rotólo fuperiore, e quefto all' inferió
l e : col qual mezzo la tavola fi ficca avan-
t i , o pafia fra loro. 

Preparazione delV inchioflro. — L' inchio-
fíro, che íi adopera per ijiampare con tor
chio a r o t ó l o , é una compofizione di ñero 
cd olio mifíi e bolliti infierne in una debi
ta proporzione. 

I I ñero é una materia fattizia, fatta di 
roccioli di pefehe, e meliche, d'oífa di 
pié di pécora , e d'avorio; il tuttobenab-
bruciato, battuto , ñ a c c i a t o , e mirto infie
rne con ifpirito di v ino , e talvolta folamen-
te con acqua. 

Si fuol portare quefio ñero in Inghilter-
r a , gia prepáralo, da Francoforte ful M e 
no', onde gli Stampatori Inglefi lo chiama-
no ñero d i Francoforte . Vedi Ñ E R O . 

L ' o l i o , con cui quefto ñero fi íi empe
la , é olio di noce; il quale fi fa cuocere 
diverfamente, fecondo i differenti lavori , 
in cui ha da eíTere adoperato. 

N e foglion fare di tre forte, fot t i le ,grof-
/ o , c forte', fol differenti nel grado di co-
zione: il forte é quello che fi adopera ne' 
piíi fini lavori , &c. 

Per far l'inchioftro, polverizzano la pie-
tra ñera diligentififimarnente, e la fan paf-
fare per un burattello fino; indi 1' impafta-
no fur un raarmo coll'olio convenevole, 
col mezzo d' un maglio, nella fteífa guifa 
che i Pittori fanno i lor colori. 
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Método d i STAMPARE con piaflre o flant-

pe d i r a m e . —• Prepáralo che fia 1'inchio-
í lro , ne prendono una piccola quantita fur 
uno ftrofinaccio, fatto di cencj di panno li
no , firettamente legati l 'un attorno all'al
tro; e con quefto ungono tutta la faccia 
della piaftra, che fia fur una graticola , fo-
pra un fuoco di carbón di legna. 

Inchioftrata fuñicientemente la piaftra, 
la (pazzano prima groííamente con uno ftrác
elo fporco, pofeia colla palma della mano 
finiftra, indi con quella della dritta; e per 
afciugare la mano, e promuovere la netta-
tura, la fregano di quando in quando ful 
bianco. 

Nello fpazzare la piaftra, e nettarla aper-
fezione, ma fenza cavar e tor via f inchio-
ftto dali'intagliatura, confifte buona parte 
della deftrezza dell' operajo. G l i Stampatori 
Francefi non ufano il bianco , come cofa 
che fa pregiudicio al color dell'inchioftro ; 
né mettono a fcaldare la piaftra fulla gra
ticola, fe prima non l'hanno inchioftrata 
e fpazzata . 

L a piaftra cosí preparara fi mette fopra 
una carta grofla, accomodata fopra la ta
vola del torchio: fopra la piaftra fi mette 
la carta , prima, ¡numidita per ricevere T i m -
preííione ; e fopra la carta , una doppia o 
tripla pezza di panno, o d'altro drappo. 

I n tale difpofizione, fi tirano le braccia 
della croce; e con tai mezzo fi fa paffare 
la piaftra, col fuo fornimento, attraverfo 
infra i rotoli; i quail ftrignendo affai for-
temente, ma equabilmente , nereftain gui
fa tale premuta la carta umida, ch'entra 
ne' lineamenti dell' intagliatura, e fuor ne 
lecca 1' inchioftro . 

Alcune opere debbono paííar due volte 
per lo torchio, altre folamente una volta, 
kcondo che la feukura é piu o meno pro
fonda, o fecondo i l maggiore o minor gra
do di nerezza, che fi vuol daré alia ftampa » 

Si dee o í fervare , che quanto piu forte 
e fpeflb é l'inchioftro, tanto piu fortemen-
te debbono i rotoli ftrignere la piaftra: cib 
tenta moki operaj di fervirfi. d'en olio piíi 
fottile, per níparroiar la fatica; il che rie-
fce dannofo a l l ' impre í í i one . 

Si dee bagnare la carta due o tre gior-
ni prima di fiamparla ^ per renderla piu 
dolce, pieghevole e t e ñ e r a : a mifura che 
fi levan dalla ftampa i foglj imprefti, fi 

van 
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van fofpendendo ad afciugare fopra cordel-
l ine , 8cc. 

Finalmente, ricavato che fi abbia dalla 
piaftra i! numero di ftampe che fi defidera, 
la fregano ben bene con olio d 'o l iva , per 
impediré che non arrugginifca, e la ripon-
gono per fervirfene a riltampare. Se fi ve
de, che i punteggiamenti del l ' intagl iaíura 
lien o pieni d1 inchioftro , induratovifi den
tro, nel corfo della Jlampa , fanno ben bol-
lire la piaílra in una lifciva, prima d'ap-
plicarvi F o l i o . 

S T A M P A T O R E , Typographus , una 
perfona che compone e ncava impreífioni 
da caretteri mobiii , difpofti in ordine; ov-
vero da piaflre intagliate o feolpite ; me
diante l'inchioftro, ed un torchio. Vedi 
S T A M P A . 

F u j i , Guttemberg, Scheffer, Mentel e K o -
fier furono i p r i m i Stampator i . 11 primo che 
ílampaíTe in Inghilterra fu Feder. CorfeilUs, 
che da Haedem cola trafportoíTi, in tempo 
del R e Enrico V I . Gering fu il primo in 
F r a n c i a ; in R o m a , Corrado Swcynheim , 
e A r á o l d o Pannar ts , entrambi Tedefchi ; 
a Napol i , Sifto Rufinger. 

I grandi Stampatori furono Aldo , e Pao-
lo Manuzio ; i due Badj j Guglielmo e Fe
derico Morel l i ; Oporine; Frobenio; Rob. 
E n . e Cario Stefani \ Grifio , Turnebo , 
Torres , Commel ino , Plantino , Rafelen-
gio, V a í c o f a n o , B l eau , Crifpino, e i due 
E i z e v i r i . —Stampator i letterati furono i 
Manuzj , gli Stefani, i Badj , Turnebo , 
ffieckel f More l l i , i G i u n t i , &c. 

Plantino ebbe il titolo d' A r c i Stampato-
re (Archi-Typographus) datogli dal Re di 
Spsgna, in confiderazione delia Polyglotta 
da lui íiarapata in Anverfa . 

I n o m i , caratteri, ed elogj di íutt' i fa-
mofi Stampatori fi trovano nella Parte I I . 
del primo T o m o de1 Jugemens des S$a-
vans . 

G l i S tampator i , dopo lo ftabilimento di 
queíV arte , fono confiderati come parte del
la Compagnia de 'Libraj : avanti cotale fia-
b.limento, la Compagnia non era compo-
fla che dî  L i b r a j , Legatori , Scrittori , I I -
luminatori , e Fabbricatori di pergamena. 
- — I Fabbricatori d i pergamena preparavano 
le pelli , e| faceano la pergamena, o carta-
pecora; ch'era allora quafi i ' ú n i c a mate-

Tom. V I H 
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r í a , su cui fi feriveano i l ibri . — G l i Scrit
tori y o Copifl iy feriveano e copiavano libri 
fecondo le copie che lor ne davano i L i 
bra; . — I Legatori erano incaricati della 
legatura di que' giorni, la qual era molto 
groflblana \ non coníiftendo che in due fot-
tili tavole coperte di qualche pellaccia , 
— G l i l l l umina to r i pingevano in miniatura , 
ed indoravano le lettere inizial i , i fregj ca-
pitali , i finimenti , ed altri compartimen-
t i . — F i n a l m e n t e , i L ibra) o Cartolaj fa-
cean lavorare gli Scr i t tor i , e vendeano le 
di lor copie neile botteghe, e in altri luo-
g h i , ne'giorni in cui era lor permefib da-
gii Statuti di efporle . Vedi L I B R O , L Í -
E R A I O , i f ^ r L I B R I , L I B R A R I I , &c . 

S T A N D A R D , termine Inglefe, nel C o m -
mercio , denota 1' origínale d' un pefo , 
mi fu r a , o conio, c o m m e í í o alia cuftodia 
del Magifirato , o depoíitato in qualche 
luogo pubblico, per regolare, aggiuflare, 
e provare i peíi adoperati dalle perfone 
particolari nel traffico. Vedi M I S U R A , P E 
SO , & c . 

L a g iuñezza de' pefí e mifure é di tal 
confeguenza alia ficurezza e buoíi ordine 
del commercio, che non v' é Nazione ai-
cu na incivilita e colta, la quale non fac-
cia parte della fuá Política il confervare V 
egualita de' rnedefinai col mezzo di Stan
d a r á s o modelli. Pare che anche i R e m a 
ní e gli Ebrei abbiano dedicato una fpe-
zie di culto religiofo a quefli modelli orí-
g ina l i , col riporglt ne' loro Temoj , in 
certa modo fotto i' occhio delle loro Deita . 

G l i Standardt di peíi c mifure in I n 
ghilterra fono ílabiliti dalla Magna Char-
t a , che ordina che fieno confervati nell" 
Exchequer da un Uficiale fpeciale , detto 
Cleek , o Comptroller of the marke t . V e d i 
C L E R K of the market . 

L o Standard del conio d'cro é 22 cara-
ti d' oro fino, e 2 carati di lega nella lib-
bra troy \ e Poro Francefe, Spagnuolo , e 
F i a m m i n g o , fono quafi della ftelTa finez-
za . — I I pefo d'una übbra fi taglia inqua-
rantaquattro parti e mezza , ciafeuna cor-
rente per 21 f c i l l i n i . Vedi G U I N E A , C O 
N I O , L E G A , C A R A T O , &c. 

L o Standard dell' argento é 11 oncie e 
due danari di pefo d' argento, e 18 danarí 
di pefo di lega di rame. Se 1' oro o P ar-

Y gen-
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genio, fia di p iu , o di manco del!o Stdn-
d a r d , fi trova col faggio. Vedi S A G G I O , 
e S A O G I A R E . 

S T A N G H E T T A , piccola (langa . — D i -
ciamo Stanghetta a un ferretto lungo, che 
é nella toppa di alcune ferrature , e ferve 
per chiuderle. Vedi S E R R A T U R A . 

STANCHETTA , é anche una íorta di ñ r u -
raento da tormentare i re i , che gl'Inglefi 
ch i amano Boo t , o Brodequin . Si da quefla 
tortura per far confeífare i misfatti , col 
mezxo d' uno ñ i v a l e , calzaretto , oborzac-
chino> di pergamena ; ilquale eífendo mef-
fo umido fulla gamoa ^ ed avvncmato al 
fuoco, ncl ri tira tu o fcorciaríi preme e fer
ia la gamba v io l en í emente 3 e cagiona un 
doiore infoffribüe. 

V é anche un'altra fpezie di Jianghetta \ 
conf i íknte in quatíro grofTe tavole forti le
í a t e intorno con corde: due di quefte fi 
mettono fra le gambe del reo, e le due 
altre fi collocano, 1' una fulla parte efterio-
re d1 una gamba , e 1' altra full' altra ; po i , 
ferrando e premendo le gambe contro le 
tavole, mediante le corde, TofTa del reo 
ne reftano feveramente Ürette , od anche 
r o í t e , &c. 

L a Jianghetta é ora in di fufo in Inghil-
terra ; ma tuttor fuffifte in alcuni aitri Pae-
fi 5 particolarmente nella Scozia . 

S T A N G O N E , dicefi una ftanga grande . 
S T A N N A R I A . Vedi S T A G N E R I E . 
S T A N T I , in Inglefe, riders , fono cer-

ti gran legni si nel fondo che nella parte 
alta del Vafcel lo, i quali fono incatenac-
ciati con altri legni per fortificargli quan-
do fi feopre che il Vafcello é di troppo 
Jeggier coñrut tura . — V e d i T a v . Vafcell. 
fig. 2. n.47. 49. 50. 

S T A N T U F F O , in Inglefe, pifión y una 
parte o membro in varié macchine, parti
colarmente in trombe da pozzo , trombe 
d 'ar ia , fchizzatoj, feiringhe, &c. dettaan
che embolas, e volgarmente animella ; la 
quale riempie la cavita della tromba, &c. 
e col fuo mevimento attrae, o fofpigne i 
Jiquori. Vedi E M B O L U S . 

L o fiantuffo d' una tromba é un cilindro 
corto di metallo, adattato efattamente al
ia cavita della canna o corpo della mede-
fima \ il quale meíTovi dentro su e giu al
ternativamente , folleva 1' acqua \ e quand' 
é follevata, la preme di nuovo, in guifa 
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ch' elT é forzata a montar su ad un' ani
mella o v á l v u l a y di cui 1' ordigno é forni-
to , e ad efe i re cosí per lo nafo della trom
ba . Vedi T R O M B A . 

G l i fianruifi di trombe d' aria , feiringhe , 
&c . fi veggano deferitti fotto gli Articol i 
Se 1 RING A e MACCHÍNA p n e u m á t i c a . 

S T A N Z A , nella Fabbrica , nome gene-
rico de' luoghi della caía diviíi per tramez-
zo di muro. Vedi F A B B R I C A , C A S A , AP-
PA R T A M E N T O , D i STR I B U Z I O N E , C A M E 
R A , &C. 

STANZA del cuoco y come la chiamano gF 
Inglefi , cook-voom, in un Vafcel lo, é il 
foco la re , cioé quel luogo ove il cuoco cu 
il fotto padrone della nave alleftiícono e 
danno fuori le vivande , &c. <—Vedi T a v . 
Vafcello y fig. 2. n. 32. 

Fuga d i S T A N Z E . Vedi 1' articolo FUGA» 
S T A N Z A * , nella Poefia, un certo deter-

minato numero di verfi gravi , che conten -
gono qualche fenfo períetto , e terminati 
da una paufa . 

* L a parola fignifica propriamente dimora 
o flazione, e s adopera da' Poeti per 
una parte della Canzone, rifpetto a l i a 
paufa da f a r f i al ia fine diciafeuna fian
za o fenfo compito. — G l i I t a l i a n i l a 
prendono anche per t u t i i l Cántico , o 
Canzone : ed ottava puré la ck i amano . 

C i b che il verfetto (couplet ) é delle can-
z o n i , e la firofa nelle ode, lo é la fianza 
in maggiori e piu gravi componimenti , 
come ne' Poemi E p i c i , &c. Vedi STROFA . 

Per verita gli Italiani non iferivono Poe
ma , che non fia divifo in i f ianze. — V i 
fono fianze di quattro, fe i , otto , dieci 5 
dodici verfi , e talvolta d' un numero im-
pari di verfi , come di cinque, di fette , 
& c . ma quefi1 ultime fono alquanto piudif-
ficili da farfi , a caufa dei tre verfi per 
una r i m a . 

I Francefi danno per regola, che fe la 
prima fianza comincia con un verfo ma-
í c o l i n o , o femminino, la feconda ha pur 
da cominciare e finiré col medefimo. 

Non fo la mente ogni fianza dee contene
ré un fenfo perfetto, ma anche terminare 
con qualche penfiero fpiritofo ed ingegno-
fo, o con qualche rifleflb giufio ed adat
tato . 

Si comincib ad introdurre ,k f ianze dalla 
Poefia Italiana nella Francefe verfo Tanno 
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1580, e da quefta poi nell' Inglek fi tra-
íportarono. 

V ufo ¿elle flanze nelle Tragedle , o C o m -
medie, é condannato datutt'i migliori C r i -
t i c i : perché quantunque fi parli in veril ful 
Teatro , fi dee íempre fupporre che fí parli 
in profa. Le Jlanze danno a divedere un 
grado d'ingenuira per parte del Poeta, che 
nuila ha in sé di naturaíe per parte dell'Ar
to re . A cib fi aggiunga, che le fianzc non 
fono atíe ad efprimere qualfifia cofa: la col
lera , le minaccie, &c. ftanno afTai^male in 
una ¡ l a n z a regolare : febbene T irreíoluzio-
ne , i delirj , ed ogni cofa che porti P At
iere a penfare su quel ch' egli ha da riiol-
vere, s' accordano fufficien te mente bene coli' 
ineguale cadenza della ftanza . 

S T A R B O A R D , voce Ingiefe, denota la 
poggia, o il lato deliro della N a v e : í k c o -
me larbeard) il lato í in i f tro . Ved4 L A R -
BOA RD . 

Dicefi , a poggia i l timone {fiarbeatd the 
kelm ) quando fi vuole che i'uomo , che fta 
al t imone, metta il timone alia parte deflra 
del Vaíce l lo . Vedi T I M O N E . 

S T A R N U T A T O R i O , un medicamento 
proprio a produrre lo ftarnuto. Vedi S T A R -
N Ü T O . 

G l i Starnutatorj , detti anche P t a r m i c i , 
fono di due forte, gentili e viclcnti . Del
la prima claiTe fono la bettonica , lafalvia, 
Ja maggiorana, ii tabacco , od ogni forra 
di fimil polvere ufata peí nafo. Vedi T A 
B A C C O . 

Della feconda claffe fono 1' euforbio, Tel-
leboro albo , la paritaria, &c. Vedi P T A R -
M I C A . 

G l i Starnutatorj eperano colle loro partí 
acure e pungenti , che piizicano 1' interior 
membrana del nafo, la qual é eCremamen
te fenfibile ; e fono caufa, che la materia 
fierofa contenuta nelle glandule del nafo , e 
in varj feni fituati nella bafe del cranio, 
e deU'oíTo della fronte, ne venga fpinta fuo-
r i . Vedi N A S O , P I T U I T A , &c. 

S T A R N U T O , í i arnutamento , e fiarnu-
tazione , Sternutatio , un moto convui í ivo 
de' mufeoli del petto adoperati nell' eípira-
zione; in c u i , dopo efferne reílata fofpefa 
F infpirazione cominciata , 1' aria vien r i -
fpinta e mandata fuori per la bocea e per 
le narici con una momentánea violenza e 
trepi to . Vedi R E S P ^ A Z I Q N E . 

S T A t f % 
L a caufa di cib é un' irritamento delfa 

membrana fu pe rio re del nafo, la quale co
munica col ñervo intercoñale mediante i ra-
mi che a lui ne manda. 

L ' irritazione fi fa, o internamente , per 
odori forti, come rofe, maiorana , &c. o 
per polve che fiotti nell' aria , e che s1 in 
troducá per infpira2Íone ; o per medicamen-
ti acutí e pungenti, come crefeione ed al-
tri flarnutatorj, i quali pizzicano la mem
brana del nafo: ovvero internamente, per 
I' acrimonia della linfa o moccio, che na
turalmente bagna quella membrana. Vedi 
S T A R N U T A T O R I O , P T A R M I C A , E R R H I N A » 
&c. 

Le materie, gittate fuori eolio ftarnuto, 
vengono primariamente dal nafo e dalla go
l a , poiché la membrana pituitaria, vi porta 
continuamente del moccio; e fecondaria-
mente , dal petto, dalla trachea, edai b r o i -
chia de' polmoni. 

F . vStrada, in un Trattato particolare fo-
pra lo S tarnuto , ha feoperto 1' origine del 
c o í l u m e di íalutare quei che fiamutam , 
Egl i fa vedere, che queft 'é una reliquia 
del Gení i l e f imo ; fehben ei confeíTa, che fa 
in ufo tanto fra gli Ebrei che fra i Roraa-
r i . — Da un Epigramma nell' Anthclogia 
fi ri leva, che fra gli Antichi una perfona, 
dopo di avere J iamuta to , facea una corta 
orazione agli D e i ; come Z t v aS^z, Giovc 
f a l v a m i . 

S T A T E , una delle quatíro fiagioni del? 
auno , la piü calda. Vedi E S T A T E . 

S T A T E R i \ Romana , detta dagii Ingleí i 
J l i l y a r d ; un neme ciato alia bilancia Roma
na . Vedi S T A D E R A . 

S T A D E R O , O T A T E R , una moneta an-
tica , che pefava quattro dramme Attiche : 
era d'argento o d' oro ; la prima valeva cir-
ca due J a l l i n i e quattro danari J i e r l in i . V e 
di M O N E T A . 

S T A T H O L D E R . Vedi S T A D T H O L D E R . 
S T A T I , un termine applicato a' varj or-

d i n i , o claffi d' un P o p ó l o , radunati per 
confuí tare in materie del Ben pubblico. V e 
di S T A T O . 

S T A T I - G E N E R A L T , il nome di un'Af-
íembica comporta dei Deputati delle fette 
Provincie U n i t e . 

I n queft' Aífemblea í Deputati di ciafeu-
na Provincia , qualunque fia il lor nume-
Í O , hamio folo una voce , e non fono con-
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fiderati che per una ib la perfona; danaofi 
i voti per Provincie. Ciaícuna Provincia 
preíkde al l 'AíTemblea, quando le tocca la 
volca, fecondo 1' ordine fra loro flabilito; 
la Gueldrla prefiede la pr ima, poi i 'Olan-
d a , &c. 

Queí l 'AíTemblea e la Rapprefentanza dcl-
la Sovranita deli 'Unione, la quale riíicde 
propriamente nell1 AíTemblea Genérale de-
gli Stati medcfimi di tutte le Provincie: 
ma ficcome queft'AíTemblea é d'ordinario 
compofla di fettecento o ottocento perío-
n e , fu rifoluto, dopo la partenza del C o n 
té di Leiceftcr, affine di evitare la fpefa, e 
la confuí ione d'un Corpo fi numerofo \ 
che gli Stati Provinciali dovefíero in av-
venire rapprefentaríi ordinariamente dai lor 
Deputat i , fotto il nome ci S ta t i General i , 
i quali aveíTero fempre a rifedere all' Aia • 
e i quali íoli ora fi chiamano S t a t i Gene-

Dopo quefto nuovo ordinamento, non vi 
fono ílate che due Aífemblee Generali de-
gli S t a t i delle Provincie; la prima fi tenne 
in 1600 a Berg-op-zoem , per confermare 
la tregua fiipulata coll' Arciduca Alber-
f o , coila raaggior folennita: e la fecondain 

S T A T I d O l a n á a , un'AíTemblea compo-
Oa de5 Deputati de'Configlj, o Collcgj di 
ciafeuna C i t t a ; nella quale rifiede la So
vranita di quella Provincia. 

Originalmente neíTuno , fuorché la No-
bilta e le fei C i t t a principal! , avea ící l io-
n c , o voce negli S t a t i . — A l prefente vi 
fi trovano i Deputati di dieciotto C i t ta . 
<—• L a Nobilta vi ha il primo voto. 

L e altre Provincie delf Unione hanno pa
rí mente i loro S t a t i , che rapprefentano la 
lor Sovranita: i Deputati , che queíli man-
dano , conftituifcoao cib che da loro fi 
chiama Stati-Generali . Vedi S T A T I - G E N E -
RALI. 

S T A T I C A , S T A T I C E , nna parte della 
M a t e m á t i c a , la quale confidera il p e í b , o 
la gravita, e il moto de'corpi che da que-
íla ne nafce. Ved i . M O T O , e I D R O S T A -
TICA . 

Quelli che definifeono la Meecanica, Scien-
za del moto, ne fanno raembro la Stat ica , 
c í o é , quella parte, che confidera il movi
miento de' corpi che nafce dalla gravita. V e 
di GRAVITA. 
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Alír i le fanno due Dottrine diíVinte; r i -

firignendo la Meecanica alia domina del 
moto e del pe ib in riípetto alia ftruttura 
e potenza delle macchine; e la Statica al
ia dottrina del moto confiderato puramen
te come proveniente dal pefo de' corpi , 
fenz' alcun immediato rifpetto alie macchi
ne . — S u l qual piede la Statica farebbe la 
Dottrina o T e ó r i c a del moto, e la Mee-
canica, i' applicazione di quella alie mac
chine . Vedi M E C C A N I C A . 

Per le leggi della S T A T I C A . Vedi G R A V I 
T A ' , DlSCESA , & C . 

S T A T I C l , nella Medic ina , una fpezie 
di Epileptici, o di per Tone attaccate daepi-
leíTie. Vedi EPILEPSIA . 

G l i Staticl diíFerifcono dai Cataleptici , 
in quanto, quelli ultimi non hanno alcun 
fenfo d 'ogget í i efterni, nc fi ricordano di 
cofa ve runa che avvenga in í empo del pa-
rofilrno: iaddove gli Statici fono per tutto 
quel tempo oceupati di qualche viva fortiííi-
ma idea , della quale fi ricordano abbaíian-
za bene , quando fon fnori delf acccíío del 
raale. Vedi C A T A L E P S I . 

S T A T O , un Imperio , Regno, Provin
cia , od eftenfione di un Paefe fotto il me-
defimo Governo o Sovrano . Vedi S T A T I , 
IMPERIO, P R O V I N C I A , & C . 

L o Stato , o gil S t a t i del Re d' Inghil-
terra , inchiuduno 1' l í o l c Eritanniche, e 
le Colon ie delf Indie Occidentali , come la 
V i r g i n i a , la C a r o l i n a , il M a t y l a n d , &c. 
a cui fi pub aggiugnere i Ducati di B m n -
sv)íc-Lumburg , di B r e m a , &c. 

Dicef i , gli S t a t i del Gran-Sígnore , del 
Re di Spagna, &c. fono aíTai eftefi e va-
fti: quei del Re di Francia fono infierne 
uniti , e ben popolati. L ' Italia é divifa in 
un gran numero di piccioli S t a t i . 

S T A T O libero, é una Repubblica, gover-
nata da M a g i í l r a t i , eletti dai libsri fuífra-
gj degli Abitanti . 

S T A T O , fi prende anche per la Pol í t ica 
o forma di Governo d' una Nazione . —« 
Q u i n d i , Miniftri di S ta to , Secretar] di 
to j Ragione di Stato , &c . Vedi G O V E R 
NO , M I N I S T R O , R A C I O N E d i flato^ &c. 

I Politici diftinguono parecchie forme 
di Stato , c ioé la Monarchica , come quella 
d' Inghilterra ; Vedi M O N A R C H I A : la De
mocrát ica , come quella di R o m a e d' Ate-
ne i Vedi D E M O C R A Z I A : í Oligarchica , co

me 
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me fuella d i V e n e i i a i Vedi O L I G A RCHÍA : 
e 1' Jlri j loo-atica, come quella di Sparta; 
Vedi A R I S T O C R A Z I A , &c. 

S T A T O una malat t ia lo üeíTo che^Tí-
fyie. Vedi ACMÉ . 

S T A T O , nella Legge Inglefe, E/ la te , il 
titoloj od intereffe, che un uomohainter-
r e , o tenute. Vedi P R O P R I E T A ' , &c. 

L o Stato é femplice o condizionale. 
S T A T O fempliee, detto anche Feudo fem

plice { F e e fimple) é quando un uomo, per 
contratto o ícrmura fraíbgliata (indented ) , 
incorpora un a'.rro alia tenuta o feudo, 
Ftíerbando a sé ed a'fuoi eredi una rendi
rá annua!e; con queda claufira, che fe 
cotal rendita non é ancor pagata , o relia 
addietro , &c. potranno legittimamente il 
donatore {feooffer) e íuoi eredi entrare al 
pofleíTo. Vedi F E U D O . 

S T A T O condizionale, é que!lo cui é au
ne íía una condizione , benché non fia fpe-
cincata in ifcritto: e. gr. fe un' uomo ac-
corda ad un altro, con fuo Ürumento o 
fcrltíura di contratto, 1'uficio di guardia-
no del parco a vita ; quedo Jiato é fotto 
condizione di Legge, cioe fe il guardiano 
del parco térra si iungaraente bsne e fince-
ramente il parco. 

A d d i z i o n i d i S T A T O . Vedi T aríicolo^AD-
D I T I O N . 

S T A T O v i le ( bafe efiate ) in fenfo léga
le , é quello flato, che certi poffeífori decíi 
bafe tenants hanno nelle lor terre. Vedi V I L 
LANO , &c. 

S T A T O , . o Beni perfonali . Vedi PERSO
NA L E . 

S T A T O , O B e n i real i . Vedi R E A L E . 
S T A T O , fi applica piu particolarmente 

ai varj ordini , o claffi d'un P o p ó l o , ra-
d un ato infierne per concertare la difpofizion 
degli a í íari , riformare gli abufi , o compor-
re i difturbi d'uno Stato o Dominio . 

I n Inghilterra, i tre S t a t i , c ioé il R e , 
i Signori , e i Comuni , fí radunano d' 
ordinario nel Parlamento. — I n Franc ia , 
gli S t a t i fono corapofii del C l e r o , della 
Nobi l ta , e del Popólo o terzo Stato. 

Alcuni pretendouo, che quefte AíTera-
blee degli S ta t i Cieno di coü i tuz ione an-
t i ch i í l ima: tutto quel che ne iappiamo fi 
é , che prima della conquifta di Cefare íi 
f eneano de l l 'Aí femblee Generali nelle G a l -
l ie , M a iu quel tempe noa v i avea par-
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te alcuna il P o p ó l o , o terzo Stato. Sotto 
la prima e la feconda razza de'Re di Fran
cia , v'erano puré delle convocazioni fo-
lenni , dette Parlamenti \ ma non v i f i ch ia-
mava che i principali Srgnori del Regno. 
Vedi P A R L A M E N T O . 

S T A T U A , una figura di píen rnievo, 
feo!pira , o di getto, in fembianza uraana. 
Vedi F I G U R A e Í M M A G I N E , 

Davi l e r piu feientificamente definifee la 
f l a tua una rapprefentazione d'alto r i l ievo, 
ed ifolata , di qualche perfona di ti i nía per 
la fuá nafeita , merií i , o grandi a z í o n i ; 
collocata per via d'ornamento, in un bell* 
Edificio, od efpofta in una pubblica piaz-
za , per confemre la memoria del fuo 
manco . 

I n rigore, il termine flatua fi applica 
folamente a figure in piedi, eífendo cotal 
parola fornnata dal Latino , fiatura , che 
denota l'abitudine del corpo quanto alia 
grandezza o alia piccolezza; o da fiare. , 
voce Latina ed infierne Italiana d' egnai 
fenfo. 

Si formano le f latue eolio fcarpello, g 
di varié materie, come pietra , marmo, 
Hueco, &c. Vedi P I E T R A , M A R M O , S C A R 
P I L L O , &c. 

N e gettano puré di varíe fpezie di rae-
tallo , particolarmente d' oro , argento, bron-
z o , e piombo . — P e í método di gitta-
re o fonder le flatue. Vedi F O N D E R I A d i 

flatue . 
Dicef i , che D é d a l o , figüuolo di Eupal-

rao, il quale vivea non folo avanti l* af-
fedio di T r o i a , ma anche avanti la fpe-
dizione degli Argonauti , ed al quale fono 
fíate attribuite molte invenzioni notabil i , 
fia fíat© i'inventore dcüe flatue. --^ E p -
pur egli é certo, che v' erano degli Sta
tuar; prima di lui j folamente ei fu il pri
mo , che trovb il modo di daré alie me-
defime gefio e moto, e di farle comparir 
come v ive . Prima di l u i , fi faceano co' 
piedi congiunti infierne , fenz'alcun dife-
gno di efpdmere qualche atto. Cominc ib 
egli a feiorre i piedi alie fue, e diede lo^ 
ro 1'atteggiamento di gente che camraina 
ed opera. — S i dice che i Fenicj fieno 
ftati i primi ad ergere ^ a í ^ a g l i Dei , V e 
di I D O L O . 

I G r e c i riufcirono nelle \oxoflatue piu de' 
Romani tanto nel lavoro,quanto nel capriccio 

od 
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od invenzione , ccdevano le flatue Roma
ne alie Greche. Ben poche ce ne reíia di 
quelle , che íi fon falvate dall'ingiurie del 
tempo. 

L e flatue foglion eífer d i ñ i n í e in quattro 
fpe2Íe. — L a prima é di quelle, che fono 
piu piccole del naturale : deüaquale fpezie 
abbiamo pareccbie flatue d' uomini j di R e , 
e degli Dei raedefimi. 

L a feconda, di quelle che fon'eguali al 
naturale: e in queda guifa appunto gli A n -
tichi foleano, a fpefe pubbliche, h r t f l a t u e 
d^perfone eminenti per virt í l , per lettera-
tura, o pe'fervigj che avean preftati. 

L a tcrza , di quelle che fon piu grandi 
del naturale: fra le qual i , quelle che ecce-
devano il naturale una volta e mezza era-
no peí R e e per gl'Imperatori 5 e quelle, 
ch'eran il doppiodel naturale, per gli E r o i . 

L a quarta fpezie é di quelle, che ecce-
devano il naturale due, tre, ed anche piu 
volte , c fi chiamavano co/o/J]. Vedi C o -
LOSSO . 

Ogni flattta, che raffomiglia alia perfo
r a , che s'intende di rapprefentare, flatua 
iconica s' appella. 

S T A T U A allegorica fi é quella, che fotto 
una figura umana, od altro í i m b o l o , rap-
prefeota qualcofa di un'altra fpezie, come 
una parte della T e r r a , una Stagione, un 
S e c ó l o , un elemento, un temperamento, 
un' ora , &c. 

S T A T U A C a r i a t k a , Vedi Farticolo C A -
R I A T I D Í . 

S T A T U A Colócale. Vedi C O L O S S O . 
S T A T U E a i r a / / , quelle che fi rapprefenta-

no in cocchj tirati da bighe, o quadrighe, 
« ioé da due o da quattro cavalli: dellaqual 
forta ve n' era parecchie nei C i r c h i , negT 
Jppodromi, &c. <—od in carr i , come ne 
veggiam alcune con archi trionfali fulle me-
daglie antiche. Vedi C U R U L E . 

S T A T U A egueflre, quella che rapprefenía 
qualche perfona illuñre a cavallo — come 
quella famofa di Marco Aurelio a R o m a ; 
e quella del Re Cario I . d' Inghilterra in 
Char'mg-Croff a Londra . 

S T A T U A Greca, denota una figura nuda 
«d antica ; poiché in tal maniera i Greci 
rapprefentavano le loro Deitadi , gli Atleti 
de'Giuochi Ol impic i , e gli E r o i . 

L a ragione di quefta nudit^, con cui fi 
d iñ inguono le flatue Greche, fi é , cheque-
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g l i , i quali fi efercitavano nelía i u t í a , ia 
che la Gioventí i Greca facea confiftere la 
fuá principal gloria , lo faceano fempre nu-
di . Vedi A T L E T A , G I N N A S I O , & C . 

L e flatue degli Eroi fi chiamavano par-
t ícolarmente flatue Jlchillee o Achill ine ^ a 
cagione del gran numero di figure di quel 
Principe, che v'era nelia maggior parte 
delle C i t t a della Grec ia . 

ST&TVA idraulica, una figura collocata 
per ornamento [d1 una fontana , o grotta; 
o quella, che fa le funzioni d'un getto d' 
acqua , d'un doccione, d'un fifone , o fí-
m i i i , mediante alcuna delle fue parti , o 
mediante qualche attributo ch'ella tiene. 
— Lo fieíío fi dee intendere di qualunque 
anímale che ferva al medefimo ufo. 

S T A T U A pedeflre, una flatua che fia in 
piedi — come quella del R e Cario I I . d' 
Inghilterra nella Borfa Reale Royal Exchan-
ge quella del R e Giacomo I I . ne'Giar-
dmi Privati ( P r i v y Gardens) a Londra. 

S T A T U A Perflana, Vedi l'articolo PER-
SI ANO ordine. 

S T A T U E Romane, fi chiamano quelle che 
fono veftite, e che ricevono varj nomi dal
le lor varié veí l imenta . 

Quelle degl' Imperatori con robe lunghe 
fopra la lor armatura, fi chiamavano flatua 
pa luda ta ; quelle di Capitani e Caval ier i , 
con fopravvefte d ' a r m i , thoracata ] quelle 
di foldati, con coraize , hricatit \ quelle di 
Senatori ed Augui i , trabeata ; quelle di M a -
giftrati con toghe lunghe, togata; quelle 
del popólo con una túnica fchietta, t u n i ' 
catee; e finalmente quelle delle donne, con 
lunghi firafeichi, flolat¿e . 

I Romani aveano un' altra divifione di 
flatue ) in D i v i n e , ch'eran quelle confa-
crate agii D e i ; come G i o v e , M a r t e , A -
poilme&c. E r o i , ch'eran quelle de' Semi-
dei \ come Ercole , &c. —ed A u g u f l i , ch' 
erano quelle degli Imperatori; come quel
le due di Cefare, e d'Auguflo, fotto il 
pórtico del Campidoglio. 

Fonderia d i S T A T U E . Vedi V articolo FON> 
D E R I A . 

Piedeflallo d i S T A T U E . Vedi P I E D E -
S T A L L O . 

Zoccolo d i S T A T U A . Vedi P L I N T O . 
Riparazione d ' una S T A T U A . Vedi 1' ar

ticolo R l P A R A R E . 
3 T A T O A R I A , una parte della Scultu-

r a ; 
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ra*, cioé Tarte di ícolpir le ñ a t u e , o di 
pettarle di bronzo , od altro metallo . Vedi 
S T A T U A . 

L a Statuaria é una di quell 'arti , in cui 
gli Antichi fopravvanzavano i Moderni : 
ell'era in fatti piu popolare, e piii colti-
vata fra i prirai che fra gli ul t imi . Vedi 
S C U L T U R A . — S i difputa fra la Statuaria Q 
Ja Pittura , quale di quefte due fia la piu 
difficile e la piu artifiziofa. Vedi P I T T U R A . 

L'invenzione della Statuaria fu da prin
cipio aíTai goffa, e í ch ie t ta . León Battifta 
A l b e r t i , il quale ha un particolar Tratta-
to fopra leStatue , crede ch'elT abbia trat-
to 1'origine da qualcofa cafualmente oífer-
vaía nelle produzioni della N a t u r a , la qua-
] e , con un po' d'aiuto, parea difpofta a 
rapprefentare la figura di qualche a n í m a l e . 
— L a Storia comune fi é , che una fan-
ciulla , piena deli' idea del fuo amante, ne 
faceííe la prima prova, coll 'affi í lenza degli 
ítrumenti di fuo padre, il qual era un pen-
tolaio. Quefto, almeno, é ceno a fuffi-
cienza , che la térra fu la prima materia, 
fopra cui fi venne ad efercitare la Statuaria. 
Vedi V A S A I O . 

S T A T U A R I O , l'artefice che fa le ÍU-
tue. Fidia era il maggiore Statuaria fra 
gli A n t i c h i , e Michel Angelo fra i Mo
derni . 

Colorína S T A T U A R I A . Vedi í' articolo 
CoLOxNNA . 

Fontana S T A T Ü A R I A . Vedi F O N T A N A . 
S T A T U R A , la gra^dezza od altezzad' 

un uomo . — Dal Latino , f ia tura , da fia
re , effer ritto. 

L a fiatura, o altezza d' un uomo , fi tro
va maravigliofamente bene adatíata alie 
circoftanze della di luí efillenza . Se 1' uo
mo , oflerva il Dr. Grew , foííc flato un na
no, poírebbe a gran pena eífere flato una 
creatura ragionevole : Perché , a tal fine , 
eglí avrebbe dovuto avere una groíía tefta ; 
ed allora non avrebbe avuto corpo e fati
gue che bafti a provvedere di fpiriti il fuo 
cervello: ovvero s'egli ave líe avuto una 
picciola tefta proporzionale, non vi fareb-
be flato cervello abbaflanza per ¡e fuefun-
z ion i . — I n o l trc , fe 1'uomo foííe flato 
urt gigante , non fegli avrebbe potuto fom-
minifti-are si cómodamente íl fuo alimento: 
perché non vi farebbe flata carne a íufíi -
c ienza, dells migiiori beflie mangereccie , 
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per fuppüre a'fuoi bifogni 5 o fe le beflie 
foííero ítate proporzionalmente piu grandi, 
non vi farebbe flata erba fufficiente, &c . 
Vedi N A N O , G I G A N T E , & C . 

Con tutto ció , egli é oppinion comu
ne , e tale fu fempre íin dal tempo d'Ome-
ro , che nelle prime Eta del Mondo la gen
te forpaífava di molto quella d'oggidi neí-
la fiatura; ed egli é vero, che tanto nelP 
Ifloria S a c r a , che nelJa profana, leggiam 
d' n o m i n í , la cui altezza pare forprenden-
te: ma é vero al t re s i , che quefli fi repu-
tavan g igant í . 

I I Sr. Derham oflerva, che 1'ordinaria 
fiatura degli uomini é al prefente, fecondo 
ogni probabilita, la fteíía che da principio; 
come fi pub raccogliere da' monumenti , 
dalle muramie , &c. che ancor efiftono. 
II piu vecchio monumento del Mondo íl 
é quello di Cheops y neila prima piramided* 
Egi t to , íl quale, come oííerva íl Sr.Grea-
ves , appena eccede la mifura delle noflre 
bare o cataletíi ordinarj. L a cavita , dio' 
eg l i , é folamente 6. 488 piedí in lunghez-
z a , 2. 218 piedí in ampiezza, e 2. ido di 
profondita: dalle quali dimenfioni , e da 
quelle di varj corpi imbalfamati, da luí 
prefe in Egitto , conchiude quell' efatto Scrit-
tore , che non v5 é alcun deterioramento 
nella Natura; ma che gli uomini di que
llo Secólo fono della ftefla fiatura che que-
gli di tre mil'anni addietro . 

A quefli efempj poíí iamo aggiugqerne de
gli a l t n , e piu recent í , addotti da Hake-
w e l l : le tombe a Pi fa , le quali fon'anti-
che d' alcune migliaia d' a n n í , non fono 
piu lunghe delle noflre, L o fleflb pub dír-
fi della tomba di Athelfian nella Chiefadi 
Malmsbury ; di quella di Sheba nel laChie-
fa di S. Paolo, dell' anno 693 , &c . i a 
Londra . 

U n a fimil prova evidente abbiamo dall" 
antica armatura , feudi, vafi , & G . che al 
giorno d'oggi fí fono cavati di térra , <f. 
gr. V elmo di bronzo , cavatofi a Metau-
ro , va bene ad uno de' noílri uomini; ep-
pure fi afferma, che fu lafeiato in quel 
íuogo ali'occafione della rotta d'Asdruba-
le . Si aggiunga, che A u g u ñ o era cinque 
piedi e nove pollici *, il ch'era la mifura 
dalla Regina Elifabetta d' Inghiiterra; folo 
che la Regina forpaífava di due pollici 1* 
Imperatore 5 aumento neceflario per com-

pen-
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penfare ía differenza che v ' é fra ii pié Ro
mano e 1' Inglefe. 

S T A T U S de manerio, negli antichi Re -
giíiri Inglefi , denota tutt'i tenenti e uorai-
ni legali entro le terre cT una Signoria ( nra-
ñ o r , ) radunati neüa Corte del lor Signore, 
per fare le lor dimande o fuppliche oidina-
rie , e godere de'lor diritti e privilegj. V e 
di M A N O R , & C . 

S T A T U T O , S T A T U T U M , nel fuo gene
ral fenfo, íignifica una legge , ordinanza , 
de creto , &c. Vedi L E G G E , D E C R E T O , & C . 

S T A T U T O , nelle Leggi e Confuetudini 
d' Inghilterra , íignifica piu immediatamen
te un Atto del Parlamento, fatto dagli tre 
Stati del Rcgno; ed avente íorza di Legge. 
Vedi L E G G E , e P A R L A M E N T O . 

AccejTorio per I S T A T U T O . Vedi 1' articoio 
A C C E S S O R I O . 

Azione Jopra lo S T A T U T O . Vedi A Z I O N E . 
Sejjloni d i S T A T U T O , dette anche Seffwni 

p'icccle (pe t i t fefficns ) , fono AlTemblee te
nate in ogni Centuria , hundred , e alie qua-
li concorrono i Coneftabili o CommiíTarj di 
quartiere {Confiables') ed a l t r i , si padroni 
che fervi , per decidere le difFerenze fra pa
droni e fervi , taffare i falarj, e meíter gen
te a fervire, c ioé coloro, che effendo at í i 
afervire , ricufano di cercar padrone, o non 
pcífon trovarlo. Vedi S E S S I O N I . 

S T A T U T O mercante { Statute Merchant ) é 
un' obbligazione di Reg i í l ro , riconofeiuta 
davanti ad uno de' Segreíarj dello Statutes 
Merchant e Mayor o Chief Warden , c ioé 
primo Magiñra to , o principal C u ñ o d e o 
Guardiano della Ci t ta di Lcndra ; overo da-
vanti a due Mercan ti di detta C i t ta aííe-
gnati per tal propofíto; o davanti al primo 
M a g i ñ r a t o , principal Guardiano, o Padro
ne o fia Governatore d' altre Cittadi o Bor-
gh i ; o ad altra perfona idónea deñinata a 
tal oggetto; í igil laía col íigillo del debi tó 
le e del R e , il qual é di due pezzi , il piü 
grande de' quali fla fotto la cuftodia del 
Mayor o primo M a g i ü r a t o , del Chief War
den , &c. e il piu piccolo, in mano de'fud-
detti Segretar; od Uf iz ia l i . I l fu o effetto fi 
é , che fe colui , che ha fatto 1'obbligazio-
n e , non paga il debito nel giorno Üabi l i to , 
fi poíía fentenziar efecuzicne contro il fuo 
corpo, terre , e beni \ e che la perfona, 
eui é fatta 1 ' o b b ü g a z i o n e , poffa oceupare 
queíli finché il debito fía lev ato» 
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Te neme per S T A T U T O M a c a n t e . Vedi T É 

J E N T E . 
S T A T U T O Stapula o Fondaco (Statute Sta-

p i e ) é una fpezie di Statuto Mercante y re
lativo a' Mercant i , e mercanzie del F o n 
daco { S t a p l e ) o fia Mercato pubblico. V e 
di FONDACO , S taple . 

Lo Statuto Stapula é di due forte; proprio 
ed improprio. 

II proprio é un'obbligazion di regifiro, 
riconofeiuta davanti il Mayor , o primo Ma
g i ñ r a t o , deüa Stapula o Fondaco, in pre-
fenza d'uno o piü CommiíTarj del Fondaco ; 
in vigor della quale il creditore pub incon-
táñente aver efecuxione del corpo , terre e be
ni deldebitore, fe non fuccede il pagamento, 

Vimpropr io é un1 obbligazione di reg i í l ro , 
fondata fopra lo Statuto 25. Hen. V I I I . c. 6. 
della natura d' un propio Statuto Stapula 
quanto alia forza ed efecuzione della rne-
deíima ; e riconofeiuta davanti uno de' prin
cipal i G i u d i c i ; ovvero in loro affenza, da
vanti il Mayor della S t apu la , e A t tu ario di 
Londra. 

S T A Z I O N A R I O , nelT Aftronomia , termi
ne che denota lo ñato d'un Pianeta, quan-
do pare che reíli immobile neü' iüeflb pun
to del Zodiaco. Vedi S T A Z I O K E . 

Avendo i Pianeti un movimento alie vol-
te retrogrado; vi fara qualche punto, ín 
cui appariranno fiazicnarj. Ora un Pianeta 
fi vedi a fiazionario, quando la l inea , che 
unifee il centro della T e r r a e del Pianeta , 
é c o ñ a n t e m e n t e diretta alio í k í í o punto ne' 
C i e l i ; c ioé , quand' ella fi mantiene para-
lella a fe medefima. — P e r c h é tutte le l i 
nee rette tírate da qualche punto de l l 'órbi 
ta della T e r r a , paralelie Puna all' altra , 
vanno tutte a moíirare la fteífa flella; ef
fendo infenfibile la diftanza di quefi^ l inee, 
ín comparazione di quella delle Üelle fiííe. 

Saturno fi vede fiazionario , allor ch' é nel-
la diñanza d' alquanto piu d' un quadrante 
dalSoie '•> Giove nella diílanza di 520) e Mar
te in un' aífai maggiore diílanza . 

Saturno é fiazionario otto giorni, Giove 
quattro, Marte due. Venere uno e mezto , 
e Mercurio mezzo; febbene le varié flazio-
ni non fono fempre uguali. Vedi S A T U R 
NO , &c . 

S T A Z I O N E , in G e o m e t r í a , un luogo 
fcelto a bella poíla per far un' oíTervazio-
ne, prender un aogolo, o f imil i . 

U n * 
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U n ' altezza o d i í h n z a inacceffibüe fi pub 

folo prendere col fare dae J í a z i o n i , da due 
luoghi, le cui diflanze ion note. — N e l far 
Mappe & P í 'ov inc ie , &c. í¡ fiííano le fta-
zioni su tutte le a l tureocol l i , &c. del pae-
í e , e di la fi pigliano gli angoli alie varié 
C i t t a , Villaggj , &c. 

N e l l ' A g r í a j c n í u r a , fi dee aggiuílare lo 
fíruraento a Ü ' a g o , per daré i punti deli' 
Orizzonte , ad ogüi íiazione i fi deemifurar 
la di iknza dall'ultima ^ a « / o » í , prendere 
un angolo alia proíiima flazione: 11 che rac-
chiude tutto i 'affaredel i 'Agrimeníura. Ve
di A G R I M E N S U R A . 

Nel l iveüare , fi rettifíca lo í lrnmento , 
c ioé fi colioca a Jivcllo , in ogni j iazione, 
e fi fanno le ofiervazioni in avanti, e aü' 
indietro . Vedi L I V E L L A R E . 

Linea d i S T A Z I O N E nella Profpet t iva . V e 
di l'articolo L I N E A . 

S T A Z I O N E , neli' Afironomia , la pofizio-
ne od apparenza d' un Pianeta nello ficffo 
punto del Zodiaco per parecchj giorni. V e 
di PIANETA . 

Mentre la T e r r a , donde noi ofierviamoi 
movimenti de'Píanet i , é fuori del centro 
delle lor orbite, pare che i Pianeti proce
dan o irregoiarmente; poiché alie volte fi 
veggono andaré in avanti, cioé da Oeei-
dente a Oriente, il che fi chiama loro d i -
rezione; ed alie voíte andaré indietro, o 
da Oriente ad Occidente, ii che fi chiama 
loro retrogradazione . Vedi D I R E Z I O N E e R E -
T R O G A D A Z I O N E . 

Ora fra queüi due fiati ve ne dee efifer 
uno intermedio, in cui il Pianeta, per 
quanto appare, non va indietro, né avan
t i , ma fia ícrmo e tiene lo ítefib luogo 
nella fuá órbi ta; il che km Jiazione s1 appel-
la . Vedi STAZIONARIO. 

S T A Z I O N E , S T A T I O , nella Storia E c -
clef iai í ica, fi appiica ai digiuni del quar-
to e del fefto giorno della í c t t imana; c i o é , 
del Mercoledi e del Venerdl ; che raolti fra 
gli Antichi oíTervavano con molta devozio-
n e , fin alie tre ore dopo raezzogiorno. Ve 
di D I G I U N O . 

S.Pietro d'Aleffandria, nella fuá Epijio-
la C a n ó n i c a , can. 15. o í ferva , che fu Ha
bilito, conforme all'antica Tradiz ione , di 
digiunare ogni fettiraana nc5 fopraccennati 
giorni: nel Mercoledi, itx memoria delia 
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rifoluzione che i Giudei prefcro di far mo
riré il nollro Saivatore ; e nel Venerdi , per 
rifpetto alia fuá Pa í i ione . — A l che fi ha 
tuttor qualche riguardo dalla Chiefa d' l u -
ghilterra . Vedi A S T I N E N Z A , 

S T A Z I O N E fí prende anche, nella Chie 
fa R o m a n a , per quella Chiefa , ove fi ac-
quiftano indulgenze in certi giorni. Vedi 
I N D U L G E N Z A . 

S. Gregorio fu queilo che fifsb le flazioni 
in Roma , cioé le Chiefe , ove fi dovea fa^ 
re I' Oficio ogni giorno della Quarefima, 
e ne'giorni feftivi folenni. Egi i notb que-
fie flazioni nel fuo Scuramcntario , taliqua-
li fia nno al prefente nel Tvlejjale Romano ^ 
appropriandole principalmente alie Chiefe 
Patriarcali e T i í o l a r i : ma benché le fla
zioni (oí íero filie, i'Arcidiacono non lafciava, 
ad ogni flazione, di pubblicare al popólo !a 
flazione feguente. 

S T A Z I O N E é anche una cerimonía della 
Chiefa Romana , in cui i Preti o Canoni -
ci vanno fuori del Coro a cantare un'ant í 
fona davanti ií Crocififlb, o 1' immagim; 
della B. Vergine. — QueÜa cirimonia vien 
afcritta a S. C i r i l l o . 

S T E A T I T E , térra di fapone. Vedi T 
articolo SAPONE . 

S T E A T O M A , S T E A T O M A , una fpe-
zie di tumore o p o ü e m a ; confidente in un 
graífume o materia affai limilc al lego; 
moile, fenza dolore, e fenza fcolorare la 
pelle; contenuto in una cjrfcir o vefcica , e 
fác i lmente disfatto dopo un' incifione . V e 
di T U M O R E . 

S T E C C A , un pezzo di legno propria-
mente piano. 

S T E C C A , neli'Agricoltura , fi dice quel 
ferro, che fi mette nel manico della van-
g a , ful quale il contadino pofa il piede, 
e aggrava eíTa vanga per profondarla bea 
nel terreno;, altrimenti á t t u v a n g i l e . 

S T E C C H E , alcune ftrifce di una car» 
ti lagine, che coraunemente fi appeüa ojfo 
d i balena, le quah fi mettono ne'bufiidei-
le donne, per tenerlí diftefi. 

S T E C C O , quella fpina, cb' é in ful fu-
ílo , o su'rarai d'alcune piante. — E S T E O 
CO dicefi anche qualunque fufcello aguzzo , 
od aopuntato. 

S T E C C O N A T O , palancato , chiufura 
fatta di flecconi. 

Z STEC-
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S T E C C O N A T O , nella Fortif ícazione , in 

Inglefe , blinds , una íbrta di difeía o ripa-
r o , ordinariamente fatto di falci, od aitri 
rami incrocicchiati, e meffi aítraverfo , fra 
due file di ftecconi deH'altezza in circa d' 
un uomo, diftanti quattro o cinque piedi 
i'una dalT altra i uíato particolarmeote alia 
teíia del!e trincee, quando fono eñefe in 
fronte ver ío la fpianata; fervendo a copri-
re gH operai o guaí la tor i , e ad impediré 
che non vengano dorainati da 'n imic i . 

S T E G A N O G R A F I A , S T E F A N O r P A -
# I A , l'arte della fcrittura fegrtta, o del-
lo fcrivere in cifera; nota folo alie períb-
ne corrifpondenti. Vedi C I F E R A . 

Due mili' anni fa , un certo Enea T a B i -
cus, come racconta Polibio, avea invenía
te venti differenti maniere di fcrivere, tai
mente che n e í í u n o , fucrché quegli cui era 
comunicato il fegreto, poteffe intendere co
fa alcuna delía materia feritta . 

M a al giorno d'oggi, appena con queft' 
arte íi pub fcrivere qualcoía , che non ven
ga ad effere diciferata , e feopertone il fen-
fo . Ed a queíV arte di diciferare ha moho 
contribuito il Dr. ¿f-^////, M a t e m á t i c o ec-
cellente. Vedi D I C I F E R A R E . 

S T E G N O S I , S T E G N O S I S , S T E F N O 
2 1 2 , u n ' o ü r u z i o n e di qualche naturale 
diícarico , fpezialmente di quello che fi fa 
peí pon . Vtd i PKRSPIR A Z I O N E . 

S T E G N O T I C A , • S T E F N O T I K A , 
nella Medicina, rimed] proprj a chiudere, 
§ fíoppare gli orificj de 'vaf í , od emuntorj, 
quando fono relaffati, fürat i , lacerad , &c. 
Vedi S T I T I C O , e A S T R I N G E N T E , 

* L a parola e forivata dal Greco s-iya , im-
pedio, conltipo , io impedí feo, ferro . 

T a l i fono le foglie di meiogran^to , le 
rofe roffe, le fogüe di- piantaggine, le ra-
dici di torrnentilla , &c. — G l i Scegnottci 
fono proprj neli'emorroidi, ed altri fluíTi 
di fangue. 

S T E L L A , neli' Añronomia ,un nome ge
nérale per tutt'i corpicelefti, Vedi C I E L O , 

L e ¡ieíle fono d i í l in te , mediante i feno-
meni del loro movirnento , &c, in fijfe f 
€d errantt , od erratiche, 

STELLE enanti, fonoquelle le cui diílan-
ze e luoghi , rifpetto dell' una all' altra , 
Ihnno continuamente cambiando, Quefte 
fi chiamano propriamente Pianeti , Vedi 
PIANETA . 

S T E 
Benché alia ñeíTa clafle fi poíTan egual-

raente riferire quelle che volgarmente s'ap-
pellaíio fidle vampeggianti•> o Comete. V e 
di C O M E T A . 

S T E L L E f i f fe , dette anche , pereminenza , 
ftelle , femplicemente, fon quelle, che ten-
gono continuamente 1'ifteffa diüanza , Tuna 
rifpetto all' altra . Vedi F i s s r . 

I punti principali, che gli A fíronomi con-
fiderano circa le Jlelle fiffe, fono la loro£¿/-
J í a n z a ) magnitudine, numero y na tu ra , e 
moto. 

Dif ianza delle S T E L L E fiffe. — L e flelle 
fiffe fono corpi e ñ r e m a m e n t e r e m o t i d á n o i ^ 
e tanto remoti , che non abbiamo ditlanze 
alcune nel Si í iema Planetario da compararfi 
a loro . Vedi D I S T A N Z A . 

L a loro iramenfa diüanza fi arguifee da 
c í o , ch1 elle non hanno alcuna paralaííe fen-
fibile : c i o é , che il diámetro del l 'órbita del
la T e r r a non ha veruna fenfibile propor-
zione a loro: ma fi veggono fempre le ftef-
fe in tutti i punti di v i ñ a . Pare in vero, 
che il Sig. Flamfieed abbia feoperto una pic-
ciola paralaííe: egü trova, e. gr. che il 57-
rius ha una paralaííe di venti fecondi . A m -
mettendo queíla , abbiamo da t i abbaftanza 
per determinare la lor diftanza, cofa, del
la quale s 'é fin qui difperato , 

Perché c o s í , avutafi la paralaííe del S o l é , 
ed eííendo la fuá dií lanza media 54377 fe-
midiametrl della Terra \ fi trovera che la 
diftanza del Sirius della T e r r a é 35477064 
femidiametri della T e r r a . Vedi P A R A L -
L A S S I , 

I I Sig. Huygens tenta la diftanza deliej^e/-
le con un altro m é t o d o , cioe, col fare si 
piccola 1' apertura d'un t e l e í c o p i o , che per 
mezzo alia medefima il Solé non appaiapiu 
grande del .SW/W. In quefto ftato trovb egl i , 
che il diámetro del Solé é come 1 a 27664 
del di lui d i á m e t r o , quand'^ veduto coll' 
occhio nudo. Se dunque la diftanza del So
lé foíle 27664 volte tanto grande quanto 
egli é , ei fi vedrebbe dello ftefib diámetro 
che il S i r ius ; talmente che , accordandoü 
che il Sirius fia uguale al Solé in magni-
tudine ( i l ch 'é una fuppofizione moho ra-
gionevole ) fi trovera che la diftanza del 
Sirius dalla T e r r a é a quella del Solé dalla 
T e r r a , come 27664 a i , Sul quale princi
p io , \\ Sir ius fara 951005328 femidiame
tri della T e r r a diftante dalla noftra Terra» 

Se 
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Se fi oppone , che queíH mctodi fono 

troppo pw^iy ornendicati , per conchiuder-
»ne qualche cofa, poffiam contuttoccio di-
mofltare, che le fielle fono piu remote che 
Saturno; a n z i , ch'elle fono di gran lunga 
piü r imóte che Saturno, in quantoSaturno 
ha una gran paralaíTe, e le fielle forfe nef-
íuna affatto. Vedi S A T U R N O . 

L e magni tudini de lie S T E L L E fijje paiono 
eíTere aífai differenti ; la qual differenza pro-
babilmente nafce , non gia da qualche di-
verfita neile loro veré magnitudini ; madal
le loro d i í l a n z e , che fono difFerenti . Su 
quefta differenza, h fielle vengon diííribui-
te in fette varié c laJE, dette magni tud in i . 
Vedi M A G N I T U D I N E . 

L a prima cla í fe , o le fielle dclla prima 
magnitudine, fono quelle piu vicine a n o i , 
e i cui diametri fono perció piu grandi . 
Dopo quefte vengon quelle della feccnda 
magnitudine , e cosí fi continua fino alia 
f e í l a , la qualc comprende le piu picciole 
fielle vifibili all'occhio nudo. Tutte quel
le , che fono di la da q u e ñ e , fi chiamano 
fielle telefcopiche . Vedi T E L E S C O P I O . . 

Non che tutte le fielle di ciafeuna claífe 
apparifcano giuftamente della ftefia magni
tudine; evvi una gran latitudine in que í lo 
riguardo i e quelle della prima magnitudi
ne apparifcono quafi tutte differenti in lu-
ñro ed in grandezza» V i fono altre fiellef. 
di magnitudini intermedie, le quali gli A -
í lronomi non poffono riferire a queíta claf-
fe , piuttoílo che alia v i c i n a , e perciba le 
coliocana fra 1' una e Talíra . 

I I Procj/on, per eferapio, che To lomea 
fa della prima magnitudine, e Ticone del
la í e conda , fi mette dal Sig- Flamfieed co
me tra la prima e la feconda • 

C o s í , ira cambio di fei varié magnitudi
ni, , ne abbiamo realmente fei volte fei . 

A leun l Autor i afferifcono , che le fielle 
della prima magnitudine fubtendono un an-
golo di almeno un minuto r ma abbiam of-
fervato, che F órbita della T e r r a , veduta. 
dalle fielle fiffe r fubtende folo un angola d i 
venti fecondi; e quindi effi conchiudono r 
che il diámetro delle fielle é di gran lunga 
^ a g g í o r e che quello di tutta V órbita della. 
í e í r a . 

Ora una sfera, 11 cui femidiametro fola-
mente uguagHa la diflanza fra il Solé e la 
i e r r a j, é diece milioni di volte^piu grande 
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del S o l é ; confeguentemente , le fielle fiffe 
debbono effere molto piü che diece milioni 
di volte piíi grandi che il S o l é . 

M a qui v ' é uno sbaglio; perché i dia
metr i , anche delle piíi grandi fielle ^ offer-
vati con un telefcopio, che aggrandifca , 
e. gr. un centinaio di volte, ,non fubtendo
no punto alcun angolo fenfibile, ma fono 
raeri punti lucidi . 

L e fielle fi difiinguono parimente , r i -
fpetto alia lor fituazione, in Af le r t fmi^ o 
Cojiel lnzion: , le quali non fon'altro che 
adunanze di varié fielle circonvicine , con-
fidcrate come coí l i tuenti qualche figura de-
terrainata , come d'un a n í m a l e , &c . e da 
quefia d e n o m í n a t e : divifione, c h ' é della 
fieffa antichita che il libro di Giobbe; in 
cui troviamo , che fi fa menzione d' Or io -
n e , e delle Plciadi , &c . Vedi C O S T E L L A -
Z I O N E . 

Oltre le fielle cosí diflinte in magnitudi
ni e co í l e l laz ion i , ve n 'é dell 'altre, che 
non fono ridotte a quelle o a quefie. Quel
le che non fon ridotte in C o l í e l l a z i o n i , í i 
chiamano fielle informi y cioé fenza forrna y o 
non fórmate 'y della qual forta pareechie , co
sí riputate dagli Antrchi, . fono fíate po fe i a 
fórmate in nuove Coftellazioni dai moder-
ni Aíironomi; , come il C o r C a r o l i , dal Dr\, 
Hal ley y. \o Scutu.rn Sobiefci , da Hevelms y 
S z C r Vedi I N F O R M I S .-

Quelle che non fi riducono a claííí o ma-
gnitudini, fi chiamano fielle ncbulofe, e fien-
do quelle che folo apparifcono lánguida
mente, in forma dr picciole nebule o ní i -
vo lé Incide. Vedi N E B U L O S O . 

I I numero delle S T E L L E par effere vafiifll-
m o , e quafi infinito; nulladimeno certi A -
fi roño mi lungo terapo fa hanno avverato il 
numero di, quelle, che fon vifibili a l l 'oc -
chio ; le quali fi tro van o di gran lunga piuf. 
poche di quel che tal uno potrebbe imma-
ginarfi —'Ipparco 125 aoni avanti T i n -
earnazione ,, airoccafione d' una nuova fiel' 
l a allor comparfa , fece un Catalogo delle 
Stelle , cioé un' Enumerazione delle mede-
fíme r con un' efacta deícrizione delle lores» 
magnitudini , fituazioñr, longirudine, lati
tudine y. &c. che ferviífe di notizia , in ca 
fo che venií íe mai a íuccedere qualche fi-
mile cambiimento weTCteli in awenire^ 
Ipparco fece il numero delle fielle vifibilÉ 
S022. Quefle furon ridotte in quapantotfo» 
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C o Q e l í a z i o n i , ed egli determlnb, cíie fe 
talvolta ve n'appanífe di piu nelle notti 
iberne , ció fi dovcííe attribuire acl un in-
ganno dt lfenfo. — Toiomeo sgg iuníe quat- • 
tro Jielle al Catalogo d'Ipparxo, e fece il 
numero di 1026. — Ndi 'anno 1437 , Ulug 
JBeigh , ñipóte di Tamerlano , in un nuovo 
Catalogo ch'egli fece, ne diede folo 1017. 
M a nel Secólo decimofettimo, quando fi 
comipcib a rintracciare 1 ' A ñ r o n o m i a , fi 
trovb che i l lor numero foífe aflai maggio-
re . — A l i e quarantotto Coflellarioni degli 
Antichi , ne furono aggiunte dodici di nuo-
v e , fcoperte verío il Polo meridionale, e 
due verfo il Settentrione; oltre parecchie 
altre non univería imente ammcífe , come il 
fior di gigiio , la quercia regia , &c. Vedi 
C O S T E L L A Z I O N E . 

Ticone Brahe pubblicb un Catalogo di 
777 flclle , fulle fue propie o í fervaz ioni ; e 
Keplero, da Tolomeo ed a l t r i , T accrebbe 
í lno a 1103, Ricciolo a i4<58, e Bayer a 
1725: I l Dr . Halley ve ne aggiunfe 375, 
da lui oífervate entro ii Circolo Antartico . 
-—Hevelio , fulle fue proprie oíTervazioni, 
e su quelle del Y)*. Ha l l ey , e degli A n t i c h i , 
fece un Catalogo di 1888 Jielle: e il Sig, 
Flamfleed ha pofcia fatto un Catalogo di 
non meno che 3000 Jielle, tutto fulle fue 
proprie elatte oífervazioni . Vedi C A T A -
IOGO . 

V e r o fí é , che di queíle 3000 ve n ' é 
molte, che fol per mezzo d'un telefeopio 
fono vifibili; né un buon occhio ne ved ra 
forfe rnai piu di cento al medelimo tempo 
nel C ie l piu chiaro: l'apparenza di innume-
rabili di p iu , frequente nelle chiare notti 
del Verno", nafce dall'inganno delta noli ra 
vifta abbagíiata dal loro fcintillare, e daü' 
ufo nolko di vederle in confufo, e di non 
ridurle a qualche ordine . M a con tutto 
eib le Jielle fono realmente quafi infinite. 
Ricciul i non fa alcuno ferupolo d' affer-
mare , nel fuo nuovo A l m a geJi o , che chi 
dictífe effervi piu di venti mila volte ven-
ti mila Jielle , nulla direbbe d' improba-
bile . 

Perché un buon telefeopio, diretto quafi 
ad ogni punto de' Ciel i , difeopre raolte Jiel
le , che non fi trovano dalla nuda vifta : 
particularmente nel i a v í a lattea , che non 
é altro che un'adunanza di Jielle, troppo 
l i m ó t e per tífer vedute ad una ad u n a , 

m a cosí ftrettamente difpofte) che danno 
un' apparenza luminofa a quella parte de' 
Cie l i , o'/elle íi trovano. Vedi GAL<IS-
S I A . 

Nella fola Cofiellazione delle Pliadi , in 
cambio di fei ó fette Jielle v é d u l t dal mi-
gl iór ocehro , i! Dr. H o o k , con un telefeo
pio longo dodici piedi , ne contó fettantot-
to 5 e con vetri piü grandi , molte altre di 
piu di diverfe magnitudini. F. de R h e i t a , 
Cappuccino , aíFerma , d'aver egli oífervato 
piíi di 2000 Jielle nella fola Coí le l laz ione d1 
Orione . 

L o fieífo Autore ne trovb piíi di 188 
nelle Pliadi. E Huygent mirando la J h l l a 
ch' é nel mezzo deíía fpada d' Orione \ in 
cambio d'una , trovonne dodici. Galileo 
trovonne ottanta nella fpada d1 Orione ; 
ventuna nella Jiella nebulofa della di lui te
ña ; e trentafei nella Jiella nebulofa, detta 
prajepe. 

Le mutazionl che Jori avvenute nelle S T E L -
L E , fono aííai confiderabiU, contro i 'op-
pinione degli A n t i c h i , i quali fofteneano, 
che i Cie l i e i corpi celefti erano incapaci 
di ver un cambiamento , eífendo la lor ma
teria permanente ed eterna , infinitamente 
fuperiore alia durezza de'diamanti, e non 
Jufcettibile d'alcuna forma diverfa . E in fat-
t i , fin'al tempo d'Anfiotile , ed anche du-
cent' anni dopo , non vi fu veduto alcun 
cambiamento. 

II primo fegui l'anno 125 avanti V l t í -
cainazione ; allor che Ipparco vedendo com-
parire una nuo.va J ie l la , fu il primo ad i n -
duríi a fare un Catalogo áaWc Jielle, accioc-
ché la Porte rita , come abbiam oífervato , 
poteííe accorgerfi di qualunque futura rau-
tazione di fimil forta. 

Nell'anno 1572, Ticone B rahe , oífervb 
un'altra nuova Jiella nella Coftellazione , 
detta CaJJtopeia, il che fimilmente gli diede 
occafione di fare un nuovo Catalogo. L a 
fuá magnicudine, da principio , eccedeva 
quella delle pib grandi delie nofire Jielle,. 
Sirius e Lyra ; pareggiava anche quella di 
Venere , quand'era nella fuá maggior vici-
nanza alia T e r r a ; e fi vedea in chiaro gior-
no . Eíia continub cosí fedici mefi ; verfo 
1'ultima parte de'quali , comincib a decli
nare, ed alia fine totalmentedifparve, fen-
zaverun cambiamento di luogoin tutto quel 
tempo» 

Leo-
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Lcovicius ci parla cT un1 altra Jlella , che 

spparve nclla ftefla Coftellazione , verfo 
Tantio 905, e raffomigliava a quella del 
1572 ; e cita un'altra offervazione anti-
c a , da cui appariíce, che una nuova Jlel
la fu ved uta ve lio T ifteflb luogo oelP a li
nt) 1264. 

II \ J r . K e i l é di parere, che quefle fie-
no íhre tutte 1'iüeíTa flella; e crede , ch' 
ella p n i fare di nuovo comparfa da qui 
a meno ai 130 anni. 

Fabncio fcopri un'altra n u o v a / ¡ e l l a nel 
eolio della Balena , la quaie appárve e di-
fparve varié volte negü anni 1648 e 1662. 
11 Sig. Boutllaud ne deícrive il corfo e ií 
moto. 

Simone Mario ne fcoprl un'altra nella 
cintola di A n d r ó m e d a , in 1612 e 1613^ 
íebbene il Sr. Boui l laud dice, ch'ella era 
flata veduta prima, nel quintodecimo Se
c ó l o . Un1 altra ne oflfervb Keplero nel Ser
pentario . Un1 altra della terza magnitudi-
ne neila Coí le l laz ione del C i g n o , vicino 
al becco, neli'anno IÓOI , la quale difpar-
ve nel 1626, e fu offervata di nuovo da 
Hevelio nel fino all1 anno 1661, e 
di nuovo nel 1666 e 1671 , come una ¡ ie l -
la della fefta magnitudinc. 

Egl i é certo, dagli antichi Cataloghi , 
che molte delle flelle antiche non fon'ora 
vifibili . Queft' é particolarmente notorio 
nelle Pl iadi , o fette fielle ^ di cui fei fo
jamente fon'ora viübili all 'occhio; cofa 
lungo tempo fa oífervata da Ovidio: tefti-
monio quel verfo, Qua feptem dici y fex ta-
men effe folent . 

II Sig. Montanere , nella fuá lettera alia 
Societa Reale nel 1 6 j o , o í íerva, che man-
cano al prefente ne'Ciel i due flelle della 
feconda magnitudinc, nella poppa della na
ve d'Argo e nella fuá antenna; le qüali 
erano fíate vedute fin all' anno 1664. N o n 
fi fa quand'elleno cominciaflero a fvanire; 
ma egii ci aíficura, che non ve n'era ií 
m í n i m o barlarae in 1668. Egli aggiugne, 
d' a ver egli offervato nelle Jhlle fijfe moiti 
cambiamenti di piü , anche fin al numero 
di cento . 

Quanto alia natura delle S T E L L E fiffe, 1' 
immenfa loro diílanza ci lafesa a (Tai im-
brogliati su tal punto. C i b che ne poffiara 
raccorre di certo da'lor fenomeni, é quan
to legue: 
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10. Che le flelle fiíTe fono pih grandi 

che la noñra T e r r a . Quefto fi pub dimo-
ñrare c o s í : fupponete due flelle C e D 
( T a v . Ajl ronomia) fig. 7. ) Tuna neU'Oriz-
zonte oriéntale , e 1'altra nell'occidentale. 
Súbito che D arriva in G ; C apparra ir» 
D . Ma poiché ambedue fi movono colT 
iñeíía velocita , mentre C deferive P arco 
C H D ; la fleüa D che defenve un arco 
cguale a C D H , apparra in F .* per il che , 
fe le flelle C e D fono piu piccole delia 
T e r r a , la Jlella C non íara veduta nell5 
Orizzonte o r i é n t a l e , quando 1'altra, D , é 
arrivata all'Occidentale : M a ficcorne queft1 
é contrario alia fperienza, ne fiegue , che 
le Jielle efiendo in L e S , ed ivi vedute 
¿ l io ftefíb tempo da Spettatori in A e B , 
íono piu grandi che la T e r r a A B . 

2o. L e Stelle fiífe fono piu diftanti dalla 
T e r r a , che il piü lontano de'Pianeti . Per
ché di fpdfo noi troviamo le Jielle fiíTe na-
feofte dietro al corpo di Saturno, c h ' é i l 
piíi alto di tutt' i Pianeti . 

3o. Le [telle fiíTe rifplendono colla lor 
propria luce: perché fono aííai piíi ionta-
ne dal Solé che Saturno, cd appaionomol-
to piíi piccole di Saturno-, ma p o i c h é , cib 
non o í l a n t e , fi trova ch'elle rifplendono 
afTai piu lucidamente di Saturno , egli é 
evidente che non poflbno accattare la lor 
luce dalla medeí ima forgente , da cui la 
prende Saturno, aoe, dal S o l é : ma poiché 
non conofeiamo altro corpo luminofo fuor-
ché il S o l é , dal quale poíTano trarre la lor 
luce; ne fegue, che rifplendano colla lor 
propria nativa luce. 

Quindi i 0 , fi dee dedurre , che le flelle 
fiffe fieno altrettanti Soli ; perché hanno 
tutt'i caratteri di S o l i . Vedi SOLÉ. 

2o. C h e , fecondo ogni probabilita, le 
Jielle non fono piu piccole del noftroSole. 

3o. Ch'egli é aífai probabile, che cia-
feuna Jiella fia il centro d'un Siftema , ed 
abbia Pianeti o T e r r e , che a lei intorno 
rivolganfi, nella üelTa guifa che fanno at-
torno al noftro Solé ; cio^ , abbia corpi opa-
chi i l luminati, ri ícaldati , e nutriti dalla fuá 
luce . Vedi S I S T E M A . 

Quant'iramenfo percib par egli che fia 
i' Univerfo ! I n fatti egli dee cffere infini
t o , o infinitamente vicino all'infinita . V e 
di U N I V E R S O . 

Keple r , invero , nega , che c iafeuna^//^ 
poífa 
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p o í l a a^ere il fuo S'ulema di Pianeti come 
lo ha il noftroj e Üima ch'elle fieno tut-
te fiífe nella fteíía fuperficie o sfera; ad-
ducendo, che fe una foffe due o tre volte 
tanto rimota quant' un1 al tra , ella appar-
rebbe due o tre volte si piccola, fuppo-
nendo eguali le lor veré magnitudini ; lad-
á o v e non evvi la mín ima difíferenza nclle 
loro magnitudini apparenti , giuflaraente 
offervate, M a a cib vien o p p o ñ o , che non 
folo Huygens ha fatto vedere, che i fuochi 
e le fiamme fono viíibili in di í lanze ove 
altri corpi , comprefi fotto angoli eguali, 
fparifcono , ma dovrebb1 egualmente pare-
r e , che il Teorema ottico circa i diametri 
apparenti degli oggetti eíTendo reciproca
mente proporzionale alie loro diftanze daü' 
occhio, vale folo raentre i l diámetro delT 
oggetto ha qualche ragione fenfibile alia fuá 
diflanza . 

4o. Trovandofi fempre, che fuelle ficl-
le quali apparifcono e fparifcono a vi-

cenda, crefcono in magnitudine alia lor pri
ma comparfa, e dicréícono quando comin-
tiano. a difparire , ed effendo elleno egual
mente fempre vifibili per mezzo di telefco-
p j ; egli fembra , che le medefime per qual
che terapo dopo ch'elle íi fono! perdute aü' 
occhio nudo ( d i che abbiamo varj efempj 
nelle Tranfazioni Ftlofoficbe) non íicno al-
tro che Pianeti , che fanno i lor periodi at-
torno alie /{elle filíe, come attorno a'lor 
rifpettiví Soli i quando pero taluno non in-
dinaf íe piutíoflo all'oppinione del D r . K e i l , 
cioé che h j le l le perdono i l loro fplendore 
e fparifcono, a caufa che reflan coperte di 
macule , fimili a quelle di cui fi trova fo-
vente cofperíb il Solé . , Vedi M A C C H I E . 

5o. Si conghiettura probabiíraente , che 
q u z ñ c Jielle temporanee, le quali , eí íendo 
venute a fparire, non fi fono piu tróvate 
nuovamente di ritorno, fieno del numero 
delle Comete , le quali fanno lunghe fcorfe 
da' loro So l i , o dai centri de'fuperiori S i -
ñ e m i Flanetar/ y cioé dalle Jlelle fiíre; r i -
tornando troppo di rado perché ci accor-
giamo de'lor ritorni. Vedi C O M E T A . 

Moto delle S T E L L E . — L e Stelle fiíTe han-
no due forte di movimento,. Tuno detto 
moto primo y comune o diurno ^ o moto del 
primo mobile mediante quefto elle fono pór
tate o condotte infieme colla Sfera o F i r -
saamcntOj in cui paiono fitte, intorno al-
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la T e r r a , da Oriente ad Occidente, nello 
fpazio di ventiquattr'ore . 

L ' altro , detto moto fecondo o propr'io, fi 
é q^uello con cui elle vanno indietro da Po
nente a Levante attorno ai Poli dell' Ec l i t -
. t ica , con un'eflrema lentezza, non defcri-
vendo piü d'un grado del lor circolo nello 
fpazio di feítantuno o fettantadue anni , ov-
vcro piu di 51 fecondi in un' anno. 

Alcuni hanno immaginato , non so su 
qual fundamento, che quand'elle avranno 
fatto i l giro de'punti , onde prima parti-
rono, la Natura finirá il fuo corfo \ ed aven-
do le j lel le compiuta la lor carriera , i C i e -
ii refteranno in ripofoj fe 1'EíTere , che lor 
diede il primo moto, non gli deftina a co-
minciare un gltro circuito. 

Sul piede di quefto c a l c ó l o , il Mondo 
verrebbe a durare 30000 anni , fecondo T o -
lomeo i 25816 fecondo Ticone ; 25920 fe
condo Ricciol i ; e 24800 fecondo C a í l i n i . 
Vedi P R E C E S S I O N E delf Eqainozio .. 

I n effetto , comparando le oíTervazioni 
degli Afironomi antichi con quelle de'mo-
derni, troviamo, che le latitudini delle fi el
le fiífe continuano ad eíTer fempre le fie (fe j 
rna che la lor longitudine fi va fempre au
mentando mediante quefto moto fecondo .. 

C o s í , e. gr. la longitudine del Cor Les-
nis trovoffi. da To lomeo , A . D . 138, d ie 
re 2o 30 ' ; nel 1115 oífervofti da' Perfiani 
eflere 17o 30' : nel 1364, da Alfonfo, 20o 
40 ' ; nel 1586 dal Principe di Affia, 24o 
1 \ ; nel 1601 da T i c o n e , 24o 17'; e ne l 
1690 dal Sig. Flamfieedj 2 50 3 i '20/ / ; don
de fáci lmente s' inferí ice il moto proprio 
delle Jlelle r fecondo l' ordine dei Segni in; 
circoli paraleili all' Eclittica. . 

Ipparco fu il primo a fofpcttarc quefto 
moto , paragonando le oíTervazioni di T i -
mocari e d' Ariftiüo colle fue proprie. T o 
lomeo, che vivea tre Secoli dopo Ipparco, 
dimoftrb lo íleíTo con argomenti incontra-
ftabili. Vedi L O N G I T U D I N E . 

E ' vero , che alcuni hanno immaginato 
un cambiamento nelle latitudini delle Jlelle ; 
ma una tal oppinione é poco foílenuta dall1 
oíTervazione. Vedi L A T I T U D I N E . 

Ticone Brahe fa 1' aumento di longitudi
ne in un Secólo iG 25' ; Coperníco i0 23'" 
40*' 12'1""; FlamJIeed e Ricciclo i0 23'2o'/; 
Bulliardo i0 24.' $4." j Hevelio 10 24''40" 
5 o''7 j onde, con FlamJIeed y fi pao ben fif-

íasa 
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fare a 50' Tannuale accrefcimento dclle lon-
^itudini delle Jhlle fiííe. 
0 Da queíli da t i fi ha fáci lmente 1'accre
fcimento cleila longitudine d'una fldla per 
qualche dato tempoj e quindi eífendodata 
fa longitudine d'una f ie l la p^r qualche da
to anno, fi trova prontamente la di leí lon
gitudine per un altr' anno : e. gr. la longi
tudine dal Sirius nelle Tavole del Sig.Fla-m-

Jleed per Panno 1^90 eífendo 9049' ^ h fi 
trova la fuá longitudine per 1'anno 1724, 
col raoltiplicare rintervalio ditempo, cioe 
34 anni per 50"', il prodotío 170o*, ov-
vero 28' 2" , aggiunto alia data longitudi
ne , dará la longitudine ricercara , 10o 
17 3 • 

I principali fenomeni delle ficlle fiííe, i 
quali naícono dal lor comune e proprio mo
to , oltre la lor longitudine, fono le lor 
altitudini, afcenfíoni rette, declinazioni, 
oceultazioni, culminazioni ^ il levare e tra
montare ; che fi poífon vedere fotto i lor 
propj articoli, ALTÍTUDINE , ASCENSIONE, 
DECLINAZIONE, OCCULTAZIONE , &C. 

L e varié fielle in ciafeuna Coftellazione, 
e. gr. in T a u r o , Boote, Erco le , &c. le lo
ro longitudini , lautudini , magnitudini, no-
m i , luoghi , &c. fecondo quanto ne filfa 
il Stg» Flamjleed nel Catalogo B r h a n n i c o ; 
íi veggano fotto il proprio articolo di cia-
feuna C o í k l l a z i o n e , TAURO, BOOTE , HER
CULES , &e. 

Per jmparar a conofeere le varié flells 
fiífe mediante il Globo; Vedi GLOBO . 

L a paralaífe, e la dií lanza d^lle flelle fií
fe , vegganfi fotto PARALASSI C DISTANZA . 

STELLA C i m m p o l a r e . Vedi CIRCUMPO
LAR! , 

STELLA del mat t ino. Vedi MATTINA . 
^ Luego d' una STELLA . Vedi LUOGO e AP-

PARENTE, 
STELLA Pelare. Vedi POLO. 
STELLA , nella Fortificazione, un picciol 

Forte , con cinque o piu punte, od ango-
li faglienti e rientranti, che fi fiancheggia-
no 1'un i'.a!tro., e ^ cui faccie hanno90j 
o cento piedi di iungo. Vedi FORTE. 

Per i'addietro , i Ford a fiella fi facean 
di fpetfo nelle linee di circonvallazione, 
dopo due o tre ridotti. Vedi RÍDOTTO, 
e FORTE (Sconfe) . 

STELLA , nella Pirotécnica \ una compo-
fizíone di materis c o m b u a i b i ü , le quali ef-
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fendo pórtate o gittate ¡n alto ncil' aria , 
danno 1'apparenza d' una vera fiella. 

L e flelle fi adoperano principalmente co
me appendici di rocchette , folendofi in-
chiuderne un certo numero in un cappel-
lo o coperchio di forma cónica che ib. ai-
Ja tefta della rocchetta, la quale feco in 
su portándole fino alia fu a maggior altitu-
dine, ivi le fielle prendendo fuoco, ven-
gono fparfe intorno intorno, ed efíbifeono 
un vago fpettacólo . Vedi ROCCHETTA . 

Per fare STELLE ; mefehiate tre libbredi 
falnitro, undici oncie di zoifo, una d'an
timonio, e tre di polvere da fchioppo pol-
vtrizzata: ovvero dodici oncie di zolfo, 
fei di falnitro, cinque e mezza di polvere 
polverizzata, quattr'oncie d ' o l í b a n o , una 
di maftice, canfora, fublimatodi mercurio, 
e mezza d' antimonio ed orpimento . 

Bagnate cotal raaíía con acqua di gom-
m a , e fatela in picciole paliottole della 
groífezza di nocelle o caftagne, che farete 
feccare al S o l é , o nel forno. Quefte pren
dendo fuoco jn aria rapprefenteranno fielle. 

STELLA, nelT A r a l d i c a , denota una ca
rica , che fovente fi porta in fullo Scudo, 
e su i pezzi onorevoli, in figura di fiella. 

Ella diíferifce dalla f ie l la d i fperoné , che 
gl' Inglefi chiamano n iul le t , in quanto non 
é forata come lo é queft' ultima. Vedi STEL
LA d i [peroné. 

Con fi lie d' ordinario in cinque razzi . 
Quando ne ha fei o otto, come preíTo i 
Tedefchi e gli I ta l ian i , trovan neceíTario 
gli Inglefi di farne particolar rnenzione nel 
divifare o blafonare. 

Sulle medagüe le STELLE fono fegni di 
confecrazione e deificazione, eífendo dife-
gnate come fimboli d' eternit^ . — F . Jcu
ben dice , ch1 elle talvolta efprimono i fi-
gliuoli di Principi regnanti ; e talvolta i 
figli mort i , e collocati nell'ordine delle 
De i ta . Vedi DEIFICAZIONE. 

STELLA, é anche un fegno o divifa de-
gli Ordini onorevoli della G i a n i e r a , e del 
Bagno. Vedi GIARTIERA . 

Ordine della STELLA , o la Madonna della 
STELLA , un Ordine di Cavalleria iftituito 
dal R e Giovanni di Francia neiP anno;i352 , 
denominato da una fiella che fi portava ful
lo ftomaco. 

Da principio non v' era ch? trenta C a -
valieri i ma col tempo V Grdine divenne 

av-
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avvilito per la mo'titudme delle perfone, 
che v1 eran ammeíTe í'et)7a alcuna diflinzio-
ne. Per la qual ragione , Cario V I L ¡n tem-
po che n'era G r a n - M a ü r o , lo abbandonb , 
e lo diede al Chevalier du Guct, Cavaliere 
della Guardia di Pár ig i , é á' di lui Arcie-
ri o Sbirvi , i qual i tuttora portano una 
Jlella íuüe lor veftimenta. M a queí lo rag-
guaglio é contradetto da altü i i quali vo-
gllono che que í i 'Ofdine fia ñato iní l i tuito 
dal Re Roberto Tanno 1022. in onore del-
Ja Beata Vergine e che fia caduto in difprc-
gio duranti le Guerre di Fibppo di Valois. 

Giuftiniani fa men7Íone d'un altro Qrdi
ñe della Stella, a M til i na in S ic i l ia , detto 
anche i' Ordine della Luna crefeente, o della 
Mezza Luna. F u inflituito F anno 1268 da 
Csr lo d 'Angib , fratello di San L u i g i , Re 
delle Due Sici l ie . 

Al tr i pretendono, di1 egli fia flato ifti* 
tuito nel 1464 da Renato Duca d ' A n g i b , 
i l quale prcle il titolo di Re di Sic i l ia . A l 
meno , egli appare dali' Arme di quefto 
Principe, ch'egli faceíTe qualche alterazio-
ne iieila coilana dell'Ordine; perché in cam
bio di fiori di gigl i , e di flelle, egli non 
portava che due catene , dalle quali pen-
dea una mezzaluna, coU'antica parolaFran-
zefe loz , che nel linguaggio enimmatico, 
fignificava loz in una luna crefeente. 

L'Ordine effendo caduto nell' ofeurita fu 
tiuovamente rüevato dal Popólo di Meffina, 
fotto il no me di Nobile Accademia de'Cava-
lier i della Stella; riducendo Taní ica coila
na ad una íola jlella collocata fur una ero-
ce forcuta, ed a feífantadue il numero de' 
Caval ier i . L a lor divifa fí e ra , Monflrant 
Regibus Aj í ra Viam ^ che eíTi eíprimeva-

. M • R 
110 colle quattro lettere iniziali . 
colla Jlella nel mezzo. A V 

ST^LLA di fprone) mullet o mcllet nell' 
Araldica Inglefe, una divifa o portamento 
in forma di roteila di fperone, ch' ella ori
ginalmente rapprefentava. 

L a Jlella di fprone non ha che chique 
punte; quando ve n'é fei , fi chiama fera-
plicemente Si ella. —Sebben altri fanno 
quefta difFerenza, cioé , á \ t la. jlella d i fpro
ne é , o dev'eífere fempre forata, il che 
non é della flella fempliceé — V e d i T a v . 
A r a l d . fig. 71. 

Quefta Jiella d i fperone é el' ordinario la 
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difFerenza, o il fegno di í l int ivo peí quar
to figliuolo, o terzo fratello, o ca ía . Ve 
di DIFFERENZA . 

Qüantunque ella fovente fi porti anche 
fola, come Arma od Imprefa di Famiglia : 
COSÍ , 

Rubino fur un capo (chief) perla, due 
fielle di fprone ( mulletf ) diamante , era 1'Ar-
tHíi del famofo Lcrd Vtfúlam, prima Sire 
Francefco Baccn . 

STELLA , nel Maneggio . — L e S1 FLLE 
bianche nella jronte fono flimate buoni ícgni 
in tutt'i cavaili , eccetto quelie che fun bian
che e bigte: ove la Natura manca di pro-
durre quefto buon diftintivo, 1 no í ln CQT-
zoni fanno fovente ricorfo al l 'arte. Vedi 
CAVALLO . 

II método di fare quefte Jielle, come lo 
praticano gli Olandefi, fi é d'arroftire una 
gran cipolla in cenere calda, e quand'ella é 
quafi interamente arroftita , di fpartirla in 
due, ed inrignerla in olio di noce caldo che 
feotti. C ibfat to , applicano immediatamen
te il l a top ia t tó della medefima al iuogoove 
ha da eífer la Jiella ^ e ve lo tengono una 
mezx'ora. Dopo che l'han tolta v i a , un-
gono il luogo feottato con ungüento di ro-
fe: in breve fpazio di tempo V epidermia ^ 
o fia la pelle efteriore, cafca, e nel luo
go di quefta vi crefee del pelo bianco; m a 
il mezzo continua a reliar fempre nudo e 
privo di pelo , il ch' é il certo diftintivo d'una 
jlella artificíale. 

II m é t o d o , che per lo pih fi ufa dagl'In-
glefi , fi é di radere il pelo dal luogo ove 
fi ha da fare la Jiella] poi di applicarvi un 
poco d'olio di vitriuolo con una penna, o 
fimili, facendolo paliar leggiermeníe fopra 
il luogo fpelato. Q_uefto mangia via le ra-
dici del primo pelo, al quale ne fucccdeia 
un bianco. Si fana la piaga con copparofa 
e ungüento verde. 

Per fare una STELLA nera^ fopra un ca-
vallo bianco o d'altro colore; lávate il luo
go, che fi ha dacangiare, frequentemente, 
con radici di felce e con falvia bollite in 
lifciva ; e c ió produrra pelo ñ e r o . L o ftef-
fo fi pub fare, col batter infierne latte agro, 
gallozze e ruggine, ed ugnerne la parte, 

Una STELLA roffa fi fa con un'oncia d'ac-
qua forte, un foldo d'acjquavite, e dieciot-
to foldi d'argento; il tutto rifcaldato infie
rne irr un vetro; e con cío untandone il 



S T E 
iuogo. C i b fa fubito divenir perfettamente 
roíío il pelo j ma queflo fol dura fino a tan
to che il cavallo muti i l fuo mantello; ed 
allora fi dee rinnovar l'operazione. 

STELLA. Vedi rarticolo PsEUDOjíe//^. 
S T E L L A R E . Vedi INTERSTELLARE , 
S T E L L A T E p iante , fono quelle, le cui 

foglie vengono su i garabi, a cene diftan-
z e , in forma di ftella con raggj; ovvero, 
que' fiori che hanno figura di ftella, o che 
ion pieni d'occhi fimili a ftelle, nel fiocco 
e ne'pendenti. Vedi PIANTA . 

I I Sx.Ray chiama quefto genere il déci
mo delle piante Inglefi ; della quale fpezie 
fono l'erba crocc, l an jo l lugo , la robbiafal-
vat ica , Vafperula, o latfuga di bofco, il 
gal l ium o fíoralifo e mughetto, Vapar ina , 
e la robbia d e ' T i n t o r i . — A cui egli ag-
giugne, qual párente di queflo genere, il 
nafturcio Indico, ii crefcione Indiano, o 
fperón giallo d i lodola y come lo chiaraano 
gi' Ing le í l . 

S T E L L A T O , preífo gl' Inglefi , efioilé. 
— U n a C r o ^ STELLATA , é una ftella con 
foli quattro iunghi raggj, in guiía di ero-
ce; ed in conformit^ larga nel centro, e 
terminante in punte acute. Vedi CROCE. 

STELLATO, o fia Ridotto o Forte a Hel
i a , nella Fort i f í caz ione , un'opera con va
rié faccie, generalmente compofta da cin-
que ad otto punte, con angoli fagüenti e 
rientranti che fi fiancheggian 1'un l 'altro; 
ciafeuno de'fuoi lati contenendo da dodici 
a venticinque braccia. Vedi FORTE e R I 
DOTTO . 

S T E L L I O N A T O * ; STELLIONATUS , nel
la Legge C i v i l e , una fpezie di reita com-
raeífa mediante un contratto frodolente , 
quand'una deile partí vende una cofa per 
c\h ch1 ella non é . 

* Cujas dice, che la parola viene da fiel-
lio , una forta d i lucertola moho fett i le . 
— Se ne f a menzione nel C ó d i c e , leg. 
IX. t i t . 34, 

C o m e , fe io vendo un podere per m i ó 
proprio i l quale fpetta ad un altro; ovvero 
mando una cofa come franca e liquida, la 
qual é di gia impegnata ad un alíro i o fpac-
cio rame per oro, &c. 

I Romani ufavano di fpeífo la parola 
Stellionatus per efpnmere ogm forta di de-
l i t t í , che non aveano nomi proprj. 

S T E L O , STYLUS, ndla Botánica, quel-
Jomo F U L 
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la parte-che s'alza nel mezzo d'un fiore, 
e regge, colla fuá parte inferiore, su i ru* 
dimenti del frutto, o del f e m é . 

Quefio fi chiama piíi ufualmente p i f i i l l o : 
febbene Bradley fa una difiinzione; chia-
mandolo ¡ l e l o , quando egli é foiamente uni-
to o contiguo al femé o frutto; e p i f i i l l o , 
quand'ei contiene il femé o frutto entro di 
s é ; appunto come 1'ovaia contiene 1'uovo. 
Vedi PISTILLO . 

S T E N D A R D O » , in Guerra , una forta 
di bandiera od infegna, portata qual íegna-
le per unir infierne le varié truppe che ap-
partengono alio fleffo Corpo . Vedi BANDIE
RA , & c . 

* D u Cange fa derivar la parola da fian-
darum o fiantarum, flandardura o ftaa-
dale, parole úfate nel Lat ino corrotto 9 
per fignificare la principal bandiera 
un Efercito. Menagio la f a derivare dal 
Tedefco , ftander, o dair Inglefe ftand,, 
fiare. 

L o Stendardo é d'ordinario una pezza di 
feta, d'un piede e mezzo di quadro, ful* 
la quale ftanno ricamate T a r m i , ladiv i fa , 
0 cifera del Pr inc ipe , o del Colonel lo. 
— Ella é attaccata fur una lancia , deila 
lunghezza d1 otto o nove piedi, e queña 
fi porta nel centro della prima fila d' uno 
Squadrone di Cavalleria. Vedi SQUADRO-
NE « 

L o Stendardo fi prende per qualunque in
fegna militare di Cavalleria; ma piu par-
ticolarraente per quella del G e n é r a l e ; o per 
lo Stendardo Reale . — Q u e g l i che fi porta-
no dalT Infantería fi chiamano piuttofio ban-
diere. Vedi BANDIERA e INSEGNA. 

G l i antichi R e di Francia portavano i l 
cappuccio di S. Martino per loro flendardo. 
1 T u r c h i confervano uno flendardo verde 
portato da Maometto, con grandiíTima di-
vozione; credendo che fia ñato recato quag-
giu dall1 Angelo Gabriele. Ogni volta che 
lo fpiegano, quei che profeífano la Fede 
Maomettana, fono obbligati a prender 1'ar
m i ; quei che rifiutano, fi debbono (limare 
infedeli. Vedi PADÍGLÍONE. 

STENDARDO , nel Coraraercio. Vedi STAN
DARD . 

STENDARDI Campal i . Vedi Bandiere del 
CAMPO . 

A T E N D E R E , f i re tch , preífo i Marinan I n 
glefi . 1— Quando, eíícndo in mare, vogiiono 

A a al-



i S < S S T E 
alzare V antena , o tirar la vela , dlcono , 
ftendete {flretch ) o fpingete avant i le vele : 
intendendo , che la parte , colla quale g'i 
uomini hanno da tirare, fi debba porre nel-
le lor mani , tal che vengano a tirare. 

S T E N T O R O P H O N I C A tuba, una trom
ba parlante i cosí deíía da Stentor ( perfona 
mentovata nel quinto libro del!'liiade, la 
quale potea parlare piíi forte che cinquan-
ta uomini ) e da qmé •> voce. 

II corno flentorofonico d' AleíTandro il Gran
de é famofo; con quedo egli potea dar or-
dini al fu o Efe re i to nella diftanza di i co 
fladj; il c h ' é piu di dodici miglia I n g l d i . 
Vedi TROMBA parlante. 

S T E P H A N I J q u a . V . l'artlcolo ACQUA . 
S T E R C O R A N I S T I OSTERCORARJ, 

Stercorantjix, un nome che quci della Chie-
fa Romana davano a que i tal i , che foíl ene-
va no , che l' oftia foííe íbggctta a digeíl io-
n e , e a tutte le confeguenze di queda , co
me gli altri c ib i . Vedi OSTIA . 

* L a parola e formata dal Latino í l ercus , 
fierco . ^ 

I l Cardinale Humberto nella fuá rifpbfta 
a Niccta Peftorato lo tratta d i Stercoranijla, 
puramente perché foftenea, che 1' Euchari-
í l ia rompeíTe il digiuno; laqual oppinione, 
fecondo l u í , portava direttamente alio ^rer-
covanifmo . 

S T E R E O B A T A * , o STEREOBATES , neli' 
Architettura antica , la bafe o fondamento, 
su cui vien eretto un muro di colon na , od 
altro pezzo di Eabbrica . Vedi BASE. 

* L a parola e formata dal Greco, -tpíopÚTij?, 
fojiegno fodo. 

Quefto corrifponde beniffimo al zoccolo 
continuo , o b a í a m e n t o , de' Modero i . V e 
di ZOCCOLO ( Socle ) . 

Alcuni lo confondono col!' antico Styloba-
t a , o p iedeí la l lo; ma in tffetto, lo Ste-
reobata é alio Stj/lobata c ió che lo Styloba-
ta é alia (pira o bale della colonna. Vedi 
PIEDESTALLO . 

S T E R E O G R A F I A * , i'arte di delinea
re le forme o figure de' folidi fopra un pia
no . Vedi SOLIDO . 

* L a parola e formata dal Greco rjcssV, /o-
l i d o , e ypettpa , io dejerivo . 

S T E R E O G R A F I C A proiezione della sfe-
r a , é quella , in cui fi fuppone che V occhio 
fia collocato nella fuperficie della Sfera. V e 
di PROIEZIONE della sfera. 

S T E 
L a proiezione flereografica é la proiezione 

de' circoli della Sfera ful piano di qualche 
gran circolo; fupponendoíi che i'occhio fia 
collocato nel polo di tal circolo. V e d i C i R -
COLO, SFERA, e PROSPETTIVA . 

II método , e pratica di queila proiezione, 
intutt ' icaf i prineipali, cioe , su i piani del 
Meridiano, deli' Equinoziaie , e deli' Oriz-
zonte, é come legue: 

STEREOGR AFICA proiezione ful piano del 
Meridiano. — Siano Z ( ¿ N E ( Tav. Frofpett. 
fíg. 2 2 . ) il Meridiano, Z e N i Pol i , co
me anche il Zenit e Nadir ; E Q 1' Equi
noziaie ed Ori/zonte ; Z N il Coluro equi
noziaie, e principale o primo circolo verti-
cale: Z 15 N , Z 30. N , Z 45 N , &c. fo
no circoli d'ora o Meridiani , ed anche az-
z imutt i , perché il polo é nel zenit. Per 
deferivere queíli circo!!, tróvate i punti , 
15, 30 , 4 5 , 60 , &c. nell'Equinoziaie , col 
metiere o tirare la mezza tangente della lor 
diftanza da V i ^ poi fi tro vano i lor centii 
col tirare le loio co-fecanti, per ambi i ver
il , da' ¡oro punti d' interfecazione coil' Equa-
tore: £0 , 23 , e ^ , 3^ , fono i T r o pie i 
fet íentrionale e meridionale , i qual i , íi de-
ferivono col tirare la mezza tangente di 23 
gradi 30 minuti da Y per ciafcun verfo \ 
a llora la tangente del fuo complemento, c ioé 
66 gradi 30 minuti , per ciaíeun verfo di la 
ful Coluro prodotto, da i lor centri. C o n 
queüo método , fi poí íooo deícrivere tutt' i 
paralelli delle declinazioni . — O v v e r o , voi 
potreüe aver tirato la co fecante del para-
lelio dal centro del primitivo, che anche 
avrebbe trovato lo fleífo punto per lo cen
tro del paralcllo, il cui raggio é eguale al
ia tangente della fuá diñanza dal fuo polo, 

I paralelli in queda proiezione, fono altre-
si almucantari , o paralelli d' altitudine ; 
23 , 3̂  é l 'Ec l i t t i ca , che dee eífer divifa 
dalla divi í ione fulla fcala delle raezze tan-
genti; ma denomína la fecondo i fegni del 
Zodiaco, contando 30 gradi per ciafcun fe-
gno . 

STEREOGR AFICA proiezione ful piano delf 
Equinoziaie. —Sieno S C ( fig. 2 3 . ) il Me
ridiano, e Coluro folftizialej E N il Co
luro Equinoziaie, e il circolo d'ora di 6; 
P il Polo Settentrionale; 23 £ 5 , i h T r o -
pico Settentrionale; E 23 N la meta fet-
tentrionale deli' Eclíttica ( il cui centro fi 
trova col tirare la feeante di 23 gradi 3o 

mi-
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minuti da 53 ) e il íuo polo é ¡n a 1' inter-
fecazione del Gircolo Polare, e del Meri 
diano, eífendo ií luego per cui debbon paf-
fare tutt' i circoli di longitudine \ e E Z N 
r O r í z z o n t e di Londra , il quale íi deferive 
Cosi tírate Ja mezza tangente della co-la-
t i íud ine , da P a Z ; a 11 ora la tangente del
la íteíTa, tirata da P a O , o la fuá íecante 
da Z a O , da il fu o centro ; ed il fuo po
lo fara in h 38 gradi, 30 minuti , (nelle 
mezze tangenti) diftante da F , ove h é al 
Z e n i t . 

Per delineare qualfifia altro circo'o in que-
fia proie^ione; 10. Per circoli di longitudi
ne , i quali tutti debbon paliare per a , e 
pe'varj gradi dtll' Ecüttica \ tírate la tan
gente di 66 gradi, 30 minuti,. da a alPin-
g i ü , ful Meridiano prodoíto ; la quale tro
vera un punto, per raezzo al quale una per-
pendicolare, tirata al Meridiano, con térra 
sé i centri di tutt'i circoli di longitudine, 
le cui d i í h n z e tírate al raggio P x farancio 
le tangenti de'gradi delle ior diíianze dal 
Meridiano S P C ( c h ' é quello f pe t tan te a. 
I8Q grad i . ) —20. T u t t ' i paralelli di de-
clinazione fi delineano col tirare le mezze 
tangenti delle loro difiante da P.. — 30. 
T u t t i gli azzionuiti o circoli verticali deb-
bono paffare per /; nel zenit: p o l c h é , dun-
que, ii zenit é 38 gradi 30 minuti diftante 
da P , tirate la co íecante di quello (o la 
fecante di 51 gradi 30 minuti ) da /; fui Me
ridiano eftefo di fotto, e quefla trovera il. 
punto x , il centro dell' azzimutto di Levan
te e Ponente , cioe E /; N ; c i centri di. 
tutt' il refto fono in una l inea, ch'é. per-
pendicolare al Meridiano, e tirata per x . . 
— 4o. I circoli d' altitudine o almacanteri % 
fono circoli rainori, i di cui poli non fono 
nel piano della p r o i e z i o n e c o s í il circolo O 
e , é un paralelio d' altitudine gradi fo-
pra 1' Orizzonte. —50., T u t t ' i circoli d' 
ora fono linee diritte dal centro a l lembo. 

STEREOGRAFICA proiezione fu l . piano delT 
Orizzonte. — P r i m o delinéate un circolo che 
rapprefenti 1' Orizzonte , ed inquartatclo con 
due diametri; allora z fara il zenit del ¡uo-
g0»_ 1 z z 12 il Meridiano; 6 z. 6 il primor 
vcrticale, o azzimutto di Levante e. Ponen
t e ; ( fig. 24.) fate zVzzz mezza tangente 
dl 30'. ( o tangente di 19o 15') Piara 
il Po.odel Mondo. Fate z E ~ : mezza tan
gente di 51o 30' ( o tangente di 25045') ed 
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E o = fecante T di 38 gradi 30 rainu-
z o z=i tangente J ti ; allora o fara i i cen
tro dell' Equinoziale 6 M 6 * 

In quefta proiezione , gli almacantert o a l -
mucantari fono tutti paralelli al circolo pri
mitivo : e gli azzimutti fono tutti linee 
rette che palla no per z il centro del primi
tivo , alie uguali divifioni nel lembo. I pa
ralelli di declinazioni fono tutti circoli m i -
nori , e paralelli ali' Equinoziale , e le loro 
interfecazioni col Meridiano fi trovano col 
tirare la mezza tangente della lor diftanza 
dal zeni t , verfo Mezzogiorno, o verío Set-
tentnone, o per ambi i verfi da z . — S i 
trovano i loro centri , col dijjecarc la di-
fianza fra que i due punti; perché il mezzo 
fara il centro del paralelio. Cos í z £ 5 ~ 
mezza tangente di 20a 00 ~ difianza del 

•Trópico di 25 dal zenit — ~> alia parte di. 
E z ^ ~ mezza tangente di I Mezzogior-
75o—difianza del Trópico di f" no oaU'iti-
3^ dal zenit — — — J g iudaz _ I 
e 1' interfecazione di nuovo col Settentrlo-
ne del Meridiano é i a 

io5c 3° 
3 ° } r ' "1 alia parte di Set-

Per } „ r"tentrione, o all5 
^ ~> i n s u da z 

Per gli circoli d' ora fate z c^= : tangente: 
d i 51o 30% ovvero Pe—fecante di 5 i 0 j o ' , , 
tirate G C T perpendicolare al Meridiano 
prodotto: allora, fe da c col raggio zcy; v o i 
tirate le tangenti di 15o 30o' 45° ' , &c. per 
ambi i v e r f i a v r e t e i centri: de' varj, c ir 
coli d' ora , 7 e 5 , 8 , 4 , &c.. 

N ó t a t e l a tutte le proiezioni f¡ere o gr a f i 
che íi raifurana tutt'1 diametri fulla fcafá 
delle mezze tangenti;, e que í l ' é il fonda-
mento. d i tutta la Gnomónica r o la vera pro-
iekidne. de' circolii d'ora; della. Sfera sttí qua-
lunque data piano.. Vedi SFERICA ,; ORO-
LOGIO a So lé , &c. 

S T E R F . O M . E T R I A , * 2 T E P E O M E -
T P T A , queila parte della. Geomctria , che; 
infegna il modo di mi furaré i corpi folidi 5> 
cioe di trovare la ío l id i ta , o. folíelo c o n t é -
ñuto de' corpi; come g l o b i c i l i n d r i 5, cubi 
vafi „ Vafcel l i , &c,. Vedi SOLIDQ; e. SOLÍ-
DITA' ., 

**' L a parola e fotmat'm daP. Greco, s-tpíosf, 
folido ,, e f/Arpot' r m i fura .. 

I metodi. di queíia fi" poííon. vedere. fotto* 
gi l articoli de'corpi rifpettivi ? come G L o ^ 

2. E O j . 
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BO , SFERA, CILINDRO, &C. Vedi anche 
Se AND A GLI ARE . 

S T E R E O T O M I A , * l'arte o Tatto di 
tagliare folidi, o di íarne delle í e z i o n i ; co
me muri ed altri membri ne'proffiÜ d'Ar-
chitettura. Vedi SEZIONE. 

* La parola e formata da s-epsóí, /olido, 
e <w[¿ií, [evjone . 

S T E R I L I T A 1 * , la qualita d'una cofa 
c b ' é fterile, o non feconda \ in oppofizione 
a feeonditct. Vedi FECONDITA' . 

* La parola e formata dal Latino ñeri l i -
tas, ^ fterilis, bretto, flerile . 

L a Jlerilith fi riputava per afflizione gra-
j o í a dalle donne degli antichi Patriarchi . 
' — L a Natura ha annedo la fienlita a tutte 
le produzioni moftruofe, affinché la crea-
sione non venga a degenerare. Quindi la? 
Jkrilita de' muí i , &c. Vedi MOSTRÓ, MU- • 
L O , &.C. 

L e donne fovente divengono flerili dopo 
« n a feonciatura o qualche difficil fat ica, 
poiché con cib viene a reftarne ofFefo l'ute-
ro od alcun'altra delle parti genitali. Ve
di ABORTO , <kc* 

Dicono gli A l c h i m i í l i , che la fierilith 
del mercurio fomiglia a quella delle don
ne che fono troppo fredde ed umide; e le 
quali , venendo púrgate e rifcaldaíe, fareb-
bero guari íe delia lorofterilitú, come figua-
tifee il mercurio, quand'é purgato fecondo 
le rególe dell' arte . 

S T E R L I N A , o STERLINO ; STERLING ; 
termine frequente nel Commercio Inglefe . 
— U n a Vira, feillino i o daaaro fierlino ^ fi-
gnifica tanto quanto una l i ra , íc i l l ino , 
ioldo o danaro di moneta legittima d' I n -
ghilterra, come ñabil i ta per autorita pub-
bl ica . Vedi L I R A , SCILLINO, &C. 

G l i Antiquarj e i Crit ic i fono affai di-
v i f i , circa i'origine della parola fierling. 
Buchanan la prende dal C a ñ e l l o di Stri-
•veling o Sterling nella S c o z i a , ove aní i -
camentc fu battuta una piccola moneta, 
che coi tempo, fecondo l u i , venne a da* 
le il neme a tutte 1' altre . -—Camdeno 
fa derivar la parola da eaflerling o ejhr-
l ing ; o í í e r v a n d o , che nel Regno del R e 
Riccardo I . il danaro coniato nel le partí 
Oricntali della Germania comincib ad ave-
re fpezial richieña in Inghilterra , a ca-
gione della di lui purezza , e fi chiamava 
eaflerling waney , c ioé danaro Oriéntale o 
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Levantino, poiché tutti gli abitantí di quel-
le Parti fi chiamavano dagii Inglefi Ea-
fierlings o Levantini\ alcuni de'quali , ef-
perti al conio, vennero poco dopo indot-
ti a paíTare nell' Ifola per i vi perfeziona-
re la moneta Inglefe , la quale d'allora in-
nanzi fu da'medefimi denominata Jlerling, 
per eaflerling, o eflerling : non g ia , dice 
Camdeno, da Striveling in Ifcozia, né da 
flella , come alcuni íbgnano che vi foíTe 
improntata una Üella ; perché nelle vecchie 
fcritture di contralto , le monete Inglefi 
fono ferapre dette nummi eaflerlmgi, i lche 
importa tanto quanto moneta buona e le
gittima , &c. —Somner, in oltre, trae la 
parola dal Sa í fone , fleore, regola, faggio , 
o norma; intimando, che quella , quanto 
al pefo ed alia finezza, dovea eííere il co
m ú n faggio o modello drogni moneta cor-
rente. 

I n Stow, ed in alcuni altri degli anti
chi Scrittori Inglefi, flerling o eaflerling fi 
prende anche per una certa moneta, che 
quafi uguaglia il fllver penny, o danaro d* 
argento: ed in alcune occafioni troviamo 
la ñefía parola flerling ufata in genérale per 
una moneta femplicementc \ potendofi of-
fervare , che , per buon tratto di tempo , 
non vi fu altro pezzo coniato che pennies , 
cioé danari o foldi, co'quali gli flerlings o 
eajledings erano divenuti fínonimi : quali 
nella fteífa guifa , che preño gli Ant ichi 
fi ufavano le parole denarius e nummus, 
Vedi PENY, MONETA, CONIO, &c. 

S T E R N O H Y O I D E U S , n e l l ' A n a t o m í a , 
un paio di m u í c o l i , che nafce dalla parte 
fuperiore ed interna dell' oííb delloflernum , 
e parte della clavicula , e parte contigua 
della prima coñola , con una larga origi
n e ; e il quale feorrendo dall'afperarteria , 
glandule thyroidex , e cartilágine feutijorme , 
termina nella bafe dell'oflb hjfoides. Egl i 
tira T o í T o , dritto aU' ingih. —'Vedi Tav* 
Anat. (MIOL. ) fig. 2. n. 7 , 8. 

S T E R N O T H Y R O I D E U S , nell'Anato
m í a , un paio di mufcoli della laringe; che 
nafce nello flernum, o fía oífo del petto, 
e termina nella cartilágine thyroides. Serve 
a tirare in giü quella cart i lágine. 

S T E R N U M , 2 T E P N O N , ToíTo del 
petto, una forta d'o í fo cartilaginofa , che 
fa la parte anteriore del petto , e nella 
quale ftan fitte le coftole . — Vedi Tav*. 
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¿iñati (OSTF.OL.) fig. 3. n. i r . Vedi anché 
l'anicolo O s s o . 

j skgü adulti egli é comporto d'un fol 
pezzo; ma negrinfanti di parecchj , íe-
condo la diveríifa dell'eta. Kerkringio di
ce di 0011 averne mai veduto piü di fei. 
Continuano ad eflere cartilaginofi fino a!!' 
eñ. di fctt' anni; e non fono dopoi mol-
to folidi , ma fpugnofi. Vedi CARTILÁ
GINE . 
- Ali'eftremita inferiore dello Jlermm v ' é 
una cart i lág ine , detta nlpheides o Enfifor-
mis , pe rché raübmiglia alia punta d'una 
fpada. Vedi SIFOÍDES , &c. 

L'ufo delio fternum fi é di difendere ií 
cuore, e di ricevere 1' eftremitadi delle ve-
re cofle. Vedi COSTA. 

S T E R R A R E , o piuttofto difottenare , 
in Inglefe,. Exhumation * , 1'atto di cavar 
fuori un corpo, fotterrato in terren facro, 
per autorita del Giudice . Vedi SEPPEL-
LIRE . 

* La parola Inglefe e compofla dal Latino 
e x , fuori da, e humus, térra. 

In-Francia lo fien amento •> o fía. exhuma-
tio, d'un corpo morto íi ordina quando fi 
pub provare , che tal perfona fu uccifa in 
un duello. —Secondo le Leggi Franzefi , 
un Párroco ha il diritto di demandare lo 
fierramento del corpo d' uno de' fuoi Parro-
chiani , quand'é flato fepolto fuori deila Par-
rochia, fenza il fuo confenfo. 

STERRARE , propriamente vuol d iré , le
vare il terreno, sbaífar la térra. 

S T E S O , in linguaggio di mare; preflTo 
gT log'efi , taught •) o t a i i t \ cioé tirato, 
diftefo, o duro e fermo. — C o s í dicono, 

fet taught, c ioé t í ra te , o fate flefo, Q te-
f o , il fartiame , gil ftaggj, ed ogni altra 
fuñe o corda, quand' el!' c troppo allentata 
e molle. Vedi WIND-TAUGHT . 

S T E W A R D , o SENESCHAL , ( cioé Mag-
giordomo ) un Uficiale in Inghilterra, de' 
quali ve n ' é di varié forte; cosí detto dal 
Saííone , fteda , o dali' Inglefe ¡ k a d , luogo 
0 vece, e da ward , cuftode o guardiano; 
cioé un deputato, o perfona deñinata in 
vece , o nel luogo di un altra . Vedi SENE-
SCHAL. 

. ^ Lord High STEWARD d' Inghilterra, 
c ioé Gran Maggiordomo , é il primo e il 
pm alto Uncía le della Corona ; come que-
gii che ha il potere d1 un Vaert , come lo 

S T E x S p 
chiamano gringlefi ( Vice-roy) , \ Danefi , 
Scc.Stadtholder , e gii S v e d c í i , Reicht Drof-
fe t , val a d iré , Vice Rex, Chamberlayne . 
Vedi LORD. 

I comuni Legifti lo chiamano Magnus 
Anglice Senescalcus, I l di lui oficio, come 
fía efpreííb in un antico Regiftro, é di fo-
prantendere e regolare tutto il Regno, s i 
in tempo di pace che di guerra, immedia
tamente fotto il Re e dopo l u i ; autorita si 
fattamente grande , che non fu giudicata co
fa ficura, il tornare a fidarfi di riporla nel-
le mani d' un Suddito , 

Ta le impiego fu ereditario e permanen
te nella Famiglia de'Duchi di Lancanftro, 
fin al tempo d* Enrico I V . dopo il qua-
le la carica non é ñata data che pro hac 
vice, per modo di provvifione: come per 
officiare ad un Coronamento; od al pro
ce ífo crimínale di qualche Nobile , per 
tradimento, od altro gran delitto. - — D u 
rante il fuo impiego , lo Steward porta 
in mano un baftone bianco; e fubito che 
il proceffo , &c. é finito , ei rompe i l 
fuo baftone, e con cib fpira la fuá Cotn-
miffionef. 

I I Lord STEWARD of the houthold , c ioé 
Maggiordomo del Palazzo , o della Famigliat 
é un Uficiale, cui é commeí fo lo flato del
la Cafa del R e ; acciocch'ei lo r e g o ü e g u i -
di a fuá diferezione. Vedi LORD e H o u -
SHOLD. 

Egl i ha autorita fopra tutti gli uficiali e 
fervi della Cafa del R e , eccetto quegli del
la Cappella , C a m e r a , e S t e l l a ; i quali fo
no fotto il Lord Chamberlain, o Camerl in-
go, fotto il Cavallerizzo Maggiore, e fot
to il Decano della Cappella. Ved iCAMER-
LINGO, &c 

STEWARD of a ship , c ioé Difpenftere 
<$ un Vafcello . Vedi i' Articolo DISPEN-
SIERE . 

S T I B 1 U M , S T I B I , o 2 T I M M I , un 
nome dato anticamente all'antimonio , e 
che ora é di rado in ufo. Vedi ANTIMO
NIO . 

S T I G J liquori ; un termine che alcuni 
C h imici apphcano a fpiriti acidi corrofivi y 
come acqua regia, per la lor efficacia nei 
diñruggere o dtífolvere i corpi mifti. V e 
di SP)RITO, AQUA re^ta , &c. 

S T i G M A T A , 2 T i r M A T A , nella Storia 
Naturale , denota punti o raacchie veduted* 

ordi-
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crdmario su i latí del ventre degl'infetti; 
particolarmente dello fphondylium , ov'elle 
fono aíTai apparenti. Vedi INSETTO . 

Elle non fon' altro che le eflremita di 
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ed in ifcritto, e lo efpretTero negl' inni} 
antifone, &c. compoí l e in onore di S. 
Francefco. 

Dopo la fuá morte, elleno furon vedu-
€erti vafi che terminano ne' lat í ad ogni te da cinquanta de'fuoi Religiofi , come 
íjcdo od incifura, e fervon loro di polmoni.. 

STIGMATA, nel l 'Ant ichi ta , certi fegni 
impreíli fulla fpalla finirtra de' foldati, quan-
do fon arrolati. Vedi MARCA., 

STIGMATA , erano anche certe note, o 
abbreviazioni j confiftenti folo in punt i , di-
fpoüi in varj modi , come in trlangoli, qua-
dratij c r o c i , &c . Ved i ABBREVIAZIONE 
e NOTA 

S T I G M A T A , o STIMATE, é anche un 
termine introdotto da' Francefcani, per ef-
primere i fegni, od impronte delle terite 
del noftro Salvatore, da lui impreí íe ful 
qorpo, del lor Seráfico Padre S. Francefco. 

Era un mattino, circa la P e ñ a della E -
faltazione ,, nell' anno 1224 , quando S. 
Francefco liando in oraiione ful monte A l -
verno, ov'ei s' era ritirato per palTarvi in 
contemplazione e digiuno la fin della State, 
vide un Sera fino con, fe i ale ardenti, del 
re fio fimile ad un uomo, avente le man i 
e i piedi difiefi fopra una croce. Due deile 
di luí ale gli coprivano, il corpo ,. due fegli 
aUavano fopra la t e ñ a , e coll'altre due fcen-
dea ratto a vo ló . 'Cinque raggj procedeano 
dalle cloque ferite della períona croe i filfa , 
ed eran diretti alie cinque pa rti corrifpon-
denti del corpo del Santo. 

Sparita cotal v i í i o n e , egli vide i fegni de'' 
chiodi, &c. fulle fue proprie maní e pie-
d i ; quegli, fiefTi ch'egli avea veduti nell' 
immagine del CrocifiíTo ., L e fue maní e 
fuoi piedi fi trova roño trafitti con chiodi 
nel mezzo \ le. tefie de.' chiodi fi vedeano, 
chiaramenre entro la carne da, una banda, 
e le punte ribadite dall' altra. Su] fuo lato 
deftro appariva una roífa cicatrice, come 
fe fatta da un colpo di lancia; dalla quale, 
colava fovente il fangue in modo, che fe-
gliene macchiava il v e í t i t o , &c. 

I l buon Santo impiegb quanto p o t é , e 
quanto feppe , per nafeondere le S t ímate ; 
ma quelle delle man i e de' piedi gli furon 
ved ute in tempe di fuá v i t a , malgrado del
le fue cure, da parecchj della Fraíernita 
che lo affermarono con giuramento, e da 
alcuni Cardinal i , i q u a l i , dice S. Bonaven-
^ura,, ne atteftarono il rairacolo in voce 

anche da S. C h tara e da lie di lei Monache , 
e da un numero infinito di Secolari j mol-
ti de'quali le toccarono con mano, per ef-
ferne piü ficuri. 

Sopra di cib fi ordinb una Fefla folenne 
da celebrarfi. ogn'anno, in memoria del mi -
racolo, detta la Fefla delle Súmate di S. 
Francefco; e fi compofe alio fieíTo oggetto 
una Me fía od Oficio particolare . 

Col la medefima occafione vena' eretta 
un' Archi-Confraternita da Frid. Pizzi , C h i -
rurgo Romano, nell'anno 1 5 9 4 . 

S T I L E , o STÍLO , 2 T T A 0 2 , una 
fpezie di punteruolo , con cui gli A n í i c h i 
ferivevano fulle piaftre di piombo, o fulla, 
cera &c. e che tuttor íi adopera per ilcri-
vere fopra foglie d' averio , e fulla carta, 
preparata a tal oggetto, &c. Vedi SCRIT-
TURA . 

Queft 'é l'origine di tutri gli altri fígni-
ficati della medefima parola .. 

STILE , Stylus , nelia Chirurgia , denota 
un lungo. firumento d'acciaio, che va di-
minuendo, in punta da un capo, in modo 
che abbia una forma c ó n i c a ; e ferve a di
latare, ed aprire una parte, o per cífervl 
cacciato dentro. 

Egli é ufo frequente di quefio fiile o fli~ 
lo r di cacciarlo , infocato, nelle cannula r 
e di ritrarnelo immediatarímníe fuora: fi 
mette dentro e fi cava fuori fucceffivamen-
te , quan te volts fi giudica neceíTario. Per 
far quefto, conviene aveie due , per 
metterli dentroalternatamente . Vedi CAN-
NULA . 

STILE , nelia Gnomcnica, denota il gno-
mone o fia l'ago di un oriolo , eretto ful 
piano di quefto, per ifporgere l1 ombra e 
Ved i GNOMONE . 

S T I L E , o piuttoflo STELO , nelia Bota--
nica . Vedi STELO . 

STILE , diciamo anche a un legno ton-
do,. l ü n g h i í í i m o , e diritto , ma che non 
ecceda una certa gro í fczza . — - E fi prende, 
altresi. per qualfivoglia altro legno piccoloj 
come manico di falce, o í imili . 

STILE, o piuttoüo STILO, una fpezie di 
pugnale di lam^ quadrangolare, í l r e t ta , e.. 

acdr-
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acuta j che oggi piu comunemente fi dice 
fttletto. Vedi STILETTO . 

E STILO diciamo anche a quel ferro del-
la Üadera, dove fon fegnate Tonce , e le 
libbre - Vedi STADER A . 

STILE, e Stilo) m materie di linguag-
gjo, é un modo particolare di daré i proprj 
lentimenti in ifcritto , fecondo le rególe 
della fmtaj]} y ovvero , come il P. Buffier lo 
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materia, od alia fpezie o caTattere della 
fuá Opera. 

V i fono mol t i í l ime differenze fra Tuno 
q 1' al tro; la piu eflíenziale fi é , che Tuno 
fi pub diverfiticare per infiniti verfí , e í* 
altro no . — In fatti, lo flile perfonale é 
naturalmente variabiie, fecondo i differenti 
genj , umori , e complefficni. 

V immaginazione , che opera , che con-
dtfinifce piu'efattamente , il modo con cui cepiíce , che propone, e che efprime le co 
le parole, coftruíie fecondo le leggi della fe, fecondo il fuo'(caratíere, fi é q u e l l a a p 
f in t c i f f i , fono difpoüe ed ordinate , confor
me al genio della lingua. Vedi LINGUAG 
GICK 

Que fía definizione fiíTa la nozlon del lo 
Jlile a qualche cofa determinara, la quale 
prima era a fia i vaga ed arbitraria j onde 
molti A u t o r i , anche diílinti , lo eonfon-
dono colla fmtajji m e d e í l m a . Vedi SIN-
TASSI . 

Dalla definizione egli appare, che lo J l i 
le fuppone o inchiude la fintajjl \ e che la 
fintaffi non íi eftende quanto lo ¡lile : per
ché la fintajjl pub eíTere molto giufta , ove 
lo Jlile c fgraziaco, come in quett' efem-
pio: Dio Jempre r¿muñera con gran Jedelth , 
e piu grande liberalita , i l g'tujlo : o in quelV 
al tro, JSÍon v e alcuno, che piu che io v i 
onori. 

11 governo o régimen, e le terminazio-
u i di ciafeuna parola, fono perfettamente 
giüftc in ognuna di queíle fraíi: non v ' é 
dunque alcun fallo nella fintajjl ^ m i vi 
manca quaícofa neil' ordine delle parole, 
per accomodarle al genio della lingua 5 év -
vi dunque un difetto nello Jlile. 

In íatti fi pub appena determinare, pre-
cifamente, contro quale particolar regola 
di Gramática fía corameífo V errore; ef-
fendo il güito e Tufo d' una ¡ingua si cltre
maniente dilicato e precario. Vero fi é , che 
un difetto neüo Jiile non é meno un difet
to contro la G r a m á t i c a , di quel che íia 
un difetto ntllz ftntajjl; folamente il primo 
é men precifo e palpabile che il fecondo. 

U n errore aífai comune ne' Gramatici , 
aggiugne il Buffier, fi é di confondere 
in uno due fpezie di J l i l i : lo Jlile grama-
ticale, o fia quello directo colie rególe del-
â Gramática ; e lo Jlile perjonale, che me-

punto c h ' é diíferente in tutti gli uomini , 
e che fi dee variare, fecondo la particolar 
forta deli1 Opera. 

Quindi naíce lo Jlile gaio ed allegro, lo 
Jlile grave , il florido, il fecco ed i n ti pi
do , il c o p i ó l o , il c o n c i í o , il p o é t i c o , l1 
epiftolario, ed il burlefeo. Vedi POÉTICO, 
BURLESCO, &C. — V e d i anche STILE flo
rido . 

Quefti J l i l i períbnali fono tutti indipen-
denti dal gramaticale; ed abbiamo degü 
A u t o r i , che fon' eccellenti in uno, e cib 
non ortante fono miferamente difettivi nell' 
altro. L o Jiile perfonale non é fotto la di-
rezione della Gramát i ca ; ma bensidell ' im
maginazione , o piuttoí lo della Ret tor ica , 
avendo queít 'arte d ire í tamente a fare co1 
noftri penfieri , come la Gramát ica collc 
noftre parole. 

Si pub diré per altro, che la Gramáti 
ca non giugnera mai a variare le íleífe 
parole d' una frafe con egual perfezione ; 
e che generalmente non evvi che una fo
fa via di darle nel güilo e genio della l in
gua. C o s í , lo filie gramaticale é invaria-
biie nella frafe feguente, e proporzional-
mente neli1 altre. La morte e una legge, cui 
tutt i gl i uomini hanno a Joggiacere. Perché 
voi non potete ben ordinar le parole al-
trimente che qui non i fian no, fenza efei-
re da'limiti della Gramát i ca : e voi dire-
íle , Una legge e la morte, cui , &c. ovvero, 
la legge e una morte, cui , &c. ( Si noti , 
che quefta oflervazione é piíi adattata alia 
lingua Inglefe, ed alia Franzefe , che all* 
Italiana , la quale non é come quelle r i -
gorofamente legata ad un cert' ordine di 
parole) . M a nello flile perfonale , ove V 
immaginazione viene ad effer intere í fata , 

no dipende dalla Graníat ica , che dalla per- quefta fentenza pub variarfi in infinite gui 
joña che ferive; o fia rifpetto al di lei gu- fe, fecondo la natura dello Scrit to , orato-
ü o e genio particolare, o rifpetto alia fuá r io , o p o é t i c o , &c. C o m e , La morte non 
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rlfparmia ne ti Principe, n£ i l villano. La 
morte batte egualmente al Palagio del Mo
narca , ed alia capanna del mendico, &c. 

S T I L E , neila Oratoria e nella Poef ía , fi 
riftrigne totalmente a cib che il P. Buffier 
chiama ftile perfonale. 

L a lingua fi riferifce principalmente alia 
materia del difcorfo, cioe alie parole 5 l'elo-
cuzione, a'principali membrioparti dique-
í l o ; e lo flile y a tutta la c o m p o í i z i o n e . 

I Mae Un dell'Arte riducono le fpezle 
dello fiile a tre i lo fiile ¡ublime, il bafío ^ 
e V intermedio o fia equabile. 
/ STILE fublime é quello che confiile in pa

role e fentenze magnifiche; il quale colla 
fuá nobile arditezza rapifce gli uditori, ed 
efige ammirazione anche da chi non ne ha 
voglia. Vedi SUBLIME. 

STILE baffo, o femplice, é queilo che fi 
fuol ufare in opere piíi piccole e piü umi-
l i ; come in piftole, in dialoghi, e nel di
fcorfo ordinario. L e principali virtu di que-
üo fono la chiarezza, la dolcezza, la fací-
l i ta , e la nettez/a; dee andaré fcarfo nelF 
ufo de'tropi , e delle figure, ípczialmente 
delle piíi violenti , come la profopopeia 5 l' 
apoftrofe, &c. 

Lo S T I L E intermedio 1 o equabile, parteci-
pa delía magnifícenza del fublime, e della 
femplicita ádbajfo. Non fi folleva allamae-
fía dell'uno in parole e fentenze, né ha i' 
acume, o fottilita dell'altro: ma , come 
Tul l io lo efprime eccellenteraente, E f i fly-
lus quidam interjeBus, intermedius y & quaft 
temperatus ; nec acumine inferior i s , nec ful
mine utens fuperioris, vicinui amborum, in 
neutro excellens , utriuique particeps. 

L o fieífo Autore lo cliiama Jiile florido 
e pulito ; dovendofi apputuo in queíto ado
perare tutte le grazie e le bellezze della 
l ingua. 

I n genéra le , la materia fi é quella che 
determina la fcelta dello ftile. Si dee fce-
gliere, dice Cicerone , un tale fiile che ef-
priraa le cofe grandi magní f i camente , leco-
íe mediocri moderatamente, e fottilmente 
le cofe baífe: ma piü particolarmente, fle
c ó m e tre fono le parti del debito d'un O r a -
tore, l'infegnare, il dilettare, e il muove-
r e ; fi dee ufare lo flile femplice per infe-
gnare, il mediocre o medio per dilettare, 
ed il fublime per muovere o períuadere. 

I n oltre, lo ftile femplice o baífoé buo-
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no per la Commedia , il fublime pella T r a 
gedia ; ed il mezzano per l ' I f i o n a . — E ' 
vero, che Cefare fi ferviva piíi tofio dello 
flile femplice , che deü' intermedio ; ma egli 
feriveva allora de'Comentar;, non una Sto-
ria , come Tul l io oíferva . 

Ancora , lo flile femplice é buono per 
Bucoliche , e per Egloghe ; lo ftile inter
medio per Georgiche\ ed il fublime percom-
ponimenti Epici: la quale tripla diíFerenza 
fi feopre agevolmente in Virgilio ; febben 
egli talvolta gli mefehia tutti ndl''Eneide 
medefima, adoperando lo ftile femplice nel 
quinto l ibro, ov'ei deferive de'giuochi, e 
f intermedio nel principio del Poema. S i 
dee fempre por cura , che lo flile non fia 
infipido e goffo, fotto preteílo di renderlo 
femplice. 

I I Sr. Boileau o í ferva , che in tutt'i l in-
guaggj un penfier mediocre efpreflo con ter-
mini nobili place davvantaggio, che il piti 
nobüe penfiero efpreflo in termini medio
c r i : la ragione, c h ' e i n e d a , fi é , che non 
tutti poífono giudicare della forza e giu-
ftezza d' un penfiero ; laddove appena v' é 
qualcheduno, che non s'accorga della me-
diocrita o baífezza delle parole. Troviamo 
quefia col mezzo de'nofiri fenfi, e quella 
col mezzo della nofira ragione. 

Egl i aggiugne, che in differenti linguag-
gj le parole non fempre corrifpondono giu-
Ü ame 11 te Tuna all' a l tra; e che un nobile 
termine Greco non pub fovente eííer ef-
preífo in un1 altra l ingua, fe non con uno 
affai mediocre e baífo . 

L o veggiamo nelle parole afmus in La» 
t ino , afino in Ital iano, ane in Franzefe , 
e afs in Inglefe, le quali fono le piü baf-
fe che poífano immaginarfi in queftequat-
tro lingue; eppure la parola, ch'efprime 
queli' a n í m a l e , nulia ha in sé di baífo nel 
Greco o neli'Ebreo , ma viene adoperata 
ne1 paífi i piü belli e i piü nobili. 

A cib fi aggiunga, che in tal punto le 
lingue fono efiremamente capricciofe e biz-
zarre: un toro, una giovenca, una capra, 
un cignale , &c . poífono adoperarfi nc'paí-
fi i pitr í u b l i m i , fenz'avvilire lo ftile y ma 
una vacca , una pécora , un porco, una 
tróia , &c. farebbero intollerabili. Paliore , 
e Guardiano o Cufiode del gregge, fono 
belle parole; Porcaio, e Guardiano di vac-
che, che fscp portaqo le Ikífe idee, íono 

vi" 
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vkiofe all'ultimo í e g n o . I principa!i difct 
ti nello ¡UU fono, l'effct túmida tgon-
fio ; o /fWí/f e / -«ín/e ; o duro; o wo/^ e 
lánguido i o fecco ed mfiptdo. 

STILE túmido, é qucllo, en é immedia-
tamente ÍHvato e riempiuto di groííe pa-
role e í'entenze; taii fono que'verfi dell1 
Iinperator N c r o n e , meffi in ridicolo da 
Perí io . 

Torva mimalloneis implerunt cornua bom-
bis 

Et vaptum vítulo caput ablatura juperbo 
Baffaris, & lynccm manas flexura co-

rymbis, &c* i r 
STILE frígido o pucrile, é quelio che at-

fetta certiornamenti frivoli , fcherzi o mot-
í i infipidi, allulioni rimóte e ftiracchiate , 
deferiziuni fuperflue, &c. — T a l i , e. gr. 
come, un centauro che sé íleííb maneggi: 
piíi d'oro che oro, &c. — D i quefto vizio 
pare macchiato quei paíTo di Virgilio , 

Num capti potuere capi i Num incenfa 
cremavtt 

Troja viros ? 
E quello di Plutarco, e Dione Caffio; 

lS¡on fu maraviglia, che dovejje bruciarfi ti 
Tempio di Diana la notte che nacque Alej-
fandro; poiche quella Dea, che ¡i trovava 
trefente ed ocenpata ad una s) gran nafeita, 
non pote opportunamente venire ad efiinguer le 
fianime. — E quello di Plauto , ove una 
perfona érapprefentata si eliremamente ava
r a , che avrebbe invocato il Cielo e la T e r 
r a , fe aveííe veduto che una m í n i m a par-
tícella di fumo vía fe ne fuggíífe dalla fuá 
capanna. Vedi F R Í G I D O . 

STILE mollea o fciolto íi é quello, che 
mancando di a r t í c o l i , di numeri , &c. va 
qua e la ondegg íando , non eííendo connef-
í b , né infierne unito. Queft 'é un difettosl 
frequente, fpezíalmente in gíoveni Scritto-
r i , che non é uopo dame degli efempj. 

STILE fecco , inftpido, voto , é quello , 
c h ' é privo d'ornamento, di fp ír i to , ^ c . 
G l i Antichi faceano una díí l ínzíon notabi-
le di flili , in Lacónico ed Aftatico. 

STILE Aftatico , é quello che é aíTaidif-
fufo e prolííTo; ovvero, in cuí s'adopera 
gran copia di parole per efprimere píceio-
la materia : cosí detto d a ' G r e c i , rifpetto 
al popólo d1 Af ia , che affetcava cotali fu-
perfluitadi, in oppoíizione alio 

STILE Lacónico, U quale fi diflingue per 
Tomo F U L 
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la fuá cílreroa brevita ; come quello che 
comprende molta materia in poche parole. 
Vedi LACONISMO. 

T a l e , e. gr. é quella rifpofta data da i 
Lacedemoni ad una lunga lettera d' un Ñ e 
ra ico , che minacaava di diftruggerii a fer
ro e fuoco 5 eí , fi , fe ; cioe , íatelo fe po
tete: ovvero quella data dalla fteífa gente 
ai Re Fí l ippo , il quale riebiedea da loro 
qualche cofa ñravagante , a , non y no . Ov
vero queHa di Cíeomene , Genérale Spar-
t a ñ o , all'Ambafciatore di Samos; Qiianto 
a cío che avete detto, la prima parte non me 
la ricordo ; quella di mezzo non P intendo \ /' 
ultima non /' appravo . O quella pííiola d' 
Archidamo agli E le i , i quali ñavan pre
parando guerra con tro di l u í ; Archidamo 
agli Elei: E' buono di fiar quieti. O quella 
di Cefare al Senato Romano , dopo aver 
vinto Farnace Re di Ponto: veni, vidi , 
vid j venni , v í d i , e vínfi . 

STILE Mar ótico. Vedi r art. MAROTICO , 
STILE, nella Giurifprudenza, la partico-

lar forma o maniera di procederé ín cia-
fcun Tribunale o Giurífdizione , íecondo 
le rególe e gli ordini ivi flabiliti. — C o 
sí diciamo, lo flile della Corte di R o m a , 
della Corte della Cancellería , del Parla
mento , del Configlio Privato. Vedi CAN-
cel ler ía , &c . 

S T I L E , nella Mufica, denota un modo 
peculíare di comporre, o di cantare. 

L o fiile é propriamente il modo che cía-
fe una perfona t iene, o di comporre, o d' 
efeguire, o d5 infegnare; il qual é differen-
tiffimo, si rifpetto a'díverfi genj de'paeí i 
e delle nazioni, che ríguardo alie diverfe 
materie, luoghi, tempi , foggetti, efpref-
í i o n i , &c. 

Cos í noi diciamo, j o fiile del Cariffi-
m í , di L u i i y , di Lamberto; lo fiile degl' 
Italiani , de'Franzefi , degli S p a g n u o l í , &c . 
L o fiile de' componimenti allegri di M u 
fica é aííai dífferente da quello de' compo
nimenti ferj: lo jlile della Mufica d i C h i e -
fa é affai diverfo dalla Mufica Teatrale . L o 
fiile^ delle compofizioní Italiane é acuto, 
florido, efprefíivo ; quello delle compofizio
ní Franzefi é naturale , colante , tenero , &c . 
^Quind i i varj epiteti datí per diftingue-

re queftí varj caratterí; come , lo fiile an-
tíco ed il moderno , lo fiile Italiano ed il 
Tedefco, l o ^ Ecclefiaftico ed i l Drara-
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matico , lo filie grave , 1' allegro , i! mac-
ü o f o , il naturale, il dolce, il famigliare, 
il galante, il baí íb , il fublime, &c. 

L o STITE recitativo o Drammatico, nei' 
la Mufica Ital iana, é uno fiile atto ad ef-
primere le paí í ioni . Vedi RECITATIVO. 

L o STILE Eccleftajiico é pleno di raaefta , 
aíí'ai grave , ed atto ad infpirare la devo-
zione. 

L o STILE McttBico^ o di Mottetto, é 
uno fiile vario , ncco , florido, capace d' 
ogni íorta d1 ornamenti, e per confcguen7.a 
atto ad eíprimere varié paffioni , partico-
larmcnte 1'ammirazione , il dolore , &c. 

L o STILE Madrigalefco ^ é uno Jiile^xo-
prio per Tamore, e 1'altre pafíioni píü 
moWi. 

L o STILE hyperchematico , é uno fiile pro-
prio per eccitare allegria, gioia, il bailo, 
&.c. e per confeguenza pleno di movimen
tí v ivaci , fpiritoíi e gaj . 

L o STILE Sinfoniaco é uno fiile acconcio 
alia Mufica iñrumenta le : ma come ciafcu-
no ürurnento ha il fu o effetto particolarc, 
v i í ono aitretíanti fiilifinfoniaci diffcrenti. 
— L o fiile de'violini , per efempio, é d' 
ordinario allegro; queilo de'flauti, malin-
conico e languente; e quello delle trombe, 
vivace ed anitnato. 

L o STILE melismatico é uno fiile natura
le e fenz'artificio, che quafi ognuno pub 
cantare. 

L o STILE fantafiico é un modo di com-
pofízione franco, facile, bizzarro, nonob-
bligato, e tutto lontano da ogni coíírigni-
mento, &c. 

L o STILE Choraico é quello ch' é propio 
al bailo; e fi divide in tante difFerenti for
t e , quante ve n'é di balli; come lo fiile 
delle ¡arabande,) mimetti i áólcgavottei 
de' rigadoni, &c. 

S T I L E , nella Cronologia , denota un par-
ticolar modo di contare il tetnpo, con^ 
penfando i dieci giorni levati dal Calen
dario, nella riforma faítane fotto Papa Gre
gorio X í I I . 

Lo Stile é vecchio o nuovo. 
Lo STILE vecchio é la maniera Giuliana 

di computare, che ha luogo in Inghilter-
r a , ed m alcum altrí Stati Proteftanti , i 
quali ricufarono di ammettere la riforma. 
Vedi GIULIANO. 

L o STILE t m m é la maniera Gregoria-
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n a , feguitatada' Cattol ic i , ed a l í r i , in con
feguenza della fuddetta riforma . Vedi GRE
GORIANO . 

Quindi é nata una diffcrenza di diece 
giorni, fra il vecchio e il nuovo fiile, cG 
lendo 11 íecondojdi tanto appuntp piu avan-
ti che il primo ; talmente che quando i 
Catto l ic i , e. gr. contavano li 21 di Mag-
gio, g l ' Ing le í i non contavano che li n . 

Queíía difftreoza di dieci giorni fu ac-
crefciuta Panno 1707 fino ad undici gior
n i , a caufa che queH'anna non era bife-
Üile neilo fiile vecchio, ma lo era m i nuo
vo ; di modo che il déc imo giorno dell'uno 
cornfpondeva al vig'eíimo primo dell'altro . 

V i fono per altro varj iuoghi, ove ii 
nuovo fiile ha cominciato a prevalere, an
che fra' Prote í lant i ; e fecondo ogni appa
re nza , il vecchio fiile) col tempo, fi an-
dra del tutto perdendo. — A l i a Dieta di 
Ratisbona in 1700 fu decretato dal Corpo 
de' Proreiianti dei l 'Imperio, che fi do ve líe 
levare undici giorni dallo fiile Vecchio , per 
accomodarlo in avveniie al Nuovo . E la 
lie lía regola verme di poi a flabilirfi anche 
nella Svezia e nella Danimarca. L ' I n g h i l -
terra é quafi la fola, che foftenga il V e c 
chio fiile, Oíd Style. Vedi CALENDARIO . 

STILI della Caceta. Vedi TarticoioCAC-
CI A . 

STILE FLORIDO fi é quello ch' é arrie-
chito e follevato con figure, e fiori d iRet -
torica . Vedi STILE . 

Longino ufa indifFerentemente i terraini, 
fiile florido ed arfettato > e gli da per intc-
ramente contrarj al vero fublime. Vedi SU
BLIME . 

S T I L E T T O , una forta di pugnale pic-
colo e pericolofo, che fi pub tener nafeofto 
nella mano; per lo piu adoperato in aífaf-
fmamenti tradi tore íchi . Vedi PUGNALE, e 
STILE . 

L a fuá lama é d'ordinario triangolare, 
e cosí fottile, che la ferita, ch ' e l l a fa , é 
quafi impt ice í t ib i i e . — L o fliletto é rigo-
rofamente proibito. in tutti gli Stati ben 
difciplinati. 

S T I L I T E , O S T I L I T A , Stylites, 2 T T -
A I T H 2 , un'appellazione data a certi So-
l i tar j , che ñ a v a n o - t u t t ' i l tempo della lor 
vira feduti fulla cima delle colonne , per 
eífere meglio difpofti alia meditazione, &c. 
Vedi E R E M I T A , A N A C O R E T A , &c. 

D i 
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D I quefli ne troviam parecchj mentova-

íi dagli aní ichi Scrittori , ed anche fino 
a l l 'undéc imo S e c ó l o . Ilfondatore di queíl' 
Ordine fu S.Simeone Stilita , celebre Ana
coreta del quinto Secólo j il quale fu il pri
mo a íhbi l ire la fuá dimora fur una colon-
na de 11' altezza di fei cubiti j indi fur una 
feconda di dodici cubiti i fopra una terzadi 
vcntidue ; e finalmente fopra un'altra di 
írentafei , ov'egli viííe d iverf ianni» 

L e eí lremitadi di queftecolonne non era-
no che di tre piedi in d i á m e t r o , con una 
fpezie di cancello od orlo ali ' interno, il 
quale arrivava quafi fino alia cintola , raf-
fomigliante alquanto ad un pulpito. Non 
v 'era lupgo da coricarfi . >—I F a k i f t , o 
íia la gente divota d'Oriente, imitano al 
giorno d'oggi quefta maniera flraordinaria 
di vi v e r é . Vedi FAKIR» 

S T I L L A R E , cavar Tumore di qualfifia 
cofa, per í'orza di caldo, o col merzo d* 
alcuni í lrumeoti fatti p e r c i b . — V a l e an
che verfare a goccia a goccia. Vedi D i -
STILL AZIONE . 

S T I L O . Vedi S T I L E . 
STILOFARINGEOJSTYLOPIIARYNGEUS*, 

nelT A n a t o m í a , un paio di mufeoli che na-
fce rotondo e carnofo dal proceífo flyloides y 
e il quale nel fuo obiiquo difcendimentó 
divien piíi groíTb , e pofeia fi. fpande fuile 
partí deretane delle fauci . — E g l i ferve a 
tirar in su , e dilatare la faringe , 

S T I L O G L O S S O , STYLOGLOSSUS , neir 
A n a t o m í a , un paio di mufeoli , che fen 
parte acuto e carnofo da! proctttoftylotdeT; 
donde fcendendo obbliquamente in avanti , 
vicn i n fe rito nella radice delia lingua ^ 
— Quefti due mufeoli fervono a tirar su la 
lingua nel!' atto d' inghiottire il c ibo» 

S T I L O I D E , STYLOIDES , n e ü ' A n a t o 
m í a , MVX apa fifi deif os perro ¡Hm , cosí detta 
dalla fuá fomigtianza ad uno íti lo o Üilet-
to . — Vedi Tav. Anat. ( OSTEOL. ) fig. 13, 
let. e.. Vedianchegl i articohGRAPHOIDES , 
e PETROSA offa. 

S T I L O I O I D E O , STYLOHYOIDEUS, ne i r 
A n a t o m í a , un paio di mufeoli che forge 
aal proceífo flyloider y ed é inferito nella 
bafe e corna d'eirüífó hyoides» d i 'eg l i ti
ra lateralmente a l l o ' n s ü . 

S T I M A , Extent r neila Legge I n g l t í c , 
denota alie voíte uno S c n t t o , Mandato , o 
Cammiífione alio ScerifiTo, per dar la valu^ 
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ta a terre e tenute : alie volte, l'atto del-
lo Scerijfo su tale Scritto^ ed alie volte la 
Jiima propria, o valutazioneát\\c terre, per 
proprios viros, F l e t a , 1. 2. Vedi STIMARE , 
e RlESTTM AZIONE . 

S T I M A R E , prciTo gli Tnglefi , extendtngj 
in un fenfo l é g a l e , íignifica l'atto di va-
lutare le terre e tenute d* uno , obhl iga ío 
per i í l a t u t o , &c. e ií quale ha mancato 
alia fuá obbligazione, ad un prezzo si me
diocre od indifferente» che , mediante la 
rendita annuale , poífa V obbligatoire , col 
terapo , eífere interamente pagato del fuo 
debito. Vedi SUMA . 

S T I M A T E , o STIMITE , le cícatrici del
le chique piaghe di Gesucri í lo . Vedi STIG-
MATA . 

S T I M O L A N T E , STIMUL ANS , una pro
prieta ne'corpi angolari o acut í , per cui 
eííí vellicano o pizzicano, e caufano v i -
brazioní ed infíeííioni delle fibre der nervi , 
ed una maggior derivazione del fluido ner-
vofo entro la parte offefa o í l i m o í a t a , 

G l i flimolant'í producono dolore , calore y 
roífezza > &c» — S i poífono -riefurre a depi-
laturj penetrantí violcnti , finapiTmi !eggíe-
ri , vefcicatorj, e c a u ñ i c i . Vedt SENAPIS-
MO , VESCICATORIO , & c . 

S T I P E N D I A T O ; p r o w i í í o n a t o , fala-
riato. Vedi RTTENITORE^ 

S T I P E N D I O r STÍPENDIUM r preffo i 
Romani , íignifícava l ' i ftt í fo ú\? tributo ? 
e quindi gli StipendiarJ erana lo- ileífo che 
i Tributar/.. Vedi TRIBUTO» 

STIPENDIO , c ioé (alario , provvifiooe 
paga, o foldo, é proprio quello, c h e i P n n -
cipi , e Signort danno alie períone di qua-
litva. 

S T I P I T E , f u í í o , ae ío , , a pedaíe d'al-
bero • — E v anche uno íHIe di legno, che 
piñ comunemente diciamo p a h „ 

STIPITE y parlandoíi delle difeendenze 
agnazioni , párente le , ¿kc, vale la períona 
p r i m a , ecomune , onde difcendono T a l t r e -

Matim de STÍPÍTE. Vedi N A T I V I . 
STIPITI , díctamo a' due membrl delia 

porta, che pofano in fullat foglia, e reggo-
no I' arctritrave. 
r S T I P U L A Z I O N E , nella Legge C i v i l e , 

Patto á\fiipulare y c ioé ditrattare , e con-
chiudere p a t t i e condizioni: da inferirfi ira 
un coutrat to» Vedi; TRATTATO e COÍÍ-
T R A T T O » 

B b 2 Are-



| J N I S T I 
Anticamente fi facevano le flipulazionl a 

Roma con molí i í f ime cetimonie; la prima 
delle quali f iera, che una parte doveí íe in
terrogare, e l'altra nfpondere, per daré il 
fuo confenfo ed obbligarfi . 

Per la Lcgge Romana antica , neffuno 
potea flipulare j fe non perséfteflfo; ma co
me i Tabellioni o Notaj erano fervi pub-
bl ic i , fi permettea loro di fiipulare peí lo
ro padroni; e i Nota! , che han fucceduto 
aiTabellioni, hanno ereditato il medefimo 
privilegio. — L a fiipulazione ebbe la fuá 
origine ntW&Legge Aquilia, ed in un'altra 
Legge dell'Imperador Arcadio. 

L a parola é formata dal Latino , fiipu-
la, una paglia ; perché , nel fare una ven-
dita , fí dava una paglia al compratore , 
in fegno d' una reale confegnazione . I lqual 
eoftume íi ritien tuttora in alcune parti 
della Franc ia , particolarmente a V e r d u n o / 
I I coftume é fempre flato in queíla occa-
í i o n e , per le due partí , di romperé fra di 
loro una paglia , e di ritenerne ciafcheduna 
la fuá meta ; le ricongiugnevano pofcia, per 
í iconofcere la loro promeíía . 

S T I R A C E , STYRAX, 2 T T P A E , nella 
Medicina. Vedi STORACE. 

S T I T I C H E Z Z A , nella Medicina , una 
ritenzione non naturale degli cfcrementi , 
con un'infolita durezza e ficcita de'mede-
fimi; e quindi la diíficoltU di fcarícarfene. 
Vedi ESCREMENTO. 

Quef t ' é oppoíla alia dianl-t o fcorrenza . 
Vedi DIARREA . 

Nelie Tranfazioni Filofofiche abbiamo dal 
Sign. Sherman un efempio ílraordinario di 
fiitichezza : il paziente , ch1 era un certo 
Tommafo Philips, per lo fpazio di parec-
chi anni non andava mai a fella in meno 
di- diccinove o vcnti fettimane : mangiava 
e bevea generalmente si bene quanto i fuoi 
v i c in i ; e facea per íu t to quel tempo il fuo 
oficio d' opéralo ; eppure niuna delle fue 
cvacuazioni era fenObilraente maggiore di 
quelle dell' altra gente . Egli tic mori all' 
eta di 25. anni . 

Nella fiitichezza i rimedj ufuali fono , 
leggieri preparazioni di fcna, elettovarj le-
n i t iv i , flor di tártaro, criftéi laflativi, &c. 
Vedi PURGATIVO . 

S T I T I C O , S T T n T I K O N , nella Me
dicina , aflr'mgente; un rimedio che ha la 
y ir tu di fermare il fangue , o di ftrignere. 
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aferrare I'apertura d'un vafo f e r i í o . Vedi 
SANGUE e ASTRINGENTE. 

L a forba , 1'ortica, il figillo di Salomo-
ne , &c. fono fiitici. — V i fono varié ac-
que e polveri fiitiche di grande eíficacia , 
nella maggior parte delle quali il vitriuolo 
é i l principal ingrediente. Vedi VITRIUOLO 
e ACQUA. 

L ' ufuale acqua fiitica é fatta di colcothar 
calcinato , o di vitriuolo difciolto con a l -
lume bruciato, zucchero candito, orina d' 
un giovane , &c . 

E* ftata famofa la polvere fiitica del Dot-
tor Colhatch y benché il Sig. Cowper ci dia 
molti eferapj ( nelle Tranfaziom Filofofiche ) 
d'efler ella ftata appncata con pochiffimo o 
cattivo fuccefío in umant foggetti : ma ce 
ne da degli altri di prove fatte i n c a n i , ov' 
ella facea buona riufcita. 

I I Sig. Tournefort offerva , da un'analifi 
ch' egli ha fatto delle piante fiitiche ed aür in-
genti, che in eífe prevalgono gli acidi e l e 
qualita terree ; benché alcune di loro diano. 
uno fpirito orinofo. Su quedo principio egli 
aí íerifce, che il lor fale é análogo ail' allu-
m e , eche v ' é alquanto fale armoniaco nella 
lor teíf i tura. — M a Chomel nota, che c ió 
non milita univerfalmente . 

S T I V A , propriamente il manico dell' 
araíro . •— E fiiva diciamo anche a quel 
pefo , che fi m e í t e nel fondo della nave ; 
che anche fi chiama Zavona . Vedi ZAVOR-
R A . — E fi prende anche per ¡ofcafo d'un 
vafcello j detto dagli Inglefi , bulk . Ved i 
SCAFO. 

S T I V A , fid ice parimente quel fondo del
la nave , che gl' Inglefi chiamano hold of a 
ship * Vedi FOND-O d1 una nave . 

S T O C C O F Í S S O , o STOCKFISH, nel C o m -
mercio, una fpezie di pefce feccato e falato 
d'un color cenerino bigio , ma col ventre 
alquanto piu bianco . Vedi PESCE . 

II commercio ácllo Stoccofilfo é confidera-
bilifíimo in Olanda , si peí gran confumo 
che fe ne fa nel paefe , e si perché quella. 
Nazione ne provvede come di vittuaglia i 
fuoi vafcelli. Dicef i , che prenda il fuo no-
rae dalT eífer egli tanto duro come uno fioc-
co {fiock ) o fia tronco ; o dal bifogno ch' 
egli ha d'efler battuto con un baflone ( / ¡ t k } 
per tenderlo buon da mangiare. Vedi PESCA. 

S T O C C O , in Inglefe RAPIER * , deno
ta propriamente una fpada tagliente, lunga^ 

ordi--
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ordinaria, ec!i vecclüa moda , appunto come 
queüe che i foldati ordinarj poríano . Vedi 
SPADA . 

* La parola e formata dal Franzefe rapié-
re , dal Greco / W ^ W , cederé , percuo-
tere, battere. 

I n quefto fenfo fí ufa tuttavia da'Franzefi 
queña parola : c o í k c h é preffo i medtfimi , 
prendre la rapiére , cioé prendere lofiocco, va
le lo ílefío che , entrare nei l 'Armara. 

STOCCO , rapicr , in un fenfo moderno 
preffo gl'Inglefi, fuol dinotare una picciola 
fpada — come dií l into dacoitella, odaltra 
fpada , o brando, di grandezza proporziona
ta . Vedi SPADA . 

STOCCO , preffo gl' Italiani , c propna-
raente un arme ílmile alia fpada , ma piu 
acuta, e di fogna quadrangolare. 

S T O F F A , Stuff, preffo gl'Ingiefi ; fi 
ufa da queñi particolarmente per certe forte 
di ieggieri draiípi di lana, adoperati per lo 
piu per federe e vertí dadonna; comemez-
zalane , faie , &c. 

S T O Í C I , una Setta di antichi Filofofí , 
feguaci di Zenone ; cosí detti dal Greco ro«', 
p ó r t i c o , a riguardo che Zenone foleva dar 
lezione fotto un pórtico . Vedi PÓRTICO 
e FILOSOFÍA . 

Zenone, 'Autore di quefta Setta , era di 
Cittium , C i t ta dell'Ifola d i C i p r o , abitara 
da una Colonia di Fenicj; onde fi fuppone 
ch' egli abbia prefi mol ti de' fu o i dogmi 
dalla Filofofia Fenic ia , la quale , a detta di 
molti Letterati , venne ella íleífa tratta dall' 
Ebrea : febbene deefi confeffare , che mol-
te cofe della Filofofia Stoica paiono tolte 
dalla Scuola di Platone e di Socrate , e 
raolte egualraente da quella d i M o s é . 

Zenone facendo un viaggio di tradico da 
Cittium ÍL A t e ñ e , carleo di porpora T i r i a . 
na , fece naufragio non lungi dal porto • 
fopra di che , come gli Autor! narrano^ 
confultando egü l'Oracolo per fapere in che 
modo avefs1 egli a ben impiegare il redo 
deila fuá v i t a , n'ebbe in rifpoik, u ^Uy. 
xpaTÍfovro TO~ÍÍ yíxpáií ,. fe diventava dello 
flejfo colore che i moni: fopra di che egli fi 
applico alio ftudio de' Filofofí antich! ; e 
divenne uditore di Grate il Cinico . — Ma 
Laerzio aceenna , ch1 egli avea troppa mo-
dema naturale per daré neli' i mpudenza Cí
nica . 

D a Grate s' indirizzo egli a Seaocrate y 
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indi a Polemone ; ed alia fine coraincib a 
penfare d'ifiituire una nuova Setta. — A 
quefto propofito fu fcelto un pór t i co , raer, 
detto pórtico dipinto , per le pitture di Po-
lignoto che vi fi veden no • Quivi effendo 
egli folito di paffeggiare e di filofofarc , 
egli fi vide ben preüo circondato da gran 
numero di difcepoÜ , quinci appellati 2TÍ»<. 
XÍÍ, Stoici. 

Egli s' acquifib grandiffima fiima e ve-
nerazione i n A t e n e , per la probita e lafe-
verita de'fuoi cofiurai , e del fu o vi ve re 5 
che tanto bene s'accordavano colla fuadot-
trina; a fegno tale che gli Ateniefí gli de-
crctarono , fuá vita durante , una corona 
d'oro, e folevano in tempí dubbiofi depo-
fitare in fuá mano le chiavi della Ci t ta : e 
dopo la fuá morte , gli confecrarono un 
altare. 

U n o de' di luí principal i fegiiaci fu Cleante, 
cui fucceffe Crifippo, ed a quefto fucceffero 
Diogene Babilonio , A n t í p a t r o , Pa nezio, c 
PoíUdonío fra i G r e c i ; e Catone , V a r r o n e , 
Cicerone , Séneca , i'Imperator Antonino, ec» 
fra i R o m a n i ; ePanteno , e Clemente Alef* 
fandrino , fra i Cri f t iani . 

G l i Stoici coltivavano la L ó g i c a , la Fi f i -
c a , la Metafifica , &c. ma foprattuto l 'Et i -
ca . — I loro dogmi principali delle prime 
di quefte Scienze , fono i feguenti .. 

Che vi fono certe •KntrotKi'î .Hí, comprenfio-
n i , (che altri chiamano xou'oú huoteu, noti-
zie cornuni, o idee innate , o princ'tpj, e C i 
cerone , inchoatx intelligentix , principiamen-
ti d'inteliigenza ) le quali naturalmente 
neli' intelletto fi trovano : Che Dio é la 
caufa ferainale deli' u niverfo: Che i! Mon
do é un anímale ; laqual opmione Stoi
ci manteneano in comune coi Platonifti, a 
cagione che Dio abiti ed informi ogni par
te del medefimo , in qualita üaninia Mun~ 
di . Vedi Í^NIMA . — Che la Natura é unt 
fuoco artificíale , tendente alia generazione t 

Che il Mondo ha da effer alia fine d i -
ftrutto col mezzo d' una conflagrazione oát 
incendio. Vedi CONFLAGR. AZIONE . 

Quanto alia moraüta degli i ' ío /c i , ellaera; 
dettatti molto in paradoffo : come, Cheura 
uomo faggio é privo, d'ogni paffione o per-
turbazione di mente : Che il doíore non é. 
un veromale j mache un uomo faggio é fe
lice nel mezzo della tortura la piu fevera z 
Che i'uomo faggio é fempre i'ifteffo., e femprs 
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allegro: Che n e f í u n o , fuorché T uomo fa-
v i o , é libero j ttstti gli altri fono í c h i a v i : 
Che n e í í u n o , fuorché ruerno favio, é ric-
co : Che niuno, eccetto 1'nomo favio , do-
vrebbe eííere Itimato Re , Magiftrato , Poe
ta , o Fiiofofo: C h e tutti gli uomini faggj 
fono grandi: Che tutte le cofe fono d' un 
nomo favio, che fi contenta di sé fteífo : 
C h e gli uomini favj fono i foli amic i , e i 
foli amanti: Che nulla mai avviene all'uo-
mo favio oltre 1'afpettativa: Che tutte le 
virtíi ñanno inviolabilraente connefle Ínfle
me : Che tutte le cofe buone fono egual i» 
e da egua!mente difiderarfi; e Che labon-
ta non ammette alcun aumento o dimi-
nuzione . 

Se fi po í fa , o n o , perderé l a v i r t í i , era 
oggetto preífo di loro di calde difpute. C r i -
fippo foHenea 1' aífermativa , mediante f 
ubbriachezza e l'atra bile ; Cleante la ne
gativa , a cagione delk fermezza delle Kít-
ztiKií^líis y comprenfioni * 

Coníc l favano un folo D i o ; il quale , per 
altro, chiamavano con varj n o m i , come 
Mente , Fato , Giove , &c . pe' quali non in -
tendevano cofe var i é , ma varié potenze e 
relaiiont delle ñeífe cofec Efprimevano la 
Provvidcnza fotto il nome di Fato y il qua
le Crifippo definifee eífere una natural fe
rie o compoí iz ione di cofe che reciproca
mente ira di loro fi feguitano mediante un 
nexus o légame iramutabile, fiífato abeteY' 
2io. Finalmente, folleneano , che V anima 
umana fopravviveífe al corpo . Vedi FA
TO, &c . 

S T O I C I S M O ; le doítrine ed oppinioni 
de'feguaci di Zenone , detti S to ic i . Vedi 
S x o i c r . 

S T O I C O Fato. Vedi Tarticolo F A T O . 
S T O L A . * , STOLA , un ornamento facer-

dotale , portato dai Parrochiani Romani 
fopra la cotta, in fegno di fuperiorita nelle 
loro Chiefe rifpettive. 

* L a parola e Greca , coX« , e Jignifica una 
langa roba o vejiimento. 

L z fióla fi porta daglt altri Preti foprail 
caraice, quaodo celebrano la MeíTa i ntl 
qual cafo, ella va incrocicchiata fullo fto-
maco : c da' Diaconi fopra lafpalla finiQra,, 
a guifa di ciarpa . 

L z fiolar é una larga benda, o íhife ia di 
panno o drappo, pendente dal eolio fino a' 
fiedi , con, tre croci fopra la mcdtfima 
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— Anticamente pretendeano i Vefcovi , che 
i Parrochi non aveííero mai a comparire 
davanti a loro, fe non colle loro fióle. Ja 
Fiandra ed in Italia predicano fempre con 
i f i o l a . Si fuppone ch' ella fía una rappre-
íentazione dei lembi della lunga roba che 
portavano i Gran Sacerdoti de gli E b r e i . 

L a fióla degli antichi R o m a n i , &c. era 
aífai diverfa da quella che ora íi ufa: la 
prima era una fpezie di roba piíi acconcia 
a donne che a uomini ; febbene era riputa-
ta una roba d'onore appreífo tutte le N a -
z ioni . Talv.olta i Re medefimi fe ne fervi-
vano , e talvolta la davano in ricomnenfa. 
del la virta . 

Ufiziale del la STOLA , ( G room of the STO -
L E ) in Inghilterra, é il primo o piu an-
ziano Gentiluomo della Camera da letto 
del R e i il cui uficio ed onore fi é di pre-
fentare a Sua Mae ña e metterle indoífo la 
prima ve He , o fía camicia , ogni raattina j 
e di ordinare ogni cofa nel lacamera. V e 
di CAMERA del R e . 

Qrdine della STOLA i un Ordine di C a -
valieri iftituito dai R e d̂  Arragona; co-
mecché fismo a irofcuro , quanto al parti-
colar Autore , o terapo di tale Inftituzio-
ne. L a prima vo l la , che ne fentiam parla
re , é fotto Alfonfo V . che fall al T r o n o 
r aimo 1416» Giuftiniani crede che fiafta-
ta iftituito verfo Panno 1332, 

Ordine della STOLA d? oro % un Orel i ne m i 
litare a Venezia ; cosí detto da una Stola-
d'oro , la quale i Cavalieri por ta na fopra 
la fpalla fmiÜra , e che lor arriva fino al 
ginocchio j tanto davanti che di dietro, 
larga un palmo e mezzo. N e í f u n o vien fol-
levato a que í l 'Ord ine , fuorché i Patrizj o 
Nobi i i Veneziani . Giuí l iniani oíferva , ch' 
é ignoto il tempo de l l ' iñ i tuz ione di queíV 
Ordine . 

S T O L T O , pazzo, feioeco, di pocofen-
no. — L o f i o l t o y fecondo il Sr. Locke, é 
colui che tiraconclufionifalfe da retti prin-
cipj ; con che egli fí diflingue da un mat-
to.. Vedi MANÍA > RACIONE,, VOLONTA' , 
SGC 

I l D r . f f i l l i r raccontar cli eífendofi fat-
ta 1' anotomia d'uno fioltor le principall 
differenze , tróvate fra lui e un uorao di 
fenno, erano, che il cervello era piíi pic-
coloj e che il plexur cervicale > í o r m z t o á d 
ñervo intcrcodale, mediante cui fi cffettua. 

< i a. 
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la corrlíponclenia. tra il cervello ed il cuo-
re era minore, e rnandava piii pochi rami 
al 'cuore, &c. Nervor. Defcript. & Uf. c. 
2Ó. Vedi CONSENSO d i p a ñ i . 

S T O M A C H I C O , e STOMACALE , 2 T O -
M A X I K 0 2 , un medicamento che corro
bora io Jiomacoj e promove l'uficio della 
digeftione. Vedi STOMACO e DIGESTIONE. 

D i queda fpecie fono raffenzio, il ra
bárbaro, la menta, il maftice, l? aloé , il 
pepe, il cinnamomo, e gü araari aromati-
c i : il vino buono é anche uno ftomachtco . 

STOMACHICO, nelP A n a t o m í a , íi apph-
ca alie arterie, vene, &c. dello Jhmaco ; 
deíto anche gaflrico. Vedi GÁSTRICO . 

L e vene Jiomachiche terminano nel tron
co delia vena porta, e della vena fplenica. 
Vedi VENA . — L e arterie Jiomachiche na-
feono dalla codiaca. Vedi ARTERIA. — I 
nervi ftomachici vengono dali'ottavo paio. 
Vedi ÑERVO. 

Coronaria STOMATICA. Vedi 1'articolo 
CORONARIA. 

Acqua STOMATICA. Vedi ACQUA . 
S T O M A C O , 2 T O M A X 0 2 , vennicu-

l u s , n e l l ' A n a t o m í a , la parte orgánica , ca
v a , e membranofa d'un a n í m a l e , deftina-
ta a ricevere il cibo dopo ch 'é inghiotti-
to , ed a convertirlo in chilo. —•VediT^'u. 
A n a t . (SPLANCH. ) fíg. 2. let. d. d. h. V e 
di anche CIEO , DIGESTIONE , CHILO, &c. 

L a fuá forma é lunghetta, ed alcuni la 
paragonano ad una zueca, ed altri ad una 
piva o cornamuía . Egü é íituato nelVepi-
ga j i r ium , declinando piu in la alia íiniftra 
che alia deftra. L a fuá parte fuperíore é 
connefla al diaframma, il fondo al zirbo *, 
il lato deftro al duodeno, ed il finíftro alia 
mi lza . 

E g ü ha due orificj, uno a ciafeuna eñre-
mi ta . L ' orificio finiftro fi chiaraa propria-
mente TIUX'^O; , da r o ^ « , bocea; ed anche 
•KcipSía.: queí i 'é unito .all'efofago, del *qua-
le ei non pare efler altro che una cónti-
nuazione. —Mediante quefto orificio en
traño gli aiimenti nello fiomaco ; ove eíien-
do digeriti, afcendono obbliquamente al pi-
loro, od orifizio de Uro, il quale é unito al 
primo degl' inteftini. — V e d i T a u . Arrát. 
(SPLANCH. ) fig. 2. let. b. Vedi anche ESÓ
FAGO , e PYLORUS. 

L o fiomaco é comporto di quattro mem-
brane, o tuniche: la pr ima, ch' é la piíi 
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interna, é formata di corte fibre, le quali 
ftanno perpendicolarmente fopra le fibre del
la vicina tún ica , e fono da vederfi chiara-
mente verfo il piloro: qpando lo fiomaco íl 
diftende colle vivande, quefte fibre diven
tano groíTe e corte. Mentr' elle íi sforzano 
di riraetterfi mediante la lar naturale d a f l i -
cita-, contraggono la cavita dello fiomaco yet 
1' attrizione , e reCpaJíione degh aiimenti , 
— Quefta túnica é molto piu grande delF 
altre, eíTendo piena di pieghe e di rughe , 
e principalmente circa il piloro', quefte pie
ghe ritardano il chi lo , affinch'ei non corra 
via dallo fiomaco prima d' eíTere futficiente-
mente digerito. — In queíta túnica v ' é pa-
rimente un gran numero di píceiole glan-
dule, che feparano un ¡ iquore, il quale ugne 
tutta la cavita dello fiomaco ^ ed aiuta la 
concozione degli aiimenti; per la qual ra-
g íone queda túnica fi chiama tún ica glan-
chdofa. — V e d i T a u . A n a t , (SPLANCH.) 
fig. 2. let. i . 

L a feconda é molto piu fina e piu fot-
tile j ella é tutta nervofa , e d'un fe nía 
fquifito ; e fi chiama nsrvofa . — Vedi T a v . 
A n a t . (SPLANCH.) fig. 2. let. k . 

L a tena é mu ícela re , eflendo fatta di 
fibre dntte e circolari : le dritte corrono 
fopra la parte fuperior dello fiomaco y tra 
il di lui orifizio fuperiore e Tinferiore; e 
le circolari corrono obbliquamente dalla 
parte fuperior dello fiomaco al fondo. D i 
q u e í l e , le piu interne difeendono verfo il 
lato d e ñ r o , e le piü efterne verfo il fini-
ftro ^ in guifa tale che , mediante la lorazio-
ne , ambi i c a p í , od ef iremítadi , delloy?o-
maco fono tirati verfo il fuo mezzo , ed i l 
tutto refta egualmente contratto: colla lor 
contrazione e continuo movimento fi effet-
tua in gran parte 1' attrizione e d igeñ ione 
degli aiimenti. 

L a quarta túnica é coraune \ ella viene 
^al peritoneo. — L o fiomaco manda vene 
alia por ta , e rami alia gafirepiploica, ac-
compagnati con altri della coe/^í:^ ; giacen-
do tutti imraediatamente íot to la quarta 
t ú n i c a . 

L ' ottavo paio di nervi fomminíñra due 
notabili rami alio fiorriaco, i quali fi fpar
gón o molto intorno all'orifizio fuperiore; 
con che egli é refo aífai ftnfibile: donde 
anche procede la gran fimpatia fra lo fio-
maco, la t e ñ a , e'l cuore ; a motivo della 

qua-
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quale Van Helmont ha creduto , che 1'ani
ma abbia la fuá fede nell'orificio fuperiore 
delio Jiomaco. 

Ouanto a l moto^dello STOMACO, il Dott. 
P i t t , nelle Tranfazioni Filofofi he , c'infor
ma , che nel fare l'anotomia d'un cañe egü 
ha trovato il m o v i m e n í o perijlaltico delle 
budella coní inovato per m tzzo á t \ \ o J i o m a 
co ; poiché il peloro , il quale d'ordinario 
íi trova tañí' alto quanto il diaframma , 
era , in ciafcuna undulazione o fia ondeg-
giamento , poríato appunto fotto il fondo 
íiefTo dcllo Jiomaco ; talmente ch' egli po-
teva mani fcüamente offervare una coftrizio-
ne ncl mez/o dello flomaco, ad ogni movi-
mento all' ingiu , mediante la quale veniva 
queílo refo capace di comprimere qualun-
que cofa che nella di lui cavita íl racchiu-
dea . Egl i offerva , che quefti movimenti 
erario si regolari quanto ogni altro ch1 egli 
ebbe mai ad offervare nelle budella; ed ag-
giugne , aver egli dipoi oífcrvato lo íleíío 
ín tre altri ; donde fi pub con fufficiente 
certezza conchiudere, che cib militi per tut-
t i . Vedi PERISTÁLTICO. 

Quindi veggiam fácilmente la ragione del-
la pronta diftribuzione del nutrimento ; poi
ché fubito che il cibo é aperto o fciolto, 
mediante la bevanda e la faliva , & c . ha 
egli un m o v i m e n í o libero , che per lo pi
lero negli inteíHni ¡ a p o r t a , da quefta com
pre ífionc nel meizo dello Jiomaco . Vedi 
INTESTINI . 

G l i animali ruminanti hanno quaítro Jlo-. 
wach i ; nuüadimeno s 'é offervato , che al-
cuni di quefti, i quali ne hanno quattro in 
E u r o p a , non ne hanno che due in Africa , 
probabilmente acagione che l'erbe d'Afri
ca fono piü nutritive . Vedi RUMINANTE . 

Quegli uccelli , che d1 ordinario fi pafcono 
di ferai coperti d'una corteccia dura , hanno 
una fpezie di Jiomaco , detto gozto , confi
dente in quattro gran mufcoli al di fuori , 
e in una dura membrana callofa al di den
tro . — Quegli che vivono di carne, come 
aquile, avoltoj, &c. non ne hanno che un 
folo. Vedi CARNÍVORO , GRANÍVORO , &c. 

S T O N E , voce Inglefe , che denota una 
certa quantita , o pefo d' alcune raercan-
l i e . Vedi PESO. 

U n a Jlone di vaccina , a Londra , é la 
quantitk di otto libbre : in Herejordshire , 
dodici libbre; nel No r th , o Settentrione , 
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fedici libbre. ^ U n a Jhne di vctro é cin-
que libbre; di cera, otto libbre. 

U n a ¡lene di lana (fecondo lo Statuto di 
II, Hen. V I I . ) ha da pefare quattordici lib
bre ; puré in alcuni luoghi ella é d i p i í i , in 
altri meno; come nclla Provincia á'xGlouce-
Jler, quindici libbre; in quella ái Hereford, 
dodici libbre. 

Preflo i fenfali di cavalli , \xm Jlone é il 
pefo di quattordici libbre. 

S T O P P A C C I O L O , e STOPPACCIO , nell' 
arre del Gannoniere, un turaccio di carta, 
fieno, paglia, veccbicencj , o fimili, cae-
ciato a forza dentro un cannone fopra la 
polvere , per tener queña chiufa e ftretta 
nella camera del cannone fieffo ; od applica-
to e calcato fulla palla, o palle, in canno
ne, o in archibufo, per impediré che fuo-
ra non ne rotoli la monizione . Vedi CA
RICA e ZAFFO . 

S T O P P I N O d i candela , &c. é quella 
miccia, o piuttoflo lucignolo , di cotone , 
che fta in una candela o lampada . Vedi 
CANDELA, LAMPADA, &c . 

S T O R A C E , STORAX, o STYRAX, una 
gomma refínofa , odorífera , portata dalla 
S ir ia ; di cui ve n ' é due, o tre forte: Jlo-
race rojfo , Jlorace calamita , e Jlorace l iquido. 

L o STORACE rojjo o Jecco , detto anche 
incenjo áegli Ebre i , é uha gomma o refina, 
che fiilla da un'incifione fatta nel tronco e 
ne'piíi groffi rami d'un albero, detto anch' 
eílo Jlorace , non diffimile dal noilro coto-
gno. 11 fuo fruíto h della grandezza d'una 
nocella , e contiene un granello blanco ed 
oliofo, d'un odore períettamente fimile alio 
Jl.orace. 

Si dee fcegliere in una maíía , di color 
ro í í icc io , mórbida e graffa , e di grato odo
r e , che non abbia alcuna fomiglianza al
io Jlorace liquido . — Quello ch' é in for
me , in palie, &c. é tutto fofifticato; ned 
altro fié, che una mefehina compofizione 
di Jlorace liquido, e delle impuritadi ofec-
cie del vero Jlorace roffo , ed altre droghe. 
Quello in polvere é ancor peggiore. 

L o ftorace roífo é di qualche ufo nella 
Medic ina; e fi adopera anche da' profumie-

,r i , e vien fovente foñituito all' incenfo . 
Vedi INCENSÓ. 

L o STORACE calamita , cosí detto da' 
giunchi, o cannucce, in Latino , calamiy 
entro i quali fi portava anticaraente , h 

crede 
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ctede da aicuni una compofizione di paree- fuggire, aíTakano quegli che s' impacciana 
chie eccellenti droghe ; e tra Ta l t re , áiflo- co lor pulcini ; c le pernici, prima che i 
race roíTo, donde i l fuo nome : benché gli lor piccini poíTan volare, ñ lafeian foventp 
Autori T abbiano generalmente creduto una cadere davanti a'cani , prima a poca , in-
gomma naturale, differente á&Wo fiorace roí- di a maggiore difianza, per trattenerli, in-
fo . L a conghiettura di Hoffman fi é , ch' dugiarli^e divert i i l i^daüi caccia de'perni-
egü folo differifea daU'akro col tempo, e 
col'i'eta ; poiché lo ftorace, col confervarlo , 
acquífta fempre maggior colore. 

Si dee fcegliere in fine lagrime bianche, 
affai feco, e non amaro , talvoka egli e in 
raaíTe roficce, pieno di quefte lagrime bian-
cbicce, e folo millo d'una íoílanza rubiconds . 

Quefte due forte fi ftimano eccellenti pet-
torali , ftomachici, e cefalici. 

L o STORACE liquido é una fpezie di re
fina fartizia, d'un color che tira ful bigio, 
compofta di vero florace, di refina comune 
deü'o l io di pino, e di v ino , ii tutto battu-
to con acqua , e ridotío alia confíftenza d1 un 
u n g ü e n t o . 

í Droghieri lo chiamano anche j incle , per di-
ftingucrlo, e venderlo piu caro. Vedi STACTE . 

I I migliore^é quelío d'Olanda . Siconfer-
va fácilmente in una cantina, col verfargli 
fopra di tempo in tempo dell' acqua . Egl i 
ferve d1 ingrediente in un ungüento , che 
I' efperienza ha provato cccellente contro lo 
feorbuto, e la cangrena. 

S T O R C I M E N T O , una violente eftenfio-
ne de'nervi o tendini di qualche mufeolo . 
Vedi TENDINE . 

S T O R G E , S T O P F H , un termine Gre
co , di fpeífo ufato da'naturali , per fígmfi-
care quelT iftinto paterno, od affetto natura
le , che tutt i , o la maggior parte degii ani-
mali portano a'loro giovani o piceini. V e 
di ISTINTO. 

L a jlorge é un principio ammirabile- ira-
prclTo dal Sapientiíf imo Crea tere per tutto 
il Mondo anímale , per la confervazion del 
medefimo ; ed é da tali rególe guvernaía , 
che la fanno ottimamente contribuiré a si 
grande oggetto . C o l mezzo di queda, con 
qual cura , vivacita , ed allegrezza non al-
levano glianimali i lor piccini? eperquan-
ti pencoli non paífan e g ü n o per la ficu-
rezza de' medefimi ? anche le. creature le 
pm timide, le quali in altñ tempi fuggono 
1 afpetto degii uomini , de 'cani , &c. fi ef-
pongono ed arriíchiano in grazia de' lor 
giovani. 

Cosí le galHne , o chÍOCCÍ§, ia V€«C di 
Tom, F U L 

ciotti . Con qual aníia e premura non me-
nan altri qua e la i lor piccoli figliuoli per , 
condurli in luogo di ficurezza? anzi alcuni 
dan loro ricovero nelle proprie vifeere. 

C o s í , come oíferva ' ú D r . T j / f o n , V oppo-
f u m ha un curiofo facchetto fatto a pofta , 
per afficurare e portare attorno il fuo picci-
no ; ed alcuni affermano, che le tettevifom 
de ntro. Lo íteíTo Autore aggiugne, da Op-
piano , che il can di mare, all' occafionedt 
buraíca o d'altro pericolo, ricetta nel pro-
prio ventre il fuo giovane, il quale torna ad 
eícirne quand' c paííata la paura . L o fqua-
dro e il glauco fanno lo fieíTo. 

Con quale tenerezza non s'occupan altri 
a cercare e preparare il cibo a'lor piccini , 
ad infegnar loro il modo di poppare; a fcal-
darli , ad accarezzarli, od aüettarli al r i -
pofo, &c. come tante balie , deftinate dal 
Creatore ad aver cura delle fue creature.? 
e fempre a proporzione che i giovani cre-
feono ed atti fi fanno a governarfi da fe me
defimi, queda florge fi ícema ; ed alia fine, 
quando non é piu n e c e í í a n a , fi eftingue. I l 
Sr. Ray ofierva, che i piccioli colombi fo
no pafciuti d'un cibo prima mangiato dal
la madre , e ItíTato un poco neldilei prolo' 
bo, E Clufio ofitrva , che la vecchia fera-
mina Etiopia non prende il cibo che dal 
m a í c h i o , neila fuddetta maniera. 

I! contraccambio , che i giovani danno 
al l 'anímale lor padre, quando fi trova IB 
eta avanzata , non é men notabile . Plinio 
dice de' topi , che nutrifeono i lor vecchj 
parenti con fingolare amorevolezza . 

S. Ambrogio , e dopo lui O U o Magno , 
oífervanó della g r ú a , che quando i ! padre e 
la madre , per la lor t ú . troppo á v a n z a t a , 
fono pnvati delle lor penne , ereftano mez
zo nudi , ía lor prole íla loro d'intorno, c 
gli accarezza e riícalda colle proprie penne; 
trova loro il cibo; e quando la natura , co
me di fpeífo avviene, ripara le lor perditc, 
e gli rimette in forze, gli íleffi figliuoli gli 
prendon su a vicenda in fulle proprie a l i , 
per avvezzare le lor mtmbra gia diluíate 
aU'arte antica del v o l ó . 

C c STOR-
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S T G R N E L L O , fi dice del mantello de' 

eavalli mirto di color bianco e ñ e r o . 
S T O R P I A T U R A , e Stroppiatura; nella 

Legge I n g l e í e , mayhem. Vedi MAÍM. 
S T O R T A , RETORTA , nella Chiir.ica , 

una ípecie di matraccio curvo , o vafo ro-
tondo, p a n c í u t o , di térra o di vetro , con 
un fotíi! becco o na ib adunco, a cui íi dee 
attaccare ii recipiente . Vedi MATRACCIO. 

Quando la florta é di vetro , ella é d' or
dinario foderata d'un loto di colla gro í íoun 
pollice; per rcnderlo capace di meg l io foÜe-
nere il fuoco. Vedi LOTO e CALORE. 

L a ftona ferve a trarre fpiriti ed olj da 
legni , gornme , minerali , terre, ed altre 
matcrie che richieggono un forte fuoco. 
Vedi SPIRITO, &C. 

L a J l r n a é un certo compendio o mi-
glioramcnto fatto fulla cucúrbita e ful ma
traccio; corrifpondente ad ogni ufo e pro-
pofito di quefti due, fenza F affifleoza d'un 
capitello o terta , di cui gli altri han foven
te b i í o g n o . Vedi CUCÚRBITA, &C. 

STORTA, che gl' Inglefi chiamano wo rm, 
cioé verme, nella Chimica , denota una can-
nella di pcltro, lunga , e ferpcggiante , che 
i diftillatori e gli fpeziali collocano in una 
tina d'acqua / per raffreddare e condenfare 
i vapon nella difiillaxiofl degH fpiriti . V e 
di LAMEICCO, DISTILLAZIONE , &c. 

Queíta da'Chimic i ci chiama anche fer-
fen t ino . Vedi SERPENTINO. — Per l'addie-
tro , queila flona , o altra cofa fimile , fi 
folea mettere fopra la teda del lambicco, 
con un refrigeratorio al capo od elkeniita 
fuperiore di quefto \ il che é aíí'at utile nel 
diílillare lo fpirito di vino . Vedi REFRI
GERATORIO . 

S T R A B I S M O , STRABISMUS , 2 T P A -
Í B I 2 M 0 2 , un male o difordineneilocchio, 
che lo fa guardar bieco , a l F í n s u , o all' 
ing iu , o di traverfo . 

L o Jlrabifmo confifte in una retraztone o 
ritraimento deíla pop Ua dell' occhio , ver-
fo d1 un lato ; cagionata da una convulí io-
ne , o paralifia d1 uno de' di íui mufeoli. 

I fanciulli fono fácil i ad acquiftarlo, perla 
negligenza delle lor báüe , alcune delle qua-
l i gli collocano fempre dalla rteífa banda del 
lume, o di qualche altro oggetlo ragguaf-
devole, che li porta a volgere i lor occhj 
per quel verfo. 

Per rimediarci, fi dee aver cara , che il 
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lume, od altrocorponotabile, fiameífodair 
altra banda de'medefimi ; o che altrimente 
fi metta loro una raafchera, i cui buchi fie-
no talmente difpoíli , che per vedervi at-
traverfo, fia il-fanciullo coíiretto a volge-
re i fuoi occhj peí verfo-trpp^fto. 

S T R A C C A ' L E , arnefe per lo pib di 
cuoio, che attaccato al bai lo , o fimile, 
fafeia al di dietro i fianchi della beftia; e fi 
pone in vece di groppiera. 

S T R A C C I A F O G L I O , libro de'luoghi 
comuni, o quaderno per notar le memorie . 
Vedi RICORDI. 

S T R A C C I A F O G L I O , é propriamente 
que! quaderno, che i mercanti tengono per 
femplice r;cordo , notandovi le partite pri
ma di paliarle a' libri maggiori. 

S T R A D A , fpazio di terreno deftinato dal 
Pubblico, per andaré da luego a luogo . I 
latini la chiamano, v i a ; c gl' Inglefi , road , 
cioé quella via aperta o paí faggio , che for
ma una cómoda comunicaziouc fra un luo
go e 1'altro . Vedi VÍA. 

I R o m a n i , piu d'ogni altro p o p ó l o , s' ap-
plicarono alia coflruttura dciie ¡ h a d e : \A fa-
tica e le fpefe , ch'effi impiegavano per 
rendere fpaziofe, diritte , piane , e belle fi 
no a l l ' eüremitat i fteíTe del lor Imperio, fo
no incérd'.bili . Vedi 1' I j ioria d i Bcrgier 
delle grandi ílrade deW Imperio Romano. 

Soleano aífodare il terreno con mazzeran-
garlo , lailíricandolo o feminandolo di fel-
ci , o re na j tal volt a incroílandolo e mu
rándolo di rottami di pietre, di calcinacci, 
di má^toni , di coccj , &c. legati infierne 
con calcina. 

II P. Menefirier oíTerva , che in alcuni 
luoghi del Lionefe cgli ha trovato gran 
mucchj o gruppi di felci afibdati con calci
na , che arrivavano alia profondita di dieci 
o dodici piedi, e formavano una maífa tan
to dura e laida quanto il marmo fieffo ; e 
la quale , dopo di aver refiftito all' ingiu-
riede'tLmpi per i<5oo. ann i , é tuttavia ap-
pena penetrabile , non olíante íutta la for-
za de' martelli , delle zappe, &c. e puré le 
í e l c i , di cui ella é compofta, non fono piü 
groiíe d' un uovo. 

Alie volte ancora lafiricavano le loroyím-
de regolarmente , con gran pietre di taglio 
quadrate: tali fono la V i a Appia , e l a F l a -
minia., & c . Vedi PAVIMENTO. 

Soleano chismare z?/> ü m a 1c ñ rade la-
ílri-
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Arícate di pietre aííai dure, o percíié raíTo-
migüaíTero al ferro , o perché refiíldíero al 
ferro de' piedi de'caval l i , de 'carr i , &c. 

Le Jlracle fono na tu ra l i , o a r t i f i c i a l i : ter-
r e j l r i , od acquatiche \ pubbliche , o p r í v a t e . 

STRADA naturale é queüa , c h ' é ílata 
freqnentata per una lunga fucceífiorje di 
tempo, e fuífifle con poca fpefa, a cauía 
dclla fuá difpofizione, &c . 

STRADA artificíale , é queüa fatta a la-
voro di mano , e compoí la di térra , o di 
mattoni e rottami ; e ne! fare la quale fi 
ebbero a fuperare varié difficoltadi; tali fo
no per lo piu quelle che vanno lungo le 
fponde de'fiumi, quelle che traverfano pa-
ludi , laghi , &c. ^ 

STR A DE terrefiri, o d i t ena , fono , non 
folamtnte quelle fatte fopra il terreno, raa 
anche quelle fórmate di térra aramontic-
chiata a guifa di fponda od argine, e foíle-
nute da (pe ron i , barbacani, e contrafforti. 

STRADA acquatica é quella fatta nell'a-
cque correnti , come fopra fiumi \ &c. o in 
acque ftagnanti , come argini , ghiaiate fo
pra le paludi , &c. Vedi ARGINE ( Caufe-
way . ) 

Sotto queña denominazione fono anche 
comprefi i fiumi oavigabili , e i canali ar
tificiali ; come quelli d' Italia , d' Olanda , &c. 

STRADA pubblica , o / i r ada maefira, é 
ogni firada comune , o fia diritta , o traf-
verfale, mil itare, o reale, &c. — Strada 
pr iva ta é quella fatta peí cómodo di qual-
che cafa particolare , &c . Queüa fi chisma 
anche firñda vicinale , — E / i rada mae/ira 

dice eziandio particolarmente quella, che 
conduce da luogo principale ad altro luogo 
grande. 

STRADA battuta fi dice quella , ove di 
continuo paífano molte genti. 

STRADE mi l i t a r í , cosí dttte fra i Roma-
ni , erano / irade grandi cieílinate peí loro 
Eíerciti , che marciavano nellc Provincie 
dell'Imperio , per affitlere a'loro Alleati , 
&c. Vedi MILITARE , 

L e principali di quefte flrade in Tnghil-
terra , fono Watling-fireet , ikeni id j i r ee t , 
Fofs voay , ed Erminage/hee t ; che Vedi fot-
to l articolo V Í A . 

STRA.DE doppie, apprefíb i R o m a n i , era-
x\o Jirade pei carri ^ ed aveano due pavimen-
ti , o ghiaiate • 1'uno per quei anda-
van per un verfo, l'altro per quei che r i -
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tornavan per T altro: per impediré f urtar-
fi, il fermarfi, ed ogni confufione. 

Quefie due vie erano feparateT tma dall* 
altra mediante un argine alzato ne lmezzo , 
laíiricato di mattoni , peí cómodo della gen
te a p i é , con margioi , e pietre di rifalto 
da fpazio a fpazio, e colonne militan per 
fegnar la diftanza. — T a l era la Arada da 
Roma a Ofiia , detta Via Portuenfit . Vedi 
MILITARE . 

STRADA fottenanea , é quella fcavata in 
una rape, o íaífo, eolio fcar;.>eIlo, e lafcia-
ta colla fuá volta. — T a l e é queüa di Poz-
zuolo vicino a Napoli , che h 1 quafi una 
mezza lega di lungo, qnindici piedi. di lar
go, ed altrettantl d'altezza . Vedi SOTTER-
R A NEO. 

Strabone dice , ch' ella fu fatta da utl 
certo Cocceio, ch'era proUabilmcnte paren-
te di Nerva : ma venne di poi allargata da 
Alfonfo R e d'Arragona e di Napol i , e fat
ta dritta dai Viceré . —- V e n'é un'altra 
della fteífa forta nel medefimo Regno , tra 
Bala e C u m a , detta la Grotta d i Virgilio y 
perché mentovata da quel Poeta nel fefio l i 
bro della fuá Ens ide . Vedi GROTTA , 

STRADA , nel fenfo di ESTRADE* , ter
mine Franzefe , ed Tnglefe, che llrteralmen-
te: fignifica una / Irada pubblica , o / i r a d a 
maefira . Quindi la fra fe mil itare , battm 
r e/lrade , e ío beat the e/hade , baítere la 

/ i r a d a , c i o é , mandare feonidori, o uomini 
a cavallo, a far la feoperta , per (apere le 
diípofizioni del Nemico , ed informare i l 
Genérale d'ogni cofa che fecondo le appa-
renze poífa (accederé* U n Efercitomai non 
raarcia , fenxa mandare feorridori ( batteurs 
d 'ej i rade) da ogni uarte. 

* L a parola e formata dalT Italiano (Ira
da , cke deriva dal I^atino firata, una / i r a d a 
laflricata , Aícuni la faf tm dc- ivare da eí\r&* 
diots, o.Sttadiettf t ch1 erano caval ier i , i qua* 
l i amicamente s* impiegavana a battere la 
firada , 

STRADA , ne! fenío di ROUT * in Ingle-
fe, e Route in Franzefe *, una pubblica v i a , 

/ i rada maefira, o corio^ fpeziaimcnte quel
la che fauno le T r u p p e , o genti diguerra. 

* L a parola e formata dal L a t i n o , rupia} 
o ruta, o dal Franz.efe , roux, parola 
vecchia , che Jiunifica cavallo i ovver p i h 
tojio d a l l antico Cél t ico , rou i K / i r a m t , 

Sanione e Ogilbj/ hannu íatto Je Mapps 
C e 2 delle 
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áelle ftnde {routs) e ftrade di p o í h di F r a n 
cia e d'Inghilterra . E ' proibito a' íbldati 
di andar fuori delle loro ñrade . — Si ta-
glia íüvente delle firade ne' parchí , nelle 
íore f tc , &c. si peí ornamento e si peleo-
modo della cáce la . Vedi CACCIA , 

S T R 
c!ie 1 Lat in i chiamano u r i n t flíliicídtum f 

urince incontinentia , — L a difícren/.a 
fra T una e Faltra confifte in quefto , che 
nella prima, ror ina fi manda fuori condo
l e r é , nella feconda fenza dolore. L a prima 
procede dalT acrimonia del i 'orina, e la fe-

Alcuni Tnglefi ufano la parola rout per conda da una relaffazione o paraíiíia dello 
un fentiero tagl ia ío attraverfo ad un bo 
feo; in oppofuione a w;>y , via , ch' é una 
firada grande. Vedi V I A . 

STR ADA , rom , nella Navigazione . V e 
di 1' articolo CORSO . 

STR ADA o V i a d e l l a ronda , Vedi 1' ar
ticolo VIA . 
STR ADA coperta. Vedi COPERTA . 

S T R A G L I O , in linguaggio di M a r i n a , 
lo ík-ffo che flaqgio. Vedi STAGGIO. 

S T R A M B O T T I N O , o STRAMBOTTO, 
€ Strambottolo ; poefia folita cantarfi dagl' 
innamorati , e per lo piu in ottava r i m a . 

STR AMEOTTINO , nel fenfo di roundelay ^ 
o rondeju . Vedi ROTONDO. 

S T R A N G U G L I O N I , malaí t ia del ca-
i'al'o; ed é quando le gangole fetto lago-
la accidentalmente crefeono per gli umori 
del cavallo infreddato , i quali dal capo di-
fcendono ad efle , per lo crefeimento delle 

f p h h í i e r della vefeica, 11 quaíe non pub te-
nerne il eolio di quefta ben chiufo. Vedi 
ORINA. 

S T R A N I E R O , foreñiero . Vedi F o -
REIGN. 

STRANIERO , fltanger , nella Legge I n 
gle fe , denota una perfona , che non h con-
ía pe v o l é , e a parte, di un atto. 

C o s í , Jiraniero ad un giudicio , ofenten-
za , é colui , al quale la fentenza non ap-
partiene: nel qual fenfo la parola íta diret-
tamente oppoüa a parte , o confapevole ed 
i n t e r e j f a t o p a r t y ^ o p r i v y . Vedi PARTIES 
e PRIVY . 

Eredita J/* STRANIERO. Ved i AUBAINE . 
S T R A P , appreffo i Chirurghi Ingleí i f 

una forta di légame ufato per diftendere le 
raembra nell' agg ia íhre l' oda rotte , o disr-
giunte. Vedi FASCIATURA. 

S T R A S C I N A R E , tirarfi dietro alcuna 
quali s'enfia tutta la gola, e cortrignefi la cofa fenza follevarla da térra 
v ia del fiato , ch' efee per via della gola, 
per la qual cofa il cavallo appena puo ref-
pirare. 

S T R A N G U G L I O N I , fi dice anche ne-
gli uomini una malattia delle glandule del
la gola dette tonfi l le , che porta impedimen
to al!' inghiottire . Vedi TONSILLE . 

S T R A N G U R T A, 2 T P A 1 T O T P I A * , nel
la Medic ina, una malattia, che caufa una 
frequente ed involontaria emiffione d' ori
n a , in aííai picciole quantitadi, e pereost 
clire a gocciola a gocciola ; con un dolore 
intenfo. Vedi ORINA. 

* L a parola e formata dal Greco ^ Tpúy% , 
gutta , gocciola, e ipov , or ina. 

Nafce la firanguria dalla troppo grande 
acrimonia dell' orina , la quale pizzicando 
le partí ñervo fe della vefeica cagiona una 
continua iaclinazipne ad orinare* 

L a nuova birra , ed altri liquori , non ben 
fermentati , fogliono eaufare la firanguria. 
-r~. V eftrema acutezza dell' orina nella firan
guria produce talvolta un' ulcera nella ve
feica . 

^Iguni Autori confbndono la firanguria, 

STRASCINARE, nel fenfo della voce I n -
glefe, d r ag , nella Fabbrica. ~ S i dice che 
una porta J i rafciña , quando nell'aprirla c 
ferrarla s1 attacca, o urta fopra il pavimen
to. Vedi PORTA . 

S T R A T A G E M M A * , S T P A T H F O S , 
un' aftuzia mil i tare; ovvero una divifa, i n 
Guerra , per iorprendere od ingannare i 
N c m i c i . 

* L a parola e formata dal Greco, Tpawyíi» % 
io guido o comando un 'Ejercito . 

G l i Antichi fi fervivano molto di J i ra
fa gemmi j i Modero i fanno la guerra piii 
apertamente, e fchiettamente . — Front i 
no ha fatto una raccolta degli antichiJlra-
tagemmi di G u e r r a . 

S T R A T A R I T H M O M E T R I A*, i n Guer
ra , l'arte di fchierare un Efercito, o qual-
che parte di effo , in qualche data figura; 
Geométr ica ; e di efprimere il numero de
gli uomini contenuti in tale figura , co
me eíli fianno in ordinanza, o vicini e a 
mano, od in qualunque diftanza aífegnata^ 
H a r r i s . 

* Lfl parola e formata dal Qreco, <rp»rós % 
Efa-



Éfercko) a&Stios , numeró , e [¿¿rpov, 
m i fu ra . 

S T R A T E G U S , S T P A T H F O S , nell' 
A n t i c h i t a , un Uficiale preífo gli Ateniefi, 
i quali ne creavano due di quefta forta ogn' 
anno , per comandare le Truppe delio Sta-
to. Vedi CAPITANO, GENÉRALE , &c. V e 
di anche ARCHISTR ATEGO . 

Plutarco dice , che fe ne fceglieva uno 
in ciaícuna T r i b u , ma íembra che Polluce 
dica, che venivano fceltí indiíterentemente 
nel P o p ó l o . I I popólo fíeíío ne facea la 
fcelta ; e quefta nell'ultimo giorno dell'an
no , in un luogo det ío Pnyx . 

I due Strategi non comandavano infie
rne ; ma a vicenda , giorno per giorno \ 
come lo mollrano Erodoto e Cornel ioNe
pote. Alie volte, per verita, come quando 
una perfona fi trovava di mérito di gran 
lunga fuperiore , ed eftremamente famofa 
ín guerra , fi dava il comando a quefta fo-
la : ma era fempre lor maíí ima , di non 
dar queíT impiego , fe non a chi teneva i 
fuoi Beni in Attica , e avea fígüuoli , ac-
c iocché vi potcíTe eííere qualche oñagg io , 
e fícurezia per la di lui condotta e fe-
delta. 

S T R A T I , STRATA , neli'Iftoria Natu-
rale , i varj letti di differenti materie , di 
cui il corpo della^Terra é comporto . Vedi 
TERRA . 

G l i S t ra t i ínchiudono tutt' i letti di fer
r é , di minerali , di metaiii , di pietre, & c . 
che giacciono fotto quella fuperior coperta 
o j l r a t u m , che chiamafi piota , zolla , o 
fuolo . Vedi FOSSILE , MINERALE , ME
TA LLO , &c. 

II tempo , in cui furon meffi quefti var; 
J l r a t i , fu , fcnza dubbio , alia Creazione j 
quando perb , con alcuni gran Natura l ! , 
come Steno, il Dr Woodward , &c . non fi 
vole í íe fuppore , che il Globo della T e r r a 
fia ftato düc io l to mediante il Diluvio . V e 
di DILUVIO. 

I n quel tempo, dice il Sr. Dcrham , quan-
dunque ei foífe , che il Globo Terreítre fi 
trovava in uno ftato di caos, e ch'eran da
te giü ed abbaffate le terree particelle , que
fti varj letti ripofti vennero in quell'ordine 
c ó m o d o , nel qual eíTi ai prefente fi veggo-
no; e c i b , come viene aiTento, fecondo le 
ieggi della gravita j i piu baffi fempre piíi 
gravi che gli alti,. e fuperiori. 
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M a li Dr. Leigh neila fuá Na tu ra l ÍÍÍJI9* 

ry of Lancaskire parlando delle miniere del 
carbone , nega che gli ftrati giacciano fe
condo le leggi della gravitazione ; offervan-
do , che neila Provincia di Lancashire gli 

flrati fono prima un letto di tetra graíTa ' 
poi di p i e t rav iva , indi pietradi ferro, po-
ícia carbone, o fango di canale , poi alcuni 
altri/ímí/", poi carbone di nuovo, &c. 

Quefto ebbc a determinare il Sr. Dcrham 
a far una piu efatta e fottile ricerca su tal 
materia j in coníbrmita , T anno 1712, egli 
fece bucare diverfi iuoghi , e fepararne giu-
fta il lor ordine i var] Jira t i ; e pofcia de
termino efattiffimamente la loro gravita fpe-
cifica. Rifultonne , che nel fuo cortile gli 

flrati erano gradaíameníe fpecificaraente piíi 
e piu gravi , a raifura che piü al baflfo an
da va no ; ma in un altro luogo ne'fuoicam-
pi non poté egli accorgerfi d' alcuna difFe-
renza nelle gravita fpecifiche . 

Avendone egli informata la Societa R e a -
le , il Sr. Haukihee di lei Operatore ebbe 
ordine di fare il faggio degli flrati d' una 
minicra di carbone , il che egli fece fina 
alia profondita di trenta flrati: la denfita t 
fpecifica gravita di ciafcuno de' quali ci da. 
egli in una Tavo la nelle Tranfazioni F i l o -
fafiche, e 1' illazione , che dai tutto ne for
m a , fi é , cheapparifce evidentemente, che 
le gravitad! de' varj flrati non hanno alcuna 
forta d'ordine i ma che fono puramente ca.-
fuali, come fe frammiíchiati a cafo. Vedi 
VENA e CARBONE . 

S T R A T I F I C A Z I O N E , STRATIFICA-
TIO y neila Chimiea , 1' ordine e difpofi-
zione di differenti materie y in varj ftra
ti , o letti , alternatameme j detta anche ? 
d a ' L a t i n i , j i r a t u m fuper j l r a tum ; e fegna-
ta ne1 libri di Chimiea con S S S . 

QuelV operazione fi ufa nel calcinare i 
mineral i , o 1 metalli, con fali od altrema
terie. Vedi CALCINAZIONE . 

Pee purificare 1'ora per cemeratazione, fi 
flr itificano le lamine , o piaftre d' oro in un 

. crogiuoio , con una colla fecca , detta ce
rne rito . Vedi CEMENTO e CEMENTAZIO-
NE . 

S T R A V A S \ R S I , neila Medicina. V e 
di ESTRAVASAZIONE. 

S T R A V I Z Z I , nel fenfo della voce I n -
gleíe , ReveU*) divertimenti di bailo, raa-
í chera , giuoco , i^citazioni di Commedie % 

Far» 
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Forfe &c. anticamente frequentiffimi ne' 
Collegj degli Avvocati , in certe ftagioni , 
e nelle cafe de'Nobili , &c. ma ora affai 
difüfat i . 

* X a parola e formata dal Franzefe , revell-
ler , rifvegliare •) alluáendofi al tempo d i 
mtte , i n cui per lo p iü /olean tenerfi. 

L'uficiale, che ha la direzione, o ladif-
pofízione degli ¡ i r a v i z z j , alia Corte d' I n -
ghilterra , fi chiama Majier o f the reveis. 
Vedi MASTER. 

S T R E G O N E R T A , il reato di malla , o 
divinaxione colT affiñenza de' raali fpirlti . 
Vedi MAGIA e DIVINAZIONE . — G l i I n 
gle fi la chiamano forcery * 

Alcuni íb f l engono , che la flregoncria {for-
eery) fia propriamcnte cib che gli Antichi 
appeilano fomlegium , o divinazione col mez-
zo delle / o r í / . Vedi SORTI . 

M i l o r d C o k e , 3. Inft . fo l . 44 , defcrive 
uno Strsgone, (Scrcerer) qui u t i tu r fortibus 
& incantationibus damonum . L a firegonerla 
é felionia, per lo Stat. 10. Jac. Nello 
chío , fi dice che la firegoneria c un ramo 
d'Eref ia; e per !o Stat. 12. Car . I I . ella é 
ecceí tuata dai perdonr general!. 

L a firegoneria era per raddietro una cofa 
affai comune ; almeno la credulita di que' 
íempi la facea paííare per tale; e molta gen
te n'ebbe di quando in quando a foffrire . 
I n un Secólo piu lucido, piü fappiente , e 
men c r é d u l o , ella é efeluía e fcartata. 

E í f e t t i v a m e n t e , la.piü proba hile oppinio-
ne fié, che i varj apparenti fiupendi efem-
pj di firegoneria) i quali qua e la s ' inconíra-
no ne'vecch; libri di Legge , e negli Stori-
c i , fe ben fi efaminaffero, troverebbonfi al-
tro non efler, nel fondo, che veleni artifi-
ciofi. Vedi FASCINAZIONE . 

STREGONERIA , in Inglefe Witcheraft , 
dicefi anche quel delitto di mal la , che fpe-
zialmente dalle femmine fi commette. V e 
di MAGIA . 

V i pub effere , per avventura , qualche 
fondamento a c ió che fi chiama fafcjnazio-
ne e jiregoneccio . — Abbiamo infiniti 
efempj ed iftorie su tal propofito; 1 quali 
non ifta bene dirigettare, ful mero motivo, 
che non fi poífano mttter d' accordo colla 
noílra Filofofia: ma , in ogni modo , egli 
fembra effervi nella Filofofia qualcofa che 
| i fpalleggi. Vedi FASCINAZIONE. 

Si s a , che tutte le coíe viventi mandan 
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fuorl degli effluíTi ( c j f i uv i a ) , si col fíato^ 
che pei pori della peiie . — Percib tuí t ' i 
corpi , entro la sfera de' lor effiuv'j perfpi-
ratorj od efpirator)) ne riceveranno qualche 
imprefíione ; e cib , in queña , o in quell' 
altra guifa, fecondo la qualita degli e f f íuv j ; 
ed in quefto o quel grado, fecondo la dif-
pofizione delle parti emittenti , e delle re-
cipienti. Vedi EFFLUVIO . 

Sin qui non v ' é chi ne dubiti , né fa 
bifogno produrre efempj d'animaliche efa-
laño odori grat i , o puzzolenti ; o di ma-
lattie contagiofe , recate mediante glt efflu-
v j , &c. in confermazione di tal punto. 

Ora , di tutte le parti d' un corpo aní
male, fi sa , che i' occhio é la piu a g ü e , e 
la piu pronta. — Eg!i fi raove colla mag-
gior celerita, e in ogni varietU di direzio-
n i . — I n oltre , le fue tuniche ed umori 
fono tanto permeabili quant1 ogni altra par
te del corpo: lo provano i raggj di luce ch* 
egli si copiofamente rice ve . — L'occhio 
adunque, fenz' alcun dubbio, manda fuori 
1 fu o i effluvj , come l' altre parti . — G U 
umori fini dell'occhio debbono fiarfene con
tinuamente efalando . ~ - II calore de' rag-
gj , che penetrano , gli rarefará e atunue-
rk : e queüo , col fottile fucco , o fpirito 
del ñervo ottico circonvicino, provveduto e 
foccorfo abbondantiífj mamen te dalia v ic i -
nanza del cervello , dee fare un fondo di 
materia volatile da difpenfaríi , e per cosí 
diré , determinarfi dall' occhio . 

Q u i dunque abbiamo la frécela , e la 
mano per laudarla . — L ' una guernita di 
tutta la forza , e la veemenza , e 1'altra di 
tutta I' acutezza e F attivita , che mai fi 
poíía richiedere. Che maravigl ia, fe i lor 
effetti fon grandi ¡ 

Fatevi folo a concepir T occhio qual from-
bola, capace de' movimenti i piü lefti , e 
delle vibrazioni piü intenfe: ed in oltre fi-
guratevelo in comunicazione colla forgente 
d'una tale materia, qual é il fucco nervo-
fo elaborato nel c e r v e ü o ; materia si fottile 
e penetrante, che fi fuppone , ch'ella voli 
i fian ta nea men te attraverfo ai capellamentt 
folidi de'nervi; e si attiva ed efficace, ch' 
ella difiende e contrae i mufeoli, econtor
ce le membra , e altera tutta 1' abitudine 
del corpo, dando movimento ed azionead 
una mafia d' inerte , neghittofa materia . — 
U n proimik di tal natura , lanciato da uti 

ordi-
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ordigno come l'occhio , tice far eífttto o< 
vvsnque ei colpifca: e 1'efietto fara limita-
to e modificato dalle c ircoüanze della di-
ílanza , dell'impeto deU'occhio, della qua-
l i t a , fottilita , acrimonia, &c. de' fughi , 
e della delicatezza, rozzezza, &c. deli'og-
getto, su cui egli cade. 

Siam di parere, che quefta Teórica pof-
la fpiegare alcuni Fenomeni di Stregone-
u . 7 , particolarmente di quella parte , che 
Fafcinazíone s'appella. — C e r t o . fi e, che 
I1 occhio é flato fempre flimato la principal 
í e d e , o piu toño órgano della Stregoneria; 
benché da i piu non fi fappia il perche : 
L ' effetto ven i va apparentcmente attribuito 
a ü ' o c c h i o ; ma come, non cadde in raen-
te ad alcuno . — Cosí la frafe, aver un 
ccchio cattivo , importa lo íleíío che eííere 
una Strega , o Stregone . — E quindi V i r 
gilio —• Nefcio q u i í teneros oculus m i h i f a -
fcinat Agnos. — Tn oltre , le perfone vec-
chie , e biliofe, fon quelle, che il piu fre-
quentemente fi fuppongoo dótate di tale fa-
colta ; effendo in lor deprávate i! fucco ñer
vo ío , ed irriíato da una viziofa abitudine 
del corpo; e cosí refo piu penetrante e piu 
maligno . —- E le giovani perfone , fopra 
tutto i faociulli e le fanciulíe , fono piu 
foggette d'ogn1 altro a provarne i malí ef-
fetn; poiché i lor pori fono aperti, i loro 
fucchi incoerenti , e le ior fibre diiicate e 
fu f ce t t i b t l i . I n conformitá , la Stregomria 
mentovata da Virgilio non tocca che i te
ñe ri agnelli. — Finalmente, non fi viene 
ad efercitare una tal facolta, fe non quan-
do la períona é malcontenta , provocata , 
irritata, &c. Richiedencofi qualche ítraor-
dinario irapegno , leoíía , ed agitazion di 
mente , per lanciare una conveniente quantita 
d' effiuv'j , con un impeto baftevoie, a pro-
durre i ' e f í c t t a d a lungi . Che l'occhio ab-
bia alome potenze aííai notabili , non v1 
é difputa . —• GU antichi Naturali after-
mano, clje il bafilifco, e V opoblepa uccido-
no gli altri animaw purau;2iite col guardar-
li fiío. Secib non fi credt; un Autor mo
derno ci aííicura di aver veduto un topo 
agguarfi intorno ad una gran büí!a , che 
eolia bocea apena fe ne i k v a fiifamente 
guatandolo : andava il topo iempre dimí-
nuendo i fUoi g«xi atrorno ad tffa ; gndan-
do qontinuamente , come fe verfo íei co-
l íret to e fpinto \ ed alia fine , con mol ía 
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apparente refiflenza e ripugnanza , le cor-
fe nell' aperta bocea , e ne fu fubito i á -
ghiottito. 

E chi non ha oí íervato il braceo da fer
ina ; e gli effetti del di luí occhio fulla 
pernice? I I povero uccello, toí lo che i fuoi 
occhj , con quei del cañe s' incontrano , fe 
ne fia come confufo, piu di sé non cura , 
e fáci lmente lafeia che fopra sé gli tiri la 
rete. — C i rammentiamo d' aver letto di 
feoiattoli ílupefatti , e vinti dalle fiííe e 
dure occhiate d'un cañe ,, e cosí fatti ca
dete giu dagli alberi nella fuá bocea. 

C h e i' uorao non fia fícuro da fimili af-
fezioni , ella é materia di facile oíferva-
zione. Pochi fon qucgli, che piu e piuvol-
te non abbiano fentito gli effetti d'un occhio 
collerico, fiero, imperiofo , difdegnofo, la-
feivo, fuppliehevole, &c. — Si dee feaza 
dubbio attribuire quefti effetti alie diflferen-
ti eiaculazioni o sbaleflramenti, che i'occhio 
fa ; ed eglino fon' un grado di Stngoneria. 
Vedi FISIONOMÍA. 

S T R E N i E , nell' Antlchica , STRENNA , 
o manda deir nuov anno ^ prefeníi fatti per 
n í p e t t o il primo giorno deli'anno ; come 
il felice augurio per i'auno entrante. V e 
di Capo d1 ANNO . 

I Legifli antichi danno cosí l1 origine 
della parola, cioe , Che fimili regali fi da-
vano folamente a' v i r is jlrenuts : Simmaco 
aggiugne , che il primo ad introdurre Una 
tale ufanza fu il R e T a z i o , Collcga di 
Romo!o , il qua'c riceveíte de' rami di ver
bena raccolti nei fagro bofeo della Dea Stre-
n ia , come fauilo prefagio dell'anno che in* 
cominciava . 

Anticamente fi dava ogni primo di dell' 
anno una libbra d'oro agli Imperatori, in 
via di j i rena . — Du Cange offerva , che 
Jirina , o Jirinna denotava una fpecie di 
tributo , che il Popólo di Dalmazia o di 
Croazia pagava ai Veneziani , o a' R e d* 
Ü n g h e r i a , a' quali eíü obedivano volonta-
riarnente. 

S T R E T T O , luogo anguí lo di poca lar-
ghezza. 

STRETTO d i mare , o Canale . Vedi CA-
NALG ; e gli art icoü feguenti. 

S T R O T O , nel ftMifo della voce Inglefe, 
F r p h , o Frith^C) fpiega dal Cavaliere Eduar
do Coke . come una pianura fra due bofehi; 
una gran pianura in un parco. 

Ca ín-
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Camdeno ufa la parola f ñ t h per un brac-

c í o di Mare ; od uno Stretto fra due T e r -
re: da Fretum . — Sbocca, dic'egli , nell' 
l E j l u a n u m (braccio di mare) o F r h h della 
T a m i g i . 

Smith , nel fuo M'iglioramento drlT Jnghil-
terra { England's Improvement) fa che F r i t h 
fignificbi ogni forra di legno da fiepe, ec-
cetto gli fpini. 

Non fí sa come metter d' accordo queíli 
dlíFerenti fentiraenti; ma egii é certo, che 
la vece Saííone f r i t h íignifica Pace; e che 
F r i t h , n e ' R e g i ü r i Ingkfi , fi ufa di fpeíTo 
per un bofeo : Lcf to r , tu tibí Oedipus ejlo. 

STRETTO, nella Geograf ía , nel fenfo del
la voce Inglefe Sound , cioé la Sonda ^ de
nota uno Stretto o paíTaggio del mare , fra 
due C a p i o Promontorj. Vedi STRETTO, qu} 
fotto . 

Quel famofo STRETTO , che unifee il Mar 
G e r m á n i c o al Bált ico , fi fuol chiaraare la 
SONDA , per via d'eminenza. 

Egli é fituato fra 1' Ifola di Zelanda e la 
Cofta di Scania . H a circa fedici ieghe di 
Jungo, e generalmente cinquedi largo, ec-
cetto contro il Cafteilo di Cronenberg , ove 
non ne ha che una fola: di modo che i va-
fcelli non vi poflbno paíTare, che fotto il 
cannone della Fortezza, 

C i b ha dato occafione a' Danefi di met
iere un dazio su tutt' i vafcelli, che dicefi 
eífer una delle migliori éntrate della Corona 
di Danimarca; e di proibire a tutti i piloti 
i l paíTaggio peí grande e picciol B á l t i c o , che 
fono due altre braccia , o S t r e t t i , che en
traño nel Mar Báltico , benché alquanto 
roen comoeli del primo. 

Tutte le N a z i o n i , che írafficano in euel-
la parte del Settentrione , fono foggette a 
quefto dirittoi gli Svedefi, per venia , ne 
furono efentati peí Trattato dell'anno i(544 ; 
ma col Trattato del 1720 eglino fon'efctüíi 
da tal privilegio, e meffi fullo íteíTo piede 
che i loro v ic in i . 

Dal Trattato di Spira fatto tra' Danefi , 
e Garlo Quinto , il dazio per quefto paíTag
gio fu fiflato a due rofe nobili ( certa roo ne
ta Inglefe , di cui Vedi ROSA e NOBLE ) 
per cgni vafcello di 200 tonnellate: nulladi-
ineno Tanno 1640 lo fteífo dazio fu alzato 
fino a piu di 500 R i sda l l e r i . 

L a connivenza del R e Giacomo I . d' I n -
ghilterra , il quale avea fpofata una figlia 

S T R 
di Danimarca , e l e G u e r r e , in cui gli Glan
de fi ñettero lungo tempo impegnati pella 
lor liberta, fomminiftrarono 1'occafione ad 
un si gravofo rifeotimento . — N e g ü ultimi 
anni il dazio é ftato ridotto fur un piede piu 
tollerabile. 

Cromuele era inclinato ad arrappare a' 
Danefi quefto paífo : e 1'avrebbe probabil-
mente efFettuato , s' ei non foffe venuto a 
moriré , prima che la Flotta da lui a tal 
propofito mandara, cola arrivaí íe . 

L'origine ed il progreíío di quefta impo-
fizione ( la quals d'-̂ una leggier contribu-
zione pagata voiontariamente da' Mercanti 
per lo mantenimento de' lumi in certi luo-
ghi della Cofta , e della quale il Re di D a 
nimarca non era che Teforiere , o Dipofita-
río , divenne alia fine un grave pefo al Com* 
roercio , non meno che una fpezie di fer-
vile riconofeimento della di lui Sovranitasa 
que'Mari ) fi danno nella Relazionc di Dani
marca , c. 3. p. 11. feqq. 

STRETTO , neli' Idrografia , un angufto ma
re , braccio o canal di mare, chiufo fra tér
ra dali'una e l'altra parte , e che ferve di 
paíTaggio per efeire da un gran mare ed en
trare in un altro. Vedi MARE eOCÉANO. 

I I piu celebre Stretto del mondo é quello 
di Gibi l terra, il quale ha circa cento tren-
ta miglia di lunghezza , e dodici di larghex-
za , ed umfee il mare Medi íeraneo coll' 
Océano A t l á n t i c o . 

G l i Stretti o Stretto Magellanico , feo-
perto Tanno 1520 da F . Magellano , fervi 
per qualche tempo di paíTaggio dal Mar del 
N o r d a quello del Sud ; ma dopo 1'anno 
i d i ó , che lo Stretto di le Maire é flato feo-
perto, il primo é andato in difufo; si a ca-
gione della fuá lunghezza, ch'e di trecen-
to buone miglia , come perché la navigazio-
ne del medefimo é pericolofiíTima, venendo-
fi in quello Stretto ad incontrare ed urtare 
i n í k m e V onde de' M a r i del N o r d e del 
Sud . 

L o Stret to, che forma 1' ingreíTo del Mar 
B á l t i c o , fi chiama la Sonda . Vedi STRET
TO, qut ¡ o p r a . —Quel lo c h ' é fra V Inghil-
terra e la Francia , le Par de Calais s ap-
pella, cioé il Pajfo d i Ca la i s , o fia i l Gá
nale . — G l i Strett i di Babelmandel , di 
Weigats, di Jeffo, di A n i a n , di D a v i s , e 
di H u d f o n , &c . 

STRETTO , fi prende anche , nella Geo-
ara-
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»rafia , per un ¡fimo, o braccio di tetra fra 
duc M a r i , il quale ne impediíce la comuni-
vazione. Vedi ISTMO. 

S T R E T T O I O , ñrumento di legno, che 
nrigne per i'orza di vite , e í trvc per uío di 
foremere checcheíia . Vedi TORCOLO . 

. S T R I A , rtcil' Architcttura , un ornamen
to confiftente in una mczza/cot ia j e í íendo 
una fpezie di picciol folco , o fcanalatura 
íur una colon na: decta anche S t n x , e da-
gli Inglefi , chamfer , o chamfret : Vedi 
STRIGES, STRIJE , e SCOZÍA . 

S T R I C T O R , nell' A n a t o m í a , lo ñeí io 
che fphintier . Vedi SFINTERE . 

Srí R I / E , nell' Architcttura antica , Ie.lt-
fte, filetti o raggj , che feparano le jkiges 
o fcanalature deik colon ne . Vedi STRIGES 
€ Se A N A L A TU R A . 

STRIJE, preííb i naturaü , denota le pie-
cióle fcanalature o canaletti delle conche 
di chiocciole -, di petonceli, &c. 

S T R I D E R E , gridare acutamente , cosí 
dell'uomo , come d1 altro animale ; e fígu-
ra ta mente fi dice anche di cofe inaniraate. 

STRIDERE, O fquiítire , prcíío i Caccia-
íori Inglefi , yearn , íignifíca gridare inter-
rottamente , e con voce fottile , e acuta; 
ed é proprio de' bracchi , quaodo levano, 
e feguitano la fiera, che in loro fi dice 
anche bociare. 

S T R I G E S ,ne i rArch i í e t tura antica , fono 
.cib che neila moderna fi chiama fcanalatu 
r a . Vedi SCANALATURA. 

Vennero cosí denominare , nel fuppoüo ch' 
-elle lieno ilate originalmente intefe ad imi
tare le pieghe delle robe da donna ; le qua-
li i Laíini yir/g¿? appellano. — I fiietti, li-
í k l l i , o fpa?) fra le medefime, fi chiama-
vano yír/rf. Vedi STRIJE. 

S T R 1 G O L O , membrana , o rete r, ra fía 
che ña appiccata alie budeiladegli animali . 

S T R I T O L A B I L E , friabtlis. Vedi FRIA-
BILE . 

S T R O B T L I T E S v i m m . Vedi VINO. 
S T R O F A , e STROFE , STROPHE , nella 

Poefia Greca e nella L a t i n a , una fianza , o 
certo numero di vtrfi che in sé racchiude 
un íenfo perfetto ; fucceduta da un'altra , 
confuiente nello íieífo numero e mifura di 
verfi , e nell' iftefla difpofizione e ritmo , 
detta , antifirophe. Vedi ANTISTROFE . 

C í o che il verfetto , o couplet, é nelle 
sanzoni , e la fianza nella Poefia Epica ; 

Tomo V U L 
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lo é la firofa ntWt ode. Vedi STANZ A . 
V e d i anche ii feguente articolo. 

L a parola é Greca , S T ^ J ) , fortnata da 
e-pÍQu, io volto ; perché alia fine della Jira
fa le fiefíe mifure ritornavan di bel nuovo; 
o piuttofio , per la relazione che tal ter
mine avea alia Mufica od al Bailo, perché 
al primo ingref ío , i l C o r o , o i Bailerini íi # 
volgeano alia finiílra , e finita quella mifu
r a , fi tornavano a voltare indietro alia de
lira . 

STROFA, O p i u í t o f i o , verfetto j in Ingle-
fe ed in Franzefe couplet, ( prefo dal L a 
tino copula} una d i vifione d'un inno, oda , 
canzone , o fimili , in cui fi trova un egual 
numero , od egual mifura di verfi in cia-
feuna parte.. 

Nelle ode , quefte divifioni fi chiamano 
piíi ordinariamente Strofe \ Vedi il prece
dente articolo. 

Per abufo, \\ termine couplet fi ufa ta!-
volta per fignificare un paio di verfi. 

S T R O F T N A R E , fregare , firopicciare , 
in Inglefe, y7n9^/?2£., un método di c u r a , 
prefo da a lcuni , in certi maü , confiftente 
in una mera applicazione della mano alia 
parte offefa , per via di fregagione . Vedi 
M A L E , 

C h e la fregagione abbia d e g ü ufi afiai 
notabili in raolte malattie, é conceí ío . V e 
di FREGAGIONE. 

M a quanto alia particolar efficacia della 
firofinio di perfone particolari; ci í rov iamo 
poco fondamento nella Natura . Pare in ve
ro , che l'efperienza ne fomminiífri alcu-
no; al che non fappiam bene cofa opporre. 

II S1-. Thoreiby, nelle Tranfazioni Filofo~ 
fiche, da' varj confiderabili efempj di cure 
fatte da quel famofo Strcfinatore , il Sr. 
Great r ix . Trovandofi il proprio íratelio del 
Sr Thcresby attaccato -da un violente dolo-
re nella tefia e nel eolio ; il Sr Greatrix ^ 
venuto da lui accidentalmente , aiieviogli 
fubito il male del capo , ftrefinandoglielo 
femplicemente colla mano : fi mife pofeia 
a Jhofinargli la Ichiena, donde ii dolore fen 
íuggi alia cofeia defira : indi lo perfeguitb 
colla mano fino al ginocchio , di ia^ fino 
alia gamba , poi alia nocca , al piede j;, e 
finalmente al dito groflo del piede , ov' ei 
divenne piu violento; ma col fregarvi. pu
ré , fvanl. 

U n altra párente dello OeíTo Aurore avén-
t>á do 
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do un gran dolore e debolezia ne' glnoc-
c h i , da cui s' era formara un' enfiagione bian-
ca , !a quale érale reñata appiccata da. pa-
recchj anni, malgrado di tutt'i rimedj ; il 
medeí imo Strofinatore , Tregandolc ambe le 
ginocchia, le diede ¡mmediatamente follie-
vo ; fuggendo il dolore aü' ingiu dalla di 
luí mano, finch'ei lo caccib fuor delle di
ta de'piedi: dopo di che il tumore prerto 
fe n' andb del í u t í o . 

I I Sr. Tbcresby ci davarjaltri fímili efem-
p j , tutti fucceduti in perfone di fuá cono-
fcen-za \ ed aggiugne , che quando il Sr. 
Greatrix non j i rof ina che per dolori , egli 
non fi ferve d'al íro che della fuá mano; 
ma che per ulcere, o piagbe marciofe , egli 
ufa dtlla fcialiva fulla mano o fulle dita. 

S T R U M i E * , nella Medicina , tumori 
che nafcono per lo piü ful eolio e fulla go
la j detti anche fcrophulx , e volgarmente, 
dagl1 Ingleli , mate Regio. Vedi M A L E . 

* L a parola e L a t i n a , f ó rma la , corneal-
cuni vogliono , a O rúen do , perché cre-
fcano quejie injenfibilmente, í lru£lim af-
furgunt .* — / Creci le chiamano , xOLF^' 
SÍÍ , ferofe, ulcere . 

S T R U M E N T I , ordigni feraplici , e po-
polari , ufati nelle operazioni piíi triviali e 
comuni ; e particularmente nel fare altri 
fírurnenti piu c o m p l t í f i , o c o m p o í i i . Vedi 
INSTRUMENTO . 

G l i f i rument i fi dividono in injlrumenti da 
taglio , Jlrumenti a mella , J i r u m t n ü da pun
ta ^ &c. Vedi AGCIAÍO, e TEMPERA. 

STRUMENTI d i f l a t o , n'ella Muf ica , che 
gli Tnglefi chiamann Jlrumenti a vento , fo
no quegli che fi íonano col vento , princi
palmente col fiato ; in dirtinzione dagli J h u -
went i a cerde, e da quegü della í p e z i c p u l -
f a t i l e . Vedi MÚSICA . 

G l i j l rument i da fiato noti agli A n t í c h i , 
erano la t i b i a , la f i j i u l a , la fyringa di Pan , 
compoOa di íette canne congiunte allato al-
Jato ; come akresl gli organi , le t ub£ , i 
cemi, e il i h ü u t . Vedi FÍSTULA , CORNO , 
ORGANO, ¿U. 

Que i de' moderni fono, il flauta , la ¿or-
Ttamufa , l' oboe, la t romba , &c. Vedi FLAU-
TO, TROMBA, CORNAMUSA, &C. 

S T R I I M E N T O , coütiatto , inftrumen-
to, e fimi't; ferirtura puhblica. VediDEED. 

S T R U T T U R A , coflruzione , nell' Ar-
chitettura. Vedi F A B B R I G A . 

S T U 
S T U C C O , nella Fabbrica , una compo-

fizione di marmo blanco polverizzato e mi
rto con ifma'to o calcina y il tutto ílaccia-
to , ed impaílato con acqua, da fervirfene 
a guiía di fmalto comune . Vedi SMALTO , 
GETTO, &c. 

Queñ' é qutl che Plinio intende per mar-
moratum opus j ed albarium opus . Vedi MO
SAICO, &c. 

D i quello fi fanno ílatue , buüi , baíTi 
r i l i ev i , ed ahri ornamenti d' Architettura. 
Vedi STATU A , & c . 

S i uceo , dicefí anche un comporto didi-
verfe mattrie tegnenti ; per ufo propria-
mente d'appiccare infierne , o di riturar 
fe ífu re. 

S T U D I O , luogo, o fcuola, o Univcrfi-
t a , dove íi fludia. — Si prende anche per 
la ftanza, ove fi fla a rtudiare. V e d i S c R i T -
TOI O . 

S T U F A , nella Fabbrica , una cafa cal
da; ovvero una lianza rifcaldata da fuoco, 
che le fi fa fotto , o da lato. Si prende an
che per fornello da (hilare; e per fomento, 
o fufFumígio. Vedi HYPOCAUSTUM, FUO
CO, CAMMÍNO, SUDATORIO, &c. 

• Palladlo oílerva , che gli Antichi íbleano 
rifcaldare le loro ítanze con certi doccioni 
fegreti, che paífavano peí m u r i , portando 
il calore a varié partí della cafa , da un íb-
lo común fortullo. Se queíla foífe un'ufan-
za comune , dice il Cavaiier Enrico Wot-
t o n , ovvero una curiofita, non íi pub de
terminarlo ; ma cib certamente fopravvan» 
zava di molto, si peí profitto , come per 
P ufo, le j iufe Tedefche . 

STUFA , p u l i ó i Confcttieri , denota un 
picciol gabinetto , ben chiufo da tutte le 
bande , in cui fono varj piani o ordini di 
fcafiaü fatti di fili di ferro V uno fopra T al-
tro, per farvi ftecare le confetture. 

S T U O I A , e STOIA , un teífuto di giun-
c h i , o d'erba fala, o di canne sferte. 

S T U P E F A T T I V I , fiupefacientia , nella 
Medic ina , lo fte-ífo che narcotici, e fonni-
feri . Vedi NARCÓTICO ed OPIATO. 

S T U P O R E , STUPOR , intormentimento, 
od intirizzamento , caufato da qualche ac
cidental fafeiatura che arrefta il moto del 
fangue e de'fluidi nervofi ; ovvero da un de-
terioramentodi nerv¡,come nella paralifia,&c. 

S U B A L T E R N O * , un uficiale fubordi-
n a t o , ovvero quegli ehe fa le funzioni del 

fno 
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•füo impicgo foíto il comando e 
ne di un' altro . Vedi OFFICIALE . 

* La parola e formata dal L a t i n o , fub > 
fot to, e alter, un a l t ro , 

T a l i fono i T e ñ e n t i , i S o í t o - T e n e n t i , i 
Corneíti e gli Alf ieri , che fervono fotto il 
Capitano. Vedi TENENTE , LUOGOTENEN-
TE , C A P I T A N O , & C . 

Dicefi anche, fubaltcrnc C o r t i , T n b u n a -
í i , Giurisdiz ioni , &c. — T a l i fono m l n -
ghilterra quclle de' Signori inferiori, rifpet-
to al Signor a í fo luto , oparamount; le Cor 
ti di C e n t u r i a , hundred Courts , rifpstío al
ie Cort i di Contado, &c. 
" Quanto alie perfone fu bal terne m un Poe

ma Epico , offerva il V. Boj]]'. , che non ev-
vi alcana neceffira d' elle re aííai rigoroíb nel 
coníervar ii carattere d'ognuno. Vedi CA-
RATTERE C PERSONA . 

11 Sr. St . Evremont dice , che i Patriar-
chi aveano parecchie mogiieri, le quali non 
teneano tutte lo ítcíío rango $ ma ve n'eran 
parecchie fubaltcrnc alia moglie principale. 

Genere SUBALTERNO. Vedi P articolo GE
NERE. ~\ 

S U B A S T A R E , fubhajiare , venderé all' 
incauto , incantate ; cioe ^ venderé pubb'ica-
mente a fuon di tromba, al piü offcrente \ 
il che íi fa da'Magiftrati . Vedi AUCTIO . 

S U B B I A , fpexic di ícarpeilo appuntato, 
che ferve per lavorar le pictre. 

SUB B R I G A D I E R E . Vedi SOTTO BRI-
GADIERE . 

S U B C L A V I O , SUBCLAVIUS , íi applica 
ad una cofa che fia fotto P afcella, o la (pal
la ; o fia arteria, o fia ñervo , o vena, o 
mufeolo. 

SUBCLAVIO, piu particolarmcnte , deno
ta un mufeolo che nafce dalla parte i n fe rio-
re delia c l av icu la , vicino all' acromium \ e 
cifeende obbliquaraente per cííere i n fe rito 
nella parte fu pe riere delía prima coítola , vi
cino alio ¡ lernum — Vedi T a v . Ana t , 
( Mio l . ) fig. 2. n, 9. 

S U B C O N T R A R I A pofizione, nella Geo
metr ía , é quando due triangoÜ fímiü fono 
in tal modo collocati , che abbiano un an
gelo comune , V , { T a v . Geom.fig. 4.1. ) nel 
yenice , e che aullad imcno le loro bafi non 
Í3eno paralelle. 

Se il cono fcaleno B V D é in guifa ta-
l e^ghato dal piano C A , che l'angolo in 

• ^ > znon fi dice che il cono é ta-
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gllgio fukcntmriamente alia fuá bife B D . 

S U B C U T A N E O , SUBCUTANEUS , nell' 
A n a t o m í a , un fottil mufeolo membrano-
fo, che feorre fotto la pelle , detto anche 
quadratus g e n £ , e platysma myo'tdes. Ved i 
QUADRATUS. 

Egl i forge , con un' origine abbaílanza 
larga, dalia parte di re tan a del eolio , e dal 
mufeolo pettorale fotto la clavicula . Stafer-
m a mente attaccato al panniculus carne fus ; 
dal quale egli non fi fe para fenxa difficoita, 
e percib anticamente non era da quello di-
ftinto; e vien i ufe rito, o b b ü q u a m e n t e , da 
c ia ícun lato, nella mafcella inferióte vici
no alia pelle, alie labbra, e talvoltaal fon
do del nafo ; tutte le quali parti tira egli 
ingiü e di tiaverfo. 

U n a convulfione in eíTo chiamafi fpafmus 
cynicus. •— I n aleone perfone, egli arriva 
fino all' orecchie , ed in altre no ; ch' e la 
ragione perché alcuna gente ha la facolth. di 
maovere le orecchie, dellaquale altri man-
cano. Vedi ORECCHÍO, 

S U B D U C T I O , ncir A r i t m é t i c a , lo ftef-
fo che íbttra¿ione . Vedi SOTTR AZIONE . 

S U B J U N T I V O , conjuntivo, nella G r a 
m á t i c a , U quartu modo, o mmiera di con-
giugare i verbi ; cosí detto, perché fi fuo-
le íogg iugncrea qualche altro verbo, od a l 
meno a qualche aitra particola , come , fe io 
amaf j i : bmche ciofoffe vero , &c . V ed i MODO . 

II Greco é quali il folo linguaggio , che 
propmmente abbia nú modo fubiunt ivo ; 
benche lo Spagnuolo, il Franze íe , e P I ta 
liano ne abbiano qualche moftra . — In tutte 
le altre l ingue, le ftefle infleífioni fetvono 
peí modo ottativo, e per lo [ubinmivo - pee 
la qua! ragione fi potrebbe levar vía il rao-
á o Jubiunttvo dalla Gramática L a t i n a , e da 
quelP altre^ non eífendo le diíferenti manie
re di fignificare, le quali fi poífono affaif-
firao moltiphcare , ma bensl le difFcfenti 
infleífioni , quelle che coifituifcono i diffe-
renn modi . Vedi OPTATIVO , & c . 

S U B L A P S A R Í I , o I n f r a l á p f a n i , nella 
T e o l o g í a , un termine applicato a coloro 
che foíi írngono, che Dio a vendo preveduto 
la caduta di Adamo, e in confeguenza del
la medeí ima , fa perdí ta del Genere Um-i -
no ; rifolfe di daré una grazia fufficiente 
per la falvez/.a ad alcuni , e di ntiutarla 
ad a l t r i . Vedi GRAZIA , e SOPRALAPSA" 
RIO » 
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' Sublapfario ñ ufa come finonlmo d' I n f r a -

tapftorio ¿ \n oppoñzxoae a Siopralapfario . Ve-
Ül ÍNFR A L A PS ARIO , C SOPR A L A PS A R IO . 

S U B L I M A T O , una preparazione chirai-
c a , la cui bafe é il mercurio , o T argento 
v i v o . Vedi FIOEU, e SUBLIMAZIONE . 

V i fono due forte di fub l imato , il corrofi-
v o , e 11 dolce ; che vedi fotto T artico!o MER
CURIO . 

Raffinare toro col mezzo delSuBLiM.ATO , 
o folitnato. Vedi RAFFINARE. 

S U B L I M A Z I O N E , SUBLIMATIO, nella 
Chimica , un' operazione , che poco diffe-
rifce dalia diftillazione , eccetto che nella 
diftillazione non vengon follevate che le fo-
le parti fluide de'corpi; iaddove nella fübt í -
mazione ¿ alzano le folide e le fecche: eche 
la rnaíeria da diñillaríi pub effere folida o 
fluida; quando la fublimazione é folo occu-
pata intorno a foftanze folide. Vedi DISTIL-
LAZIONE . 

V é anche un' altra difFerenza , ed é , che 
la rarefazione , c h ' é di grandifíimo ufo nel
la diftillazione , ha difficilmente luogo nel
la fublimazione; perché le foftanze che fí han-
» o a fublimare , effendo folide , fono inca-
paci di rarefazione ; e cosí non v' é che 1' im-
pulfo, che poífa alzarle. 

Ad ogni modo, non fara fuor di propo-
í i to il fare una ricerca un po' piu fottile 
ed accurata nella ragione di cotale diver-
fíta nelP elevazione de' corpi , per qual 
caufa. alcuni afcendano con un leggier car 
lore, ed altri non fi poffano alzare coi Fuo-
co il piü vcemente : ed una tale ricerca 
verra qui piü propriamente in acconcio , 
perché quefto capitolo. contiene tutto 1' af-
fare della, volatilita , e della fiffazione. V e 
di VOLATILITA C FlSSEZZA . 

L a caufa di quefla elevazione , ed afeen-
dlraento nelle particelle de' corpi , fi dee 
aferivere al fuoco ; non folo a motivo dell' 
impolfo, ma anche d'un altra proprieta , 
che il fuoco h a ; ed é , d1 infinuare fe mê -
defimo in tutti gl' interflizj di quefti cor
pi , e con tal mezzo romperé la coefione 
delle loro part i , in guifa che alia fine re-
ñ i n o divife in parti piccioliíTime , fe non 
nelle piu minute, in cui poffan mai ridur-
fj dali 'arte. Vedi PARTICELLA . 

L e particelle cosí feparate e divife per
dono molto della lor gravita . Concioí í ia-
qhé !a gravita della ñeíTa particella fi fce* 
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m i nella HciTa propomone che fi minora 
il cubo del d iámetro . Supponeíe percib un 
corpo , il cui diámetro fia 12 : fe allora 
il fuo diámetro fi fa minore per i , cio£ 
I I , la gravita di quel corpo fark fola-
rnente O j , od in circa : un corpo adun-
que , coll'eífer divifo in rainutiííimi cor-
pufcoli , divien facile ad til ere fublimato . 

Si aggiunga , che la fuptrñcie d' un cor
po dierefee in un'afíai differente maniera 
dalla gravita , foiamente come fi appiccola 
il quadrato del diámetro . Ove la gravita 
dicrefee, in una tal ferie , quale é efpref1-
fa dai nuir.eri 1728, 1331 , 1000, la di-
minuzione della fuperficie oíTerverk queíla' 
proporzione, cioe 144, 121 , 100; e quan
do , colP aver ridótto il diámetro a 6 , la, 
gravita diventa minore di 2 , la fuperficie 
montera fempre a 36 . 

Quanto ció eontribuifea ad un prefio 
afcendimento, fi pub vedere dalla fublima
zione della canfora , del bengiui' , e dell5' 
arfeníco ; le di cui particelle, ficcomc non 
iftanno che raollemente fra di loro attac-
cate, íi difFondono per tal ragione in una 
piü gran fuperficie ; fu! qual motivo fon5 
eileno le piü facili , di qualunque altre, 
ad eífere fublimate : anzi -.quefte particel
le folide motivo della loro fuperficie,. 
afcenderanno piü prefto che alcuni fluicH . 

Cos: il fior di zolfo s' alza piü prefio 
che Fol io , non foiamente piü che quello 
di vitriuolo , ma anche piü d'ogni al tro j 
per leggiere che fia. 

Per quefta invenzione della Natura , c i d 
che la gravita de' corpi dicrefee in una 
proporzione triplicata , ma la loro fuper
ficie in una duplicata de' loro diametri ; 
ne viene a fuccedere , che que' corpi, che 
hanno una gravita aííai difFerente , poífono 
effere follcvati colla fieíTa forza . Cosí i Ca
li degli animal! , come di corno di cervo , 
di fangue umano , di vipere , &c. eííendo 
compofii di minutiffimi corpufeoli , come 
fi trova per efperienza nel diftiliarli, afeen» 
dono fáci lmente ; perché la fuperficie in 
loro non é tanto appiccolata , quanto l o é 
la gravita ; e i fali de' vegetabili , come 
di tártaro , di balfamo, &c. i quali lono 
d1 una teflitura piü firetta, a cagione del. 
le loro fuperficie piü grandi , vengono al-
zati fenza moka difficolta. 

I corpufeoli altresl de'mincrali e de' ms^ 
íallife 



lalli , bsncbé affai faldi , eo-mraeffi t pe-
fanti, cedono in qualche modo a! fuoco , 
e fono capaci d' eífere fublimati . In tut-
ti quefti e íempj , la larghezza della fuper-
ficie , la quale efponc piíi all' impeto del 
fuoco le particole , fi é la ragione perché 
vengono álzate con tanta facilita , come 
fe la loro gravita foffe ítata diminuita, eol
io ícemare la lor fuperficie: di modo che, 
per quanto= llano mai le particole differen-
ti in^ peí'o y poíTono quede venk egualmen-
te álzate mediante lo He fío grado di ca
lore , fe la proporzione della loro gravité 
é reciproca a qudla delle lor fuperficie. 

S U B L I M E , a d diícorfo , qua'che cofa 
di flraordinario , e di íbrprendcnte , ch« 
colpifee l' anima , e fa che un í en t imen-
to od una compofizione ra pife a- c traf-
porti . 

Queft' e cib che Longino , il quale ha 
feritto efpreffamente su tal foggetto, inten-
de pes Sublime . — L a definizione , per 
verita , non é fuá , ras de! Sig. Boileau ; 
perché í' Autore ícrivendo il fuo libro die-
fjro un altro di Cecilio fullo Ücffo fogget
to , quafi interamentc irapiegato a moftra-
re che cofa fia il Sublime , evitb di defi
n ir lo , fupponendolo ben noto. 

Dalla definizione eglí apparifee , che M 
Sublime a una cofa afifai differente da cib , 
che gli Oratori chiamano Jiile fublime ,. 
Vedi STILE. 

L o ílil fublime richiede neceflariaments 
parole groíTe e magnifiche ; ma il Sublime 
fi pub trovare in un fol penfiero , in una 
fernplice figura, in un femplice giro di pa
role . Una- cofa pub effere dello ñile f u 
blime ,. e nu'.ladimcno non cííer fub l ime , 
e i o é , non a veré cofa- alcuna flraordinaria e 
forprendeníc . 

Per efempio: V Onnipctcnte Autore delf 
Univerfo con una [ola parola creo la luce . 
Ora queüo é deílo ftile fub l ime , oppure 
non é fublime , nuila effendovi di Üraor-
dinario, che un altra perfona non poíía 
fáci lmente trovare ed mcontrare . M a 
quando fi legge, D i o diffe, fia fa t ta la l u 
ce ; e la luce f u fa t t a un efpreífione di 

ftraordinaria guita, la quale moftra l'ob-
bedienza. della creatura agii ordini del fuo 
Creatore , é veramente fub l ime, cd ha in 
ae qualcofa di piíi che umano. 

Longino fa. cinque forgenti d d Sublime-. 
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L a prima, nna certa elevazionc d'inteller-
to , che ci fa penfare felicemente . L a fe-
conda, é il Patét ico , o quella naturale vee-
menza ed entufiasmo , che vivamente ci 
tocca, e ci rnuove : quefie due fono qua
fi del tutto dovute alia Natura , e deb-
bon n afee re con noi ; laddove 1' altre , in 
parte, dalTarre dipendono . L a terza é il 
daré alie figure u«a certa guifa , tanto a 
quelle de' penfieri' e de5 concetti, come a 
quelle del diícorfo . L a quarta , quella no-
bilta d'efpreffioni , che in due parti coní i -
íle y nella fcelta delle parole , e nella di-
zione elegante e figurata. L a quinta, che 
inchiude tutto il retío , é la corapofizione 
ed ordine o diípofizion delle parole ta tut-
ta la loro magnificenza edignita . Vedi PA^ 
TETICO , &C. 

Giometria SUBLIME . V^di T articolo GEO
METRÍA . 

S U B L I N G U A L E S g l á n d u l a , nell' A n a 
tomía , due glandule fotto la lingua, collo-
cate ciafcheduna a ciafcun -lato della me-
defima Vedi LINGUA . 

Quefie, dette anche hypoglottides, feltra-? 
no un umore fierofo , della natura della-
feialiva , ch' elle fcaricano nella bocea me
diante certi piccioü d u t t i vicino alie gen-
give. Vedi HYPOGLOTTIS . 

S U B M U L T I P L O , o SUBMULTIPLICE 3, 
nella Geometría , &c. U n numero o 
quantita fubmult ipla é quella , la quale é con-
renuta un certó numero di volte in un' al
tra e la quale percib , replicata un certo-
numero di volte, díviene efaí íamente egua^ 
le a q u e ñ a . 

Cos í j é un fubmultiplo di 21 . — N e i 
qual fenfo, un fubmult iplo coincide con una 
parte aliquota. Vedi ALIQUOTA par te . 

Ragione. SUBMULTIPLA , é quella che mi* 
lita- fra la quantita contenuta v e la quan* 
tita contenente. -— Cosí la ragione di 3 ^ 
21 t fubmult ipla . Vedi RACIONE. 

l a ambi i cafi , fubmult iplo é Íl rovefeia 
di m ú l t i p l o : poiché 2 1 , e. gr. é un múl t i 
plo di j j , e la ragione di 21 a 3 una ragio
ne m ú l t i p l a . Vedi MÚLTIPLO. 

SUBMÚLTIPLO fubfuperpamcolare- . Ved i 
RAGIONE . 

SUBMÚLTIPLO fubfuperbipaniens . Vedt: 
RAGIONE . 

S U B N O R M A L E , nella Geometría, una 
linea che determina i l punto nell' afife 

d'' una* 
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cT una curva , ove una nórmale o perpencU-
colare, alzata dal panto di conta t ío duna 
tangente alia curva , tagiia 1' affe . Ved i 
CURVA. 

O w e r o , la fubnormale é una linea , che 
determina il punto, in cui l'affe é tagliata 
da una linea che cade perpendicolarmente 
fulla tangente nel punto del contatto. 

Cos í T M C T a v , Cónica , fig. 19.) ef-
fendo una tangente ad una curva in e 
M R una nórmale o perpendicolare alia tan
gente; la linea P R intercetta fra la f emi -
ordinata V M e la nórmale M R , íi chia-
ma fubnormale. 

Quindi , i0 , I n una parábola ^ come A M , 
&c . la fubnormale P R é alia femiordinata 
P M , come P M é a P T , e M R a T M . 

2o. Nel la parábola, la fubnormale P R é 
fubdupla del pa rámet ro \ e per confeguenza 
una quantita invariabile. 

S U B O R D I N A T E , e SUBORDINANTI af-
fez ion i . Vedi AFFEZIONI. 

S U B O R D I N A Z I O N E , un termine rela
tivo , che efprime il grado d' inftrioriía fra 
una cofa e T altra . 

V é una ferie di fubordinazioni che fcor-
re per tutta la Natura . N e l í a Chiefa v i 
fono parecchj gradi di fubordinazione , co
me di Diaconi a Sacerdoti \ di Sacerdoti a 
Prelati , &c . — L o í'Uííb fi oíferva nello 
Stato í eco lare ; w» uficj di G u e r r a , di G i u -
flizia, &c . ed anche 

Nelle S c í e n z e , la Trigonomctria é fubor-
dinata alia Gcometr ia; e nelle V i r t ü , l* 
aftinenza e la cañita fono fubordinate alia 
temperanza : nella Mufica , al cu ni chiama-
no i íuoni p l a g a l i , tuoni fubordlnat i . Ved i 
TUONO. 

S U B O R N A R E , SUBORNATIO , 11 prepa
rare fegretamente o fottomano , 1' iüruire 
od introdurre, un falfo teftimonio , o w e 
ro il c o r r o m p e r é , od imbccherare una pcr-
fona a fare un tal atto falfo. Vedi T E 
STIMONIO , &c. 

Quindi , la fubornazione di fpergiuro , 
mentovata nell' Atto del perdono g e n é r a l e , 
12 C a r . I I - c. 8. fi é i l perfuadere, infti-
gare o difporre al giuramento falfo . V e d i 
PERJURIUM . 

S U B P ( E . N A * , uno Scritto o Mandato, 
preífo gli I n g l e í i , col mezzo delquale una 
perfona fotto i l grado o dignita di Pari 
( of peer age ) é chiamata a coraparire nella 
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Cancellaria , in cafi ove la Legge C o m u -
ne non ha fatío alcuna provvifione. 

* T a l nome e prefo dalle parole del M a n 
dato , le quali ordinano al ia parte ci ta-
ta d i comparire nel giorno e luogo affe-
gnato , fub pocna centum librarum , 
fotto pena d" un centinaio d i l i r e . 

I P a r i , in íimili cafi , vengono chiama-
ti con lettera del Lord Cancell iere, laqua-
leda loro notizia del proceífo intentato con-
tro di loro , e gli richiede di comparire. 

E v v i anche una fubpcena ad tefttficandum , 
per citare i te í l imonj nell' altre Cort i o 
Tribunal i , tanto come nella C a n c e l l e r í a . 

V é altresi una fubpcena n ú V Exchequcr, 
o Camera del Regio Erario , come anche 
nella Corte d' Equi ta , ivi , e nell'Officia 
delie Caufe , of pleas. 

S U B P O P L I T i E U S , nel l 'Anatomia. V e 
di POPLITJEUS . 

S U B R E P T I O * , Fatto di ottenere un fa-
vore da un Superiore per forprefa , o per 
una faifa rapprcfentazione . Vedi SURRET-
TIZIO . 

* La parola e formato, da l Latino , fub, 
fotto ) e repo , io r ampie o * 

Subreptio differifee da obreptio, in quati-
to queft' ultima denota un'cfpreffione faifa 
del la qualítii d'una cofa , o fatto, &c. E 
fubreptto , un difetto o mancanza áv efpref-
fione, ovvero una frodolente reticenza o na-
ícondimentó d1 una cofa , che avrebbe refo 
piü difficiie i l con íegu imento ¿ del favore . 
Vedi OBRETIZIO. 

S U B S C A P U L A R E , SUBSCAPULARIS , 
nell' Anatomía , un mufeulo che nafce dal
la bafe o lato della f capula , e il quale , di-
latandofi c¿ ftetidendoO fotto il di leí intero 
conye íTo, o per di fotto la medefima , re-
fta inferito , mediante un tendine femicir-
colare, nel eolio dell' os humeri , e lo tira 
giu al lato del bufio . — Vedi T a v . A n a t , 
( M i o l . ) fig. 1. n. 16. 

S U B S E S Q U I A L T E R O . Vedi l'articolo 
RACIONE. 

S U B S U P E R P A R T I C U L A R E . Vedi R A 
CIONE . 

S U B S U P E R P A R T I E N S . V . R A C I O N E . 
S U B T A N G E N T E d'' una c u r v a , la linea 

che determina 1'interfecazione d'una tan
gente coli'affe, ovvero quella, che determi
na il punto, in cui la tangentetaglia T affej, 
prolongata. Vedi C U R V A e T A N C E N T E . 

C o s U 
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C o s í , nellacurva A M 3 & c . { T a v . J n a L 

fio 10.) la linca T P intercetta íra la femi-
ofdina'ta P M , e la tangente T M , é la fié* 
tanvente. E P R é a P M , come P M a P T ; 
« P M a P T , come M R a T M . 

£' regola in tut íe le equazioni, che fe il 
valore della [ubtangente vien fuori pofitivo , 
il punto d1 inter íecazicne della tangente e 
deiraífe cade fu quel lato della ordinata , ove 
fía i l vértice della curva : come nella para-
bola , e paraboloide . . 

S' ei vien fuori negativo, i l punto Q «** 
terfecazione cadra ful lato contrario della 
ordinata, in rifpeíto del vértice o corrnncia-
menro dcil' abfaffa; come nella iperbola, e 
nelJe figure iperboliformí. 

E univerfalmente , in tutte le figure pa-
rabol i foré i , e iperboliformi , la fuktangente 
é uguale air efponenre della potenza dell'or
dinata, moltiplicato nell' abfciffa. 

Cosí nella comune parábola, la cui pro-
prietó é p x z=z y y . L a ¡ub tangente é ia 
lunghezza, eguale a x •> V abfciffa raoltiplica-
ta per 2 , 1' e! pon en te della potenza di y y , 
il quadrato de!!' ordinata ; c i o é , ella é egua
le a due volte V abfciffa ; e fecondo la pri
ma regola per le figure paraboliformi, ella fi 
dee prendere al di fopra deli'ojdinata, neü' 
aíTe prodotta. 

C o s í , anche, in una delle paraboloidi cn-
biche , ove p x x — y y y ; la lunghezza del
la [ubtangente fara -f- dell' abfciffa. 

Nella parábola , la fubtangente P T é il dop-
pio á é V abfciffa A P ; e hfubnormale é P R 
fubdupla del p a r á m e t r o . Vedi NÓRMALE. 

S U B T E N S A l inea. Vedi SUTTENSA . 
S U B T R I P L E X ratio , ragione SÜBTRI-

PLA , é quando un numero o quantita é 
contenuta in un' altra tre volte. Vedi R A 
CIONE . 

C o s í , dicefi che 2 é fubtriplo di 6 j come 
6 é triplo di 2 . 

S U B U R B I C A R I O * , SÜBURBICARIUS , 
un epíteto dato a quelle Provincie d ' I ta l ia , 
&c. le quali componevano 1'antica D i o c e í i , 
o Patnarcato di R o m a . Vedi PROVINCIA. 

* J l termine e formato dal Latino fub , 
fotto , e urbs, C i t t a . •— Si chiamavano a n ' 
che talvol ta Provincie Urbicarie . 

C l i Auton fi gliono contarne dieci di que-
fle Provincie fuburbicarie ; delle quali T i t a -
H a , dal Po fino al caicagno, ne facea fet-
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te , e r i f ó l e di S ic i l ia , Sardegna e Corf ica , 
le altre tre . 

Nulladimeno Salmafio pretende , che le 
Provincie fuburbicarie foííero riñrette a quel
le quattro nella vicinanza di Roma , alie 
quali íi e í lendeva i' auto rita del Prefetto di 
R o m a ; e queíle le fa egli eífere i liraiti del
la Diocefi dell' antica R o m a . Vedi DIÓ
CESI * 

II P. Sirmond prende 1' aíiro eftremo , e 
comprende tutto T Occidente fotto il nome 
di Provincie fuburbicarie. —- Rufiao , che 
vivea nel Secólo del Concilio di N i c e a , fpie-
ga il pe te re aferitto al Papa, nel íeíto C a 
notié di quel Concilio , con diré , ch' egli 
avea la cura e la foprantendenza delle Pro
vincie fuburbicarie . Quindi i diveríi fenti-
menti degli A u t o r i , in rifpetto alie Provin
cie fuburbicarie i confiderandofi da alcuni il 
Papa folamente come Vefcovo di R o m a ; da 
a l t r i , come Patriarca dell'Occidente , &c,, 
Vedi PAPA . 

S U C C E D A N E O * , SUCCEDANEUM , nel
la Farmacia i un rimedio foíí ituito in iuogo 
di un' a!tro prima preferitto, quando manca-
no gl' ingredienti , necelTarj pella compofi-
zion di quell' altro. Vedi SUSTITUTO. 

* L a parola e formata dal Latino , fucce-
do, fucvtdere , venir dopo. 

Suflituto e fuccedaneo fono d' eguale figni-
ficato ; quando pero , con alcuni Autori , 
non voleí f imo piu tollo ufare f u f i i t u t o , ove 
un femplice di fímile virtu é meí ío per un 
altro; e fuccedanco^ ove un c o m p o f t o é ado-
perato coila fieffa intenzione. 

S U C C E N T U R I A T I rene*, nell' Anato-
mia . Vedi RENES fuccenturiat i , 

S U C C E N T U R I A T O , Succenturiatus , 
nell' A n a t o m í a , un mufeolo, detto anche 
pyramidal i s . Vedi PYRAMIDALIS. 

S U C C E N T U R I A Z I O N E , 1: atto di fo-
fiituire . Vedi SUSTITÜZIONE . 

S U C C E S S I O N E , SUCCESSIO , nella F i -
lofofia, un'idea che acquiftiamo col riflette-
re su quella fila d'idee, che fi feguitano co-
flantemente T u n a 1'altra nelle noíire men
tí , quando fiam d e í i i . Vedi IDEA e MODO . 

L a diftanza fia qualunque partí di quefia 
fucctfflone, é cib che chiamiamo durazione.. 
Quando quefia fucceffione di idee cefla , noi 
non abbiamo alcuna percezione di tempo , 
o della durazione del medefimo; ma il mo-

men-
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m e n t ó , che nol el addormentiamo, equel-
loin cui ci d e ü i a m o , pajono canneffi. V e -
íji DURAZIONE . 

Quegli , che fon di parere, che noi ac-
<]UÍñiarao 1' idea della fuccejfwne dalla noílra 
«. flcrvaíicne del moto mediante i «oftri íea-
ñ , entreranno nel fentimento del Sig. l o -
cke, ogni quai volta fi facciano a coníidera-
re , che il movimento produce un' idea di 
fuccejfwne non akrimente, che col produrre 
una fila o fegui ío continu'ato di idee d i -

f t i n g u i b i l i . 
U n uomo, che fia guardando un corpo 

che fi mu ove, non ifcorge alcun movimen
to , fe quel raofo non produce un feguito 
coftante di idee fucceffive . M a dovunque un 
nomo fi tro v i , benché ogni cofa a lu id' in-
torno fia in ripofo, s'egli penfa, fara con-
fapevole della fucce (forte . Vedi MOTO. 

SUCCESSIONE , nelT Aftronomia . L a S u c -
CESSIONE dei Segni, é l 'ordine, in cui egli-
no l1 un r al tro fi feguitano , c fccondo il 
quale , il Solé entra, fucceí í ivamente , in 
uno , pofcia in un altro , dett' anche confe-
quentia. Vedi SECNO . 

QueíV ordine é efpreíío ne'due feguenti 
verfi tecnici. 

Sunt A r i e s , Tau rus , Gen?¡ni) C á n c e r , 
Leo, Virgo , 

Libraque , Scorpius , Arcitenens , Caper , 
Amphora , Pifces. 

Quando un Pianeta é direíto , fi dice che 
va fecondo 1'ordine e la fuccejfione dei Sc-
g n i , ovvtxo in conftquentia ; vale a d iré; da 
Ariete a T a u r o , &c. Q u a n d ' é retrogrado, 
fi dice che va contro la fuccejfone de* fegni * 
ovvero i n antecedentia \ cioé , da Gemini a 
T a u r o , indi ad Ariete , &c . Vedi PIANE
TA , DIRETTO , RETROGRADAZIONE,, &C. 

SUCCESSIONE, neila Legge C i v i l e , im
porta un diritto íbpra tutti gli effetíi lafcia-
ti da un defunto . Vedi EREDITA1 e DISCEN-
DIMENTO. 

D i quefía ve n' é di varié forte, ab-inte-
f l a t o , intefiato , &c. 

SUCCESSIONE ab intefiato, fi é quella cui 
una períona ha diritto per eifere párente 
fíretto; il che é c i b , che noi chiamiamo, 
tf íeve primo erede legit t imo. Vedi AB-INTÉ-
S T A T O . 

S U C C E S S I O N E t e f t a m e n t a ñ a , é quella, cui 
viene una perfona in virtu d'un teflamen-
to . Vedi T E S T A M E N T O . 

S U G 
SUCCESSIONE i n retta linea , c quella , che 

vieife da afcendenti o difcendenti. Vedi DI
RETTO . 

SUCCESSIONE collaterale , é quella , che 
viene per x i i , z i e , od alíri collaterali. Ve 
di COLLATERALE. 

SUCCESSIONE giacente , o abbandonata, 
é quella gravofa o mole ib , che neffuno vuol 
accetíare * 

Ne' Benefiq non evvi alcuna vera fuccef-
ftone; perché qu iv i , neffuno eredita . Vedi 
BENEFICIO . 

I n quegü effetti che non poíTono eifere 
divifi , come Regni , & c . la fuccejfone rica-
de ad una telia fola'j la quale fue! eifere ií 
figiiuolo primogénita del defunto , come que
gli che vien fuppofto 1'indiviiibile rappre-
íentante del di lui Padre. 

I n efíetti , che fon divifi , tutt' i figliuo* 
li rapprefentano il ¡or padre. Su tal princi
pio appunto , come oíferva il Ssg. Cour t in , 
venne a ciafcheduno de' figliuoli di Giacob-
be aííegnata la fuá parte nella Terra di Pro-
rniffione. Vero fi é , che Manafíe ed Effrai-
m o , i due figliuoH di Giufeppe, ebbero pa-
r ímente k loro parti; ma cib avvenne , per
ché una doppia porzione era ftata al lor pa
dre a í í egnata , in che fu egli trattato come 
fratello maggiore , in confiderazione de'gran 
fervizj ch' egli avea reío al padre íuo e a' 
fuoi fratelli. Vedi PRIMOGENITURA . 

S U C C E S S I V A azione . Vedi 1' articolo 
AZIONE. 

S U C C E S S O R E , una perfona, la quale 
tiene il luogo , che un'altra oceupava avan-
ti di lei ; íiavi ella arrivata per elei ionc, 
o per collazione, o per eredita, o altnmen-
te . Vedi SUCCESSIONE. 

G l i Scorici Inglefi narrano , che la Regi
na Elifabetta non poté mai foffnre, che fe 
le parlaííe d' un Succeffore. II R e de'Roma-
ni t prefuntivo Succeffore all'Imperio . Vedi 
EREDE, &C. 

Dicono i Canonifti , che un Coadiutore é 
Succeffor neceífario ad una Prelatura ; e che 
tale puré é al rifegnante, colui che ne rice-
ve la rifegna. Vedi COADIUTORE, RISE-
GNA , &c. 

Nella Legge Civi le dicefi, che un Ufu-
fruttuario titolare non pub far nulla in pre-
giudicio del íuo Succeffore. 

S U C C H I O , inlnglefe, augre, firumen-
to da falegname e legnaiuolo , che ferve a 
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far buchi grandi e rotondi. — E fatto a 
vite ed appuntato dall'un de'capi. 

I I fucch'w confiüe in un manico per lo piü 
di legno, € un fufto di ferro, terminato nel 
fondo con un pezzo o t'/íf d'acciajo , con 
cui fa pre ía . Vid. M c x . Mech. Exerc. p. 94. 

S U C C H I O , nelle piante. Vedi l 'art ico-
lo S u e c o . 

S U C C Í A M E N T O , o S u c c u r AMENTO , 
SUCTIO, l'atto di fucchiare , p di t irar.su 
un fluido, c o m e a r í a , acqua, o fimiii, col
la bocea, e co'polmoni. 

Si fuccia l ' a r i c , o fi attrae a sé per la boc
ea , mediante i muícoli del mace c deil ad
domine che dií lendono ia cavita de1 pojm )-
mi e deli'addomine , coi qual m e z z o j ' a n a 
ivi racchiufa retía rarificara , e ceíTa d'cffere 
contrappeíb all'at ia e íkrna , la quale per con-
feguenza vien introdotta ed entro cacciata 
mediante la preíTura dcll' atmosfera per la 
bocea e le narici . Vedi RESPIR AZIONF . 

Si fuccia 1'aria per un canneiio , neüa 
flcffa guifa che colla nuda bocea ; eí iendo 
qul una cofa íleíía , come fe ia bocea fof-
íe eftefa giuí lo la lunghezza del canneiio. 

I I fucciamento di liquori piü pefanti fi ef-
fettua nel raedefimo modo, e. gr. ncl giaccr 
bocconi per bere da una fon te , &c . fi ap-
plican le labbra ftrette alia fuperficie dell' 
acqua , in modo che ne refti impedito all' 
aria ogni paífo fra le raedefíme ; e allora 
tífendo diOefa, come prima, ia cavita deli' 
addomine, &c. poiehé la preíTura deli'aria , 
ehe fia fulla fuperficie deil'acqua fuor delia 
circonferenza deila bocea, prevale a quella 
fopra 1'acqua entro la medefima , il fluido 
s1 alza , per lo fleíTo principio che s' alza 
1'acqua in una tromba. Vedi TROMBA. 

Nel fucciare un liquor peíante , come 
acqua , per un canneiio, quanto piu lungo 
é j ! canneiio , tanto msggiore difficolta fi 
trova nel [ufciamento; e ia groífezza o diá
metro del canneiio vi produce dell'alterazio-
ne di p iü . L a ragione di ció nafce da quel 
gran principio nell' Jdrojiatica, che i fluidi 
premono nella ragione compoí ia delle ba-
fi, e .delie alti íudini perpendicolari . Vedi 
FLUIDO . 

Da qaanto abbiam d e í í o , egli appare ad 
eyidenza , che c í o , che noi chiamiamo fuc
ciamento^ non fi effettua mediante qualche 
attiva facolta della bocea , de'polmoni, &c. 
ma eífettua mediante il mero iropulfo e 
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preííura átW atmosfera. Vedi A R I A , e AT
MOSFERA . 

U n a perfona ben curiofa ed intelligente 
diüingue duc forte difFerenti di fucciamento 
efeguite in due maniere totalmente diver-
fe ; d i í l i n z i o n e , la quale, comunque fin ora 
fia ítata dagli Autori negletta, pare afloiu-
tamente neceífaria per potere, cred'io, da-
re una giufta contezza della natura di que-
ilo F e n ó m e n o . 

Secón do tai perfona , adunque , il fuccia
mento fi fa , i0. Per la dilatazion del tora ' 
ce; ovvero, 20. Per quella deila cavita del
la bocea. 

Nel primo cafo i polmoni fon tenuti con
tinuamente diliefi ; perché , per poco che 
il fiato fi lafci andaré , il ¡iquore nel tubo 
comincera ad abbaíTarfi. 

Ali' incontro , quando il fucciamento íi fa 
coli' allargare la cavita della bocea, pof-
ílam fucchiare con tutta la noíira forza, e 
nulladimeno refpirare liberamente per le 
narici al medefimo tempo, Queft 'é il ve
ro e proprio fucciamento: l'altro fí dovreb-
be p i u t í o ü o chiamare forfo, che fucciamerir 
ta per un canneiio. 

Si n o n , che la cavita della bocea re fia 
dilatata col ven i re un poco aperta , m ca
tre ie labbra fono fireítamente chiufe, ve
nen do alio lleíío tempo contraría la Un-
gua, e tirata indietro verfo la gola. 

S U C C I D U S ; fue i do , o fudicio , cioe, 
imbrat ía to , fporco. — E fud ic io , oggi piü 
comunemente fi dice de' pan ni l i n i , e op-
ponfi a bianco; o della perfona , e opponíi 
a netto , e potito , o che fa le cofe netta-
mente e con p u ü z i a . 

S U C C I N O , SUCCINÜM , nella Fa rma
cia; cárabe y o ambra; un fucco bitumino-
ío o refina, il quale da un flúor a cola
mento fi fa duro e fragüe . Vedi AM
ERA . 

II piü bianco, e piü trafparente, fi ftima 
il migliore: non é di grand'ufo nella Medi
cina , per se, parendo la fuá teífitura trop-
po commeí ía e fitta per poterfi aprireedar-
rendere alie concozioni naturaii ; febbene ai-
cuni ne hanno grande oppinione, come d'un 
balfamico, e lo danno partieoíarmente ncl-
le gonorree. ~ M a egli é certo , che quan
to la Farmacia cava dal fuccino é di grand' 
tfficacia; ípez ia lmente in cafi nervofi. 

S U C C I S A j un'erba raedicinjie alcííif^r-
E c • maca 5 
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maca ; detta anche morfuí dtaboH . Vedi 
MORSUS d i abo l i . 

E l l a é un si potente fudorifíco, che come 
oñerva il Cavalier Teodoro Mayerne , nelle 
Tranfazioni Filofofiche) mettendofí una pér-
fona , ammaíata di pefte, o di altra febbre 
mal igna, fopra un letto di talerba, el!a fu-
dera fin tanto che fi levi via ; e molto piu, 
fe ella bee del dccot ío o íugho dell'erba me-
defima. M a la fuccifa é ora poco in ufo . 

S U C C O , S u c o , o SUCCHIO , in Ingle-
fe , SAJ»*, umore , c h ' é proprio deüe pian
te j le quali per v irtud! quedo cominciana 
a muovere, generando le foglie , e i fiori. 
Ved i S u c o , PIANTA, VEGETAZIONE, &C. 

* L a parola e jormata dal la , voce Sa¡Jorfe 
Soepe ; che fignifica lo JleJJo j e quejia ^ fe-
condo M y l i u s , da! Greco oTróí, fuecus , / « -
go. — Donde anche i l iafi^o Sapa , ufatoper 
un jugo tnjpejj'ato. Vedi ROBBO . 

Qtrcolazione del S u e c o . Vedi CIRCOLA-
21 ONE del fucchio . — Prcccurazione del Sue
c o per u / i economici • Vedi Spillare ( tappino ) . 

S u e c o , o fucchio , é anche i'umore , che 
fi trae da í l ' erbe , da'frutti , e da altre cofe 
í p r e m u t e . Vedi S u c o . 

S u e c o ñervofo . Vedi NERVOSO fugo . 
S u e c o pancreático , Vedi PANCREÁTICO 

fugo. 
S U C C O T R 1 N O M . Vedi l'articolo 

S U C C U L A , e SÚCULA , nella Meccani-
ca , una nuda a í í e , o cil indro, con baítoni 
in effa per muoverla in giro ; ma fenz' al-
ciui t í m p a n o , o peritrochio. Vedi ASSE , e 
PERITROCHÍUM. 

S U C I D O , e S u D i e i o . Vedi l 'articolo 
S u c c i p u s . 

S U D , voce Franzefe ; in Inglefe, South ; 
51 Mezzogiorno : una delle quattro regicni 
del Mondo , ed é quella oppofta a Sctten-
trione, o N o r d , e N o r t h . 

Qompagnia del M a r del SUD, Vedi 1'ar-
ticolo C O M P A G N I A , 

S U D A M I N A , piccioli coffi, o ciccionj 
di calore , nella pelíe , come grani di mi-
gl io, frequenti ne' giovani i fpezialmente in 
quelli di temperamento caldo, eche fanno 
molto efercizio. Vedi SUDORE . 

S U D A T O R I O , S U D A T O R I U M , u n nome 
dato dagli antichiRomani alie loro Áanze cal-
de , o flufe per fudare, dett'anche talvolta 
lacónica. Vedi BAGNO e G I N N A S I O . 

S U D 
I l Sudatorio era una fpezie de' loro ips-

cau j i i , o í lu fe . Vedi HYPOCAUSTUM &c. 
S U D D I A C O N O , un minií lro inferiore, 

il quale anticamente ferviva alT Altare , 
preparava i fagri vafi , &c. ed era invefti-
to del primo de' Sagri Ordini . Vedi OR-
DINE . 

Secondo i C a n o n i , una perfona dee ave-
re Teta, di venridue anni , per diere pro-
moíía all' Ordiue del Suddiaconato , Vedi 
DIÁCONO . 

Si difputa fra' Cattolici R o m a n í , fe il 
Suddiaconato fia un Sagramento , o no ; aV-
vegnaché i Suddiaconi íi ordinano fenza im-
poíizione di raani , e che non fi fa aicuna 
menziune di loro nella Scrittura . M a Bel-
larmino foftiene la parte aífermativa delía 
q u e í l i o n e . 

Pei Canoni Pontific;, un uomo marica-
to pub eífere ordinato Suddiacono , a con-
dizione che la moglie fuá vi acconfenta , 
faccia voto di c a í l u a , e fi racchiuda in un 
Monaftero , 

S U D D I T O . Vedi Particolo SUGGETTO . 
S U D D U P L A , o SUBDUPLA , ragione , e 

quando qualche numero , oquantita , é con-
tenuro in un aitro, due volte. — Cos í 3 
dicefi fudduplo di 6 ; come 6 é duplo , o i l 
doppió di 3 . Vedi RACIONE, e DUPLA, 

S U D O R E , neila medicina , un umido 
fenfibile ch' efee dai pori dclle pelli degH 
animali , per troppo calore , efercizio , o 
debalezza ; o per l'azione di certi medica-
menti detti fudorifici , Vedi SUDORÍFICO, 

11 f u dore é la confeguenza di un'accelera-
zione del moto del í a n g u e , mediante cer
ti fimoli, o 1'efercizio; o quella d'una re-
laíTazione de'pori della cute ; col mezzo 
delT una o i'altra delle quah , la materia, 
che prima trafpirava infenfibilmentc, vien 
ora reía fenfibile . Vedi TRASPIRAZIONE , 
-— L a prima é il cafo ne' fudor i naturali 
e medicinali ; e la feconda , in fudori mor-
bidi , languidi { o da fvenimento)^ e freddi, 
Vedi SUDORE Inglefe, 

I pnneipali organi del fudorc fonoleglan-
dule m t l i a r i ; le quali fono fparfe su tutto 
il contegno o ricinto del corpo ; e ciafeu-
na di eífe é provveduta d'una vena , d'un 
arteria , e d'un ñ e r v o , oltre un dutto ef-
cretorio , per 1'orificio del quale fi gitta 
fuori il fudore fotto la cuticola . Quefio dut
to •> o canaletto , é coperto d'una picciola 
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v á l v u l a o anlmeüa rotonda , giacente ira-
mediatainente fotto la cuticola, mediante 
la quale ü fudore, fecondo 1'occorrenza , fi 
ritiene o fi trasmette. Vedi M i L i k K i glan* 
dule. 

IJ Sudare cosí cernito o fegregato ( Je-
cretas ) , é vario , fecondo la varieta del 
tempo o flagionedel terreno , del feffo , dell' 
eta, del temperamento , ¿tXi emuntorio ^ del 
cibo , o regola di v i t í o , del tempo della 
digeí l ione , &c. come neli' orina . Vedi 
ORINA. 

I n un corpo fano , non íi trova quafi 
mai il fudore, fe non per un difetto in al-
cuno de'fei non natüraii: il fuo eífetto im
mediato é fempre dannofo; taivolta per ac
cidente e¡ fa bene. 

I Medici ordinano i f u dar i in mali fred-
di e ¡nveterati , come nella paralifia , nel 
reumatismo, nella fciatica, e in molte al-
tre malattie. — Sovente ancora le malat-
tie hanno le loro crifi nel fudore, 

S' indica il fudare , come ateo a portar 
via il rnale, dal principio d'un fudor criti
c o ; per la tenuita detia materia mórbida dif-
perfa per tutt'i valí , come nella pefte, in 
morficature velenoíe , o nel malfranzefe , 
prima ancora fifla; per la particolarc tem
peratura del paziente , e per varié oí lruzio-
ni da rimoverfi nelle varié partí del corpo ; • 
particolarmeníe ne' maii fubcutanei , nelia 
rogna , nella pfora, nella kbbra , &c. 

Mattioio aíferma , che il fudore di tutt' 
i quadrupedi, come caval l i , afini, &c4 é ve-
ienofo', eche quello dell'altre beitie é maí -
fano . — Tachenio aggiugne, che il fudor 
de'cavall i , in particolare, é si acido, che 
penetra gii flivali , piu forti e fermi , che 
í lanno a tutta prova centro Tacqua . — A l -
cu ni Naturali aflerifeono, che i cani e i 
gatti mai non f u daño , per quanto fieno 
caldi , perché non íi trova ch' effi abbiano 
verun poro nella cuticola. Vedi PORO. 

S U D O R E Inglefe , SUDOR A n g l icanus , o 
SweatingSicknefs ^ cioé , malatua fudante \ 
é ii nome d'un rnale epidémico, prima feo-
perto j ' n Inghilterra , Panno 1485, Egii era 
propriimente una forta di peíle ; cosí det-
tp » perché accompagnato d' una ftraordina-
n a fpezie" di fudore . Egl i vi fece ritorno 
quattro^volte nello fpazio di feffantafei an-
m , ctoe, m I506 , i 3 I 7 , j ^ g , e 1551 . 

Cominciava con un fudore, che mai non 
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finiva, fe non colla morte del paziente x o 
colla di lui guarigíone . Se quefti foprav-
vivea ventiquattr'ore , egli era falvo. A l i a 
prima pochi ne fcamparono ; troppa c u r a , 
o troppo poca, era egualmente diürutt iva 
e fatale. 

II paziente avea da afpettare, fenzamo-
verfi , o nel fuo letto , o nelle fue v e ü i , 
giuíla la condizione in cui la natura ve-
niva íorprefa; fenza carlearlo di rimedj nh 
di c ib i ; fenza veílirlo o coprirlo troppo , 
né troppo poco; e , s' era poílibile , fenza 
ch' ei raansíaífe o beeffe . Si dovea man
tener il fudore, fenza promoverlo con qual-
che caldo flraordinario , e /enza fercnarlo 
col minimo fre4do . 

Quefi' é quanto s1 era trovato per efpe-
rienza; e che alia fine fi praticava, con fe
lice fucceflo. Q u e ü o male comincio a far-
fi fentire il di i i . di Settembre, e lo ílef-
fo giorno egli fi fparfe per tutta 1'Inghil
terra ; ove , dopo una grande ílrage , fer-
moíTi in un tratto , ve río ia fine d O t t o b r e . 

II macello fu cosí grande, che in alcune 
contrade ne venne dülrutta la terza parte 
della gente in brevií í imo tempo. 

Quando il ma!e ritornb, fotto En rico V I H . 
nel 1506, egii fu si genérale , e si perico-
lofo, come prima, e di nuovo tutt' 10 una 
volta difparve. 

A l terzo attacco , nel 1528, egli fu me-
no fatale; talmente cheBe l l a j / , alíora Art i ' 
bafeiatore in Inghilterra, il quale fudb co
me gii a l tr i , a í ferma, che di quaranta m i -
la perfone, che n eranprefe in Londra , fo-
lamcnte due miia ne morirono. N J 1534 
il male pafsb in Irlanda , ove pur í ece 
í l raqe . 

S U D O R I F I C O , nella Medic ina , un r i -
medio che cagiona o proraove il fudore. 
Vedi SUDORE . 

I Sudnrifici non difFerifcono dai diaforeti-
ci che nel grado della lor azione ; promo-
vendo gii uni una tr¿lpirazione fenfibiíe; e 
gli altri una i n í e n h b i i e . Vedi DÍAFORE-
T I C I . 

Alia c l a í T e d e Y a ^ n j í c / a p p a r t e n g o n o , 1 ° . 
Tutte quelle c o í e , che movendofi violente-
mente peí corpo , attenuano gii uraon , e 
ne acceíerano il moto. 

2o. Quelle colé , che alio fieífo tempo 
diraiuu¡icono la refiftenza ne' vafi fudatorj 
QÍrca la cute. 

E e 2 Alie 



l i ó S V E 
• Alie quali alcuni aggiungono una terza 
í p e z i e , cioe quelle che aííorbifcono le acidi-
ta del fangue , e cosí mettono in libertU 
la materia del fudore. 

L a priraa intenzione fi eñettua principal
mente con una copiofa bibita di acque af-
fai calde ; con acidi tratti da' vegetabili 
per fermentazione e diftiüazione ; o con 
quei de ' fo í í i l i , attenuati per replícate di-
flillazioni, ípezialmente fe quefti fi beono 
niifti con acqua calda; cogli á l c a l i , si vo-
latili che fiífi , allungati con acqua calda \ 
con ogni fale c o m p o ü o , dií íoluto in acqua ; 
con Tape , con cnílal l i raetallici , o coile 
partí attenuaíe de'metalli flefTi , come J ¡ i -
bium diaphoreticum) zolfo fiíTo di Tache-
nio , minerale bezoartico , mercurio diafo
r é t i c o , oro diaforét ico , &c. con aromatici 
acut i , fottili , acrimonici : come aí íenzio , 
abrótano , oppio , fparagio , anice , ajcle-
pias) arijlolochia , gomma ammooiaca, car
do benedetto , carvi , cinnamomo , cama-
milla , zafferano , capelvenere , china , dit-
tamo, eupatorio, genziana, tííopo , lauro, 
menta , porro, ro ímarino , falvia , favina, 
faffafras, feordeo , t imo, verón ica , ortica , 
ed altre medicine comporte di quefli , co
me teriaca d i V e n e z i a , m í t r i d a t o , diafcov-
á t u m , orvietano, &c. 

L a feconda fi effeftua per lo piíi col net-
tare la pelle , mediante certe lavature va-
porofe, bagni, e fregagioni ; col relaffare 
i vaíi cutanei e fubcutanei , il che fi fa 
o t t ímamente con acqua calda fpruzzata per 
íu t t ' i l corpo , eccetto fulla teña j col!'ac-
crefeere il calor efterno intorno al corpo 
nudo , come col caldo d' un letto, d' un ba-
gno di vapore, &c . 

L a terza fi compíe con afiorbenti ; co
me corall i , occhj di granchio , antimonio 
diaforético , belzuar , &c. Vedi ciafeuno 
fott' il fuo proprio articolo , CORALLO , 
BEZOAR , &c. 

S V E G L I A , REVEILLH * , una battuta 
di tamburo in ful mattino , deftinara per 
avvertire , che fpunta il giorno ; e che i 
foldati fi le vino , e le fentinelle ce (fin o di 
gr ídar , chi va l a . Vedi TAMBURO. 

* L a parola e Framefe , formata da l ver
bo reveiller, r i /vegliare, defiare. 

SVEGLÍA , propriamente, é la fquilla de-
gli orivol i , che fuona a tempo determinato 
per deftare. Vedi ORÓLO GIO . 

SVEGLÍA , fi prende anche per ecuteé 9 
forta di ftruraento da tormentare i rei . Ve - ' 
di ÍEQUULEUS . — E SVEGLÍA era anche 
in Italia uno í lrumento , che fi fonava coi 
ñ a t o , e del quale E'é ora perduto T u f o . 

S V E L T O , a g i l i t, fi dice di cofa alquan-
to piu lunga del giufto , ma non si che fia 
fproporzionata ; ed é oppofto a tozzo\ e ag-
giunto a perfona- vale , di membra fciolte , 
e di grandezza proporzionata , e poco ag-
gravato di carne. Vedi T o z z o . 

S V E N Í M E N T O , o sfinimento , una fpe-
zie di l ipothymia) o fia fmarrimento di fpi-
riti , in cui il pazicnte perde tutta la fu a 
forza , ed anche il fenfo , e V intendimento , 
Vedi LIPOTHYMÍ A , DELIQUIO , &c. 

L o f v a ñ m e n t o puo eífer cagiooato da qual-
cofa che altera, corrompe, o diíupa gh ípi-
riti vitali ; come , una lunga veglra , dolo-
ri violenti, evacuazioni grandi e fubitanee , 
vapori putridi che forgono da pórteme nel
le parti nobili , &c. 

S V E N T A R E , dar vento , aprire una 
botte di vino , farle uno fpiraglio . Vedi 
SPI R A OLIO . 

SVENTARE la vena , dicono oggi i C e ñ i 
rte i al cavar fangue . — E SVENTARE, fi 
dice anche dell' impediré , o render vano 
1' effetto delle mine , per mex7.o delle eon-
tramraine . 

S V E R Z A , fragmen , m ín ima particella 
di legno, ípiccata da! fuo furto ; o d'altrs 
materia divifa da altra maggior porzione. 
Vedi SVERZ ARE . 

SVERZA, fi dice anche una forta di vino 
bianco dolce e piccante. — Efí prende an
che per una forta di cavólo . 

S V E R Z A R E , fare delle fverze, ri tura
re con isverze, fcheggiare. 

S U F F I Z I E N T E , e SUFFICIENTE , nella 
T e o l o g í a Scolartica. — Grazia SUFFICIEN
TE , denota un a juto od affirtenza che Dio da 
all'uomo , per renderlo capace di operare e 
d'efeguire il fuodovere. Vedi GRAZIA . 

E1 articolo di Fede, che la Grazia é ne-
ccffaria; e che fenza la Grazia non fi pub 
fare cofa alcuna , che fia buona , o che 
ci poífa in qualche modo mettere in ifta-
to , o n e l d i r i t í o , di afpirare alia gloria Cele-
fte : egli é parimentí decifo , che Iddio non r¡-
fiuta le necefiarie aírtrtenze ; ed é dichiarato, 
che i'uomo , fovente, o non opera quand1 e l 
dovrebbe, od opera quando non dovrebbe. 

Da 
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t)a quefli principj, i qua!i fono general

mente amnieffi da tutte le Serte, perquan-
ío difieren ti elle fieno per altri capi , ne fe-
sue , che vi fia qualche a di lienza di D i o , 
alia quale V uomo refiík j qualcun' altra , 
eolia quale 1' uomo non opera; e colla qua
le nulladimeno egli potrebbe operare ; ov-
vero qualche a l tra , con cui egli fa male , 
e colla quale egli potrebbe far bene. Que-
íla fi é queir a í í i í k n / a , che Grazia fttffi-
cíente s' appella : perché baftevole a farci ope
rare, feb'bene noi non operiamo con e í ía . 

S U F F O C A T 1 V O catarro. Vedi 1'aitico-
lo CATARRO . 

S U F F O C A Z I O N E , SUFFOCATIO , nella 
Medic ina, una privazione , o fía oítruzio-
ne di refpiro. Vedi RESPÍRAZIONE . 

N a í c c la fuffocazione talvolta da una trop-
po grande abbondanza di fangue , gittata 
íur i polmoni , o fui mufeoli della laringe, 
e la quale irnpediíce I'ingreíío del!'aria ; co
me n' é il cafo nelle fchmanzie, ne'cararri 
fuffocanti , nelle peripneumonte, &c. Vedi 
SCHINANZI A , &C. 

I fummi di vini , o birre forti , raeníre 
Oanno boilendo , caufano la fuffocazione, 
coU' interrompere la circolazione del fan
gue. E lo ñeflb fi pub oíTervare circa i fum
mi del i a calcina , con cui s1 imbiancano i 
muri j e in quelli del carbón di Jegna , 
del!' antimonio , del zolfo , del vi tr inó lo , e 
dello fpirito di nitro. 

L a fujfocazione fott' acqua é dovuta ín par
te alio ílopparfi il paffaggio dclT aria , e in 
parte aü' irruzioyie dell' acqua nelpetto. V e 
di ANNEGARSI . 

In Francia fi fpaccian coloro , che fono 
pazzi frenetici e deliranti, col fuffocarli fra 
due cufeini: lo fleffo fi pratica talvolta an
che in Inghilterra in cali di hydrophobia, &c. 

SUFFOCAZIONE della m a trice , o fia íieW 
Mero , é un male aííai frequente nelle don-
ne , detto anche mal d i madre . I n queílo 
Ja paziente s'immagina un vapor maligno , 
che forge dalla raatrice, e talmente preme 
i polmoni e il diaframma , che ne impedi
r é il libero moto neceffario alia refpirazione . 

L a fuá vera caufa é una convulfione de' mu
feoli della laringe , i quali r i í m n g o n o la can-
na della gola , ed impedifeono , che 1'aria 
non paffi ne' polmoni . Quindi é , che le 
conne iñeriche fentono delle colUizioni 
nella gola , come fe uno le flaffe flrango-
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lando con una corda. Vedi ISTERICO . 

S U F F R A G A N E O , SUFFRAG ANEUS , nci 
governo Ecc lc f iañ ico , un termine applicato 
ad un Vefcovo , in rifpetto al fuo Arcive-
fcovo, dal quale egli di pende , ed al quale 
fi fanno le appcllazioni dall' Officiale del 
Vefcovo. Vedi VFSCOVO. 

I n queí lo fenfo, 1' Arcivefcbvo di Cantua* 
lia ( Canterbury ) , in Inghilterra , ha ventuno 
Suffraganei; e TArcivefcovo Ü T u r k , quattro. 

Q_ueíb termine non fu raai fentito prima 
dell' ottavo S e c ó l o . — A l c u n i lo fanno deri
vare dal dovere , che han no i Vefcov i , di aju-
tare ed affiftere T Arcivefcovo5 guia ¿írchie* 
pifeopo fuffragari & ajfiftere teñen tur . A l tr i 
dicono , che í ia , perché le materie Ecclefia-
í l iche vengono determínate da i loro voti , o 
iuffragj ; & Suffraganei dicuntur , quia eo-
rum fuffragiis caufa Eccle/iaftica Judicantur. 
Altri foftengono, che fi di cono Suffraganei f 
perché1, quando fono chiamati dal Metropo
litano ad un S í n o d o , eílí hanno un díritto di 
fuffragio , o di votare; o perché non poteva-
no effere confecrati fenza il di luí fuffragio o 
con fenfo ». 

SUFFRAG ANEO fi prende anche per, un C/;or-
epifeopo, cd un Vefcovo affirtente , o C o a -
diutore , il quale ha un titolo in partibus i n f i -
d d i u m , ed affiíle ad un altro nel di lui uficio 
c funzioni, ovvero le fa egli fie do ncll' aflenza 
di quell'altro . Vedi CIIOREPISCOPO , COA-
DíUTORE, &C. 

Quefti fi chiamano altresi da alcuni Vefco' 
v i Suff ldiar j . Vedi VESCOVO . 

Pe lo Statuto 26 Henr. V I I I . fi permette a el 
ogni Vefcovo ed Arcivefcovo , in Inghilterra f 

mare uno , due, o tre Vefcovi pcvSuf' 
fraganei fotto di loro; le Sedi , o R e í i d e n z e 
de'quali fono filíate dallo fieíío Statuto. I I 
Vefcovo Suffraganeo per la Diocefi di Canter* 
bury ha da elfere folamente a Dover ; per quel-
la di Tark , a Nottingam e H u l l ; per Londra , 
a Colchejier ; per Winchefier , a Guilford 5 
Southampton , e nell' Ifola di W i g h t , &c. 

D u Cange oíí'erva , che il titolo di Suf
fraganeo é ñato anche dato a que' Preti che 
fono foggeít i alia vifita dclT Arcidiacono : e 
quello di Suffraganei del Papa , a' Vefcovi 
di quelle tali Diocefi, che fono immediata* 
mente foggette al Papa. 

S U F F R A G 1 0 , * , SUFFRAGIUM , una vocc 
o voto, che fi d^ in un' AíTemblea , ove fi de
libera qualche cofa, o dove fi elegge una 
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perfona a qualche officio o Beneficio. Vedi 
V O T O . 

* La parola e formata dal Latino ^ fuffra-
giura , che anticamente Jignificava da
ñara , come apparifce daW otiava Novel' 
la d i Giufliniano: ut judices fine / « / -
fraglo fiant ; e dalla fe/ia Novella : qui 
emerit Pr^fulatum per fuffragimn, E p i -
fcopatu & ordine Ecclefiaftico excidat. 

Si danno alie volte i fuffiagj per parola 
di bocea; e talvolta in ifcritto, come in 
Elezioni foggette a ferutinio. Vedi S C R U T I -
N I O . — I I Prefídente, o Capo d e l i ' A í f e m -
blea fuole raccogüere i fuffragj. 

S U F F R A G J de' Santi , nella Chiefa Roma
n a , fono quelle preghiere ed interceíTioni , 
che i Santi fanno a D i o , in favore de' Fe-
deli . Vedi SANTO . 

S U F F R U T E X , arbuflo di fotto 5 preffo i 
Botanici ; un neme dato alia parte piü baf-
fa delle piante bofeofe e perenni: le quaü 
non mandano foglie alcune dalla lor radi-
ce , e cominciano a ramificare dal fondo 
ÜeíTo del f u ñ o , o gambo. T a l i fono lo fpi-
go, la ru ta , la falvia , &c. Vedi P I A N T A , 
A L B E R O , &c. 

S U F F U M I C A Z I O N E *, S U F F U M I G A T I O , 
nella Medic ina , un termine applicato a 
tutti que' r imedj, che fi ricevon nel cor-
po in forma di fiumi, cice di f u m m é a , di 
vapore, o di profumo. Vedi F U M O , V A 
P O R E , & c . 

* La parola e formata dal Latino, fub, 
fotto, e fumus, fumo . 

L e fuffumicazioni fono comporte di diver-
fe materie, fecondo la natura del male. V e 
di S U F F U M I G I O . — S o n ó deftinate ad ad-
dolcire gli umori acuti e fierofi, a provoca
re o fermare i l corfo de' me í l ru i , a promo
veré la falivazione in raali venerei, ckc. 

S U F F U M I G I O , SUFFITÜS, nella Medi
c i n a , una polvere alquanto gro í ía , prepara
ra di piante odorifere, gomme, &c. laqua-
le j gittata fopra i carboni, manda vapo-
ri o f u m i , che fi ricevono coll' odorato. 
Vedi FüMiGAzroNE e S U F F U M I C A Z I O N E . 

S U F F U S I O N E , S U F F U S I O , nella Medi
cina , un' inondazione o traboccamento di 
qualche umore, che fi moflra nella pelle; 
particolarmente quella del fangue o della bi-
1c. Vedi SANGUE , B I L E , & C . 

Quel roífore, che fuol nafcere da vergo-
g n a , non é che una fugkfiam di fangue, 
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la quale nelie guanee apparifce. Vedi A R -
R O S S I R E . 

L ' itterizia é una fuffufione di bile per 
tutt' i l corpo. Vedi I T T E R I Z I A . 

S U F F U S I O N E , diceíi anche una picciola 
membrana, o pellicina, che fi forma nell' 
umor acqueo dell'occhio, davanti la pupil-
l a d e t t a parimente , cateratta. Vedi H Y -
P O C H Y M A , e C A T A R A T T A . 

S U G G E R I R E , metiere in confiderazio-
ne , proporre. Q u i n d i , 

S U G G E R I T O R E , o Soffiatorc, termine 
di Tea tro , nel D r a m m a ; detto dagl'Ingle-
fi, prompter ,• e da' Franzefi , foufleur ; ed é 
un'Ufficiale, che fta dietro le Scene, e i l 
cui oficio fi é di oííervare attentamente gli 
A t í o r i , che ful Teatro recitano, per fug-
gerir loro, e follecitarli, quando fian fofpe-
íi o fi fermano , per correggerli quando fal-
iano , &c. nelle lor part i . 

G l i Inglefi chiamano, cue, un avvifo, 
cenno, od avvertimento, che il Suggerha-
re da agii Attori in fui T e a t r o , di cofa han 
da diré , o quando hanno a parlare. 

S U G G E S T I O N E , fiimolo, tentazlone, 
i n ñ i g a z i o n e , SUGGESTIO ; l ' a í í o di fuggc-
r ire , o fomminiífrare ad un altro un pen-
fiere, od un difegno, ovvero di infinuar 
queño artificiofamente nella d i lu í mente. 

Nella Legge di F r a n c i a , dicefi, che un 
teftamento é faíto per fuggefiione, quando 
é fatto per forprefa, e contro 1' intenzione 
del teftatore. 

Sé fi prova la fuggeflione, il tefiamento 
divien nullo. N o n fi puo ammettere alcun 
articolo di fuggeflione contro un teftamento 
feritto di mano propria del teílatore , la 
quale non é mai fofpetta. . Vedi T E S T A 
M E N T O . 

S U G G E T T O , o S U D D I T O , SUBDITOS , 
una perfona fotto la regola e '1 dominio 
d'uno Stato o Principe Sovrano. Vedi G o -
V E R N O , &c. 

De' Sudditi , alcuni fono tali per nafei-
ta , altri per atti di naturalizzazione. V e 
di N A T I V O , A L I E N O , D E N I Z E N , N A T U -
R A L I Z Z A Z I O N E , & C . 

Anticamente i Signori (Lords ) chiama-
vano abufivamente , Sudditi coloto, che da 
eflTi teneano terre o mercedi, o doveano lo
ro qualche omaggio. Vedi V A S S A L L O . 

S U G G E T T O , O S U B B J E T T O , S U B J E C T U M ^ 
fi ufa per la materia d' un' arte , o d' una 

fe i e ti' 
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fclenxa o Per C^5 C^E Q'-̂ 2̂ confidera, 
o su cu i quella fta impiegata . — C o s í il 
corpo urrtano é il fuggetto della Medicina. , 
Vedi OGGETTO . 

Jn quedo fení'o, gli Anatomici chiama-
no lor fuggetto il corpo, che notomizzano, 
e fopra il quale fauno le lor letture. Vedi 
CORPO, &C. 

11 fuggetto della Lógica é il penfare o ra
cionare : raa piu particolarmente, in un 
í i l i o g i s m o , uno de' terraini d' una propofi-
zione fi chiama i l fuggetto, e l'aitro Va t -
trihuto . Vedi PROPOSIZIONE , ATTRIBU-
TO , &C. 

Nella Poefia, il fubbieito é la materia , 
di cu i fi tratta , 1' avvcnimento raccontato , 
o meíTo in viíla , e di ornamenti arricchito . 

SUGGETTO denota parimente ¡a íbílanza 
o materia, cui é aggiunto un accidente. 
Vedi ACCIDENTE, 

K raaffima , che due centrar; non pof-
fono mai fu ({Hiere nello íleffo f uggetto . 

S U G H E R O , in Inglefe, cork , la cor-
teccia d'un albero dello fteflb neme, che 
molto íi raííomiglia aü' olmo. Vedi COR-
TECCIA, e SOVERO. 

L e di lui foglie fono verdi al di fopra , e 
bianche di fotto ; ed il fuo frutto una vera 
ghianda, la quale nuf-ifee a (Ta i piu che quel
la deiia quercia , Si trova in gran copia in 
Ispagna, I ta l ia , F r a n c i a , &c. 

Per levarne vía la corteccia • fanno un 
incif íone daüa cima fin al fondo dell' albe
ro , cd ad ogni eftremita un'altra tutt' all' 
intorno dell'albero, perpendicolare alia pri
m a . Quand' é í i a c c a t a , e fpogiiatone 1' al
bero , il quale per quefto non muore, fi 
ammonticchia la corteccia in uno ftagno o 
fo í í o , cv' ella fi carica di pietre peían ti per 
appianarla, e riduría in í a v o l e : quindi poi 
la levano, per farla feccare; e quand'é ba-
fievolmente afciutta, la mettono in baile 
per traíportarla ove occorre. — Se non fi 
ufa attenzione per ifpogliarne 1' albero a 
tempo, la corteccia fi fpacca e fi feorza da 
sé ; verendo fuinta su da un'altra cortec
c i a , che le fi forma di fotto. 

Tanto la corteccia, quanto la ghianda 
del fughero, fono di qualche ufo neila M e 
dicina; elTendo amendue riputate aftringen-
t i , dopo d'effer bruciate e polverizzate , 
allorché fi adoperano efiernamente; ma il 
principal impiego della pr ima, fi é di met-
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terla nelle fcarpe, nelle pianeile, &c. e di 
turare con effa i fiafchi . — G l i Spagnuoli 
1' abbruciano per farne quella ieggísr íbrta 
di ñero , che fi chiama ñero ¿ i Spagna , e 
che i Pittori adoperano. Vedi ÑERO . 

S U G N A , AXUNGIA * , una fpezie di 
gra í fo , il piu duro, ed il piu fecco d1 ogni 
altro, ne1 corpi degli animali: e tale fi di
ce per lo pih il graíío di porco; e ferve per 
medicine, o per ugner cuoi , e fimiü ma
lcrié . Vedi GRASSO. 

* S i fuppone che la parola La t ina fia for-
w a t a , ab axc rotarura qux unguntur, d a l f 
unto delle ruóte . / 

I La ti ni diít inguono il grafio in p ingue 
do , e adeps o fevum ; il quai ult imo, quand' 
é vecchio, fi chiama particolarmente axun-
g i a , o f t igna : ma raoiti de' moderni Scrit-
tori Inglefi li confondono. Vedi PÍNGÜEDÍ-
NE e ADEPS , 

I Mcdici fanno ufo della fugna d'oca, di 
cañe , di vípera , e d' alcune altre , fpeziaí-
msnte di quella d1 uomo, la quale fi repu
ta di íervizio firaordinario per tirare e ma
ta ra re i tumori, &c. Vedi ATT RA ENTE . 
Vedi anche VÍPERA , &c. 

SUGNA { a x u n g i a ) d i vetro , detta anche 
fie le , e fale d i vetro , é una fchiuma tolta 
dalla cima della materia del vetro, prima 
ch' ella refii vetrificata. Vedi VETRO . 

S U G O , in Inglefe, Juice , una foüanza 
l iquida, -che fa parte della compoí iz ion 
delle piante; eflendo difFufa fra tutte le par
tí folide , e fervendo per lor nutrimento, 
e a far'e crefeere . Vedi PIANTA . 

TI f ugo , o fucchio, é alie piante c i ó , 
c h ' é il fangue agli animali . Vedi S u e c o e 
S A N G U E . 

V i fono á t f u g h i di diverfe forte, arguo-
f l , vinofr, ol iof i , gommefi, refinofi, e b i t umi -
nofi ; e di tutt' i guíli , e colori . Vedi GOM-
MA , RESINA, OLIO, &C. 

II Dr. Ltfler oíferva , che la maggior par
te de' fughi di piante fi coagulano; tanto 
quelli , che fon tratti dalle ferite d' una plan
ta , quanto quegli che fpontancamente ne 
fudano e fiillano ; e che egli ha fatto de' 
pezzi guagliati , o forme, di fughi d' un 
gran numero di piante: egli aggiugne, che 
liccome i fughi di piante paiono compofii e 
mifti di liquori di divtrfe fpezie; egli é pro-
bab i í e , che fe per tfempio, la parte qua-
güata in cacio é narcótica , non fia tale il 

fie-
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fiero; o che I' una poíla eflfere un medi
camento dannofo, e l'altra un buono ed 
utile. 

Suco, fí applica parimente a v a r j , ed an
che a tutti i fluidi od umori d' un corpo 
anímale . Vedi FLUIDO , UMORE , e CORPO . 

Suco nervofo, é un liquorc, i lquale, fe-
condo alcuni Fifici , íi trova ne'canali de' 
nervi , ond' egü prende i i fuo nome . Clif-
fon , Wharton , e lí 'illis fono ftati i primi 
a far menzione del Jugo ñervo/o ; effi lo pren-
dono per una í'pezie di veicolo per gli fpiri-
ti animal i , che ferva ad impediré che que-
fii non fi diffipino tróppo in fretta ; e cre
cí en o , ch' ei ferva al t re si a nutriré le par-

' ti del corpo : ma gran parte de' Fifici mo-
derni nega 1' efilUnra di queíto fugo . Vedi 
ÑERVO , Spirito, &c. 

S u c o pancreático, é un liquore che fi fe-
para nelle glandule del páncreas . Vedi PÁN
CREAS, e PANCREÁTICO. 

S u c o , apphcafi anche a' vapon , cd umi-
ditadi racchiufe nella térra . 

Cos í il criftallo dicefi formato d'un fugo 
lapidifico ; e i metalH , generatj da vapon 
e fughi condenfati nella térra . Vedi CRI-
S T A L L O , PlETRA, METALLO , &C, 

S u c o , nella C u c i n a , &c. in fe ufo della 
voce Inglefe, Gravy , il luce o della carne, 
o del pe ice , che dall' una e daü' al tro íi 
cftrae per cozione , elijjazicne^ fregagione , 
o fimili. Vedi S u c o , qu) fopra. 

I I proecurar tali fughi é parte di non po
ca importanza in un Cuoco , poiché quelii 
fi richieggono ad efaltare e nlevare il gulio 
ed il fapore di moltiffime vivande. V i fono 
diverfi rattodi peí fugo di manzo ; uno de' 
piu corti , e de' piu femplici, fi é di tag'ia-
re in fette una libbra o due di carne ma
g r a , batterle bene, friggerle fin che diven-
tin bruñe , e poi aggiugnervi una foglietta 
di brodo forte, ed una cipolla; facendo un 
poco bollire il tutto , e pofeia fpremendolo 
o colándolo per farne ufo. 

Per fare fugo di carne di cajlrato, arro-
flifeono una eofeia o fpalla di caftrato un po' 
piu della meta , la tagliano con un coltel-
lo , ne fpremono il fugo con un toreólo 5 
poi tornano a bagnare la carne con bro
do, e la premono una feconda volta : ag-
giugnendovi un po' di fale , íi ripone per 
farne ufo. 

I I fugo di vitello fi ha per lo piu col ta-
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gliarne de' pez?i della sfafeiatura , batterli , 
e fíufarli con fettine di cipolle, di carote, 
e di paftinache \ ed in fine aggiugnervi del 
brodo forte, del prezzemolo , &c. flufan
do! i di nuovo, e colandoli per farne ufo. 

Per fare fugo di pefee, íi taglia per lun-
go de' carpioni e delic rinche , e fi ñufano 
con buttiro , cipolle , carote , &c. finché 
s' abbrunino; poi vi fi mette dentro un po' 
di ñor di fariña , e fi ílufa il tutto finche 
s'abbruni. Finalmente vi fi fpreme dentro 
qualche brodo di pefee, che fí fa paflar per 
un panno, c íi ílagiona il tutto con fale, 
limene , garofani, ed erbe faponte . 

S V I A T O , travisto , in fe ufo di eflray, 
o f l ray, parola Inglefe , che í'gninca qua-
lunque beftia d i m e í i i c a , trovara entro una 
Signoria, e non riconofeiuta o richieftada 
veruno ; nel qual cafo, venendo gridata o 
pubblicata , fecondo la Legge , nel proííimo 
me reato , fe il proprietario non la richiede 
o pretende entro lo fpaxio d' un anuo e 
giorno, ella reíla in potere e proprieta del 
Signor del terreno, o v ' é ñata trova ta. 

S V I L U P P A R E , propriamente , ravviare 
le cofe awiluppate, ordinarc , í lr igare; con
trario di avvtluppare, — E per fimilitudi-
ne , vale fvolgere . 

S V I L U P P A T O , nslP Araldica Inglefe , 
d i j velo pe d , fi ufa molto nello üeífo fenfo 
che dtfplayed , cioé fpiegato . — Cosí le 
bandiere, che in un Efercito fi di cono ef-
fere íp iegate , e volanti, neli' Araldica fi di
cono efie&efviluppate . Vedi SPIEGATO . 

S U I T , SUTE, SECTA, nella Legge I n 
glefe, ( dal Franzefe , fuite , cofa che fe-
guita un'aitra ) fi ufa in diverfi fenli. —• 
Come , SuIT in law , cioé Procejjo; e que-
fto é di due forte , reale , e perfonale : lo 
fttíío che cib che fi chiama azioni reali e 
perfonali. Vedi A z i O N E . 

SUIT of Court , o Suit of fervice ; cioé 
Scgiuta di Corte, o d i Servizio \ un fervi-
zio od accompagnamento , che il valíaIIo 
dee alia Corte del fuo Signare . Vedi SER
VICE . 

SUIT covenant, cioé Kiccrfo pattuito o $ 
alkanza j quando il voíiro Antenato ha pat
tuito coi m i ó di ricorrere alia fuá Cor te , o 
Tr ibuna le . 

SUIT cuftom , cioe feguito di coflume ; quand' 
io e i miei Ante na ti dobbiamo corteggio od 
aecompagnamsoto fenza riguardo a tempe 
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SuiT n a l ) o regal , cioé Seguho regale \ 

quando gli uomini vengono al Turno o Le-
ta ( noMi d i Cort i ) degli Sceriffi. 

SUIT fignifica parimente lo fpignere la 
perfeguixione di qualcheduno ; come in fresh 
f u i t . Vedi RECENS infecutio. 

SUIT , in oltre , fignifka una petizione 
o fupplica fatta al R e , od a qualche perío-
na grande. Vedi PETIZIONE. 

S U L T A N A , la moglie o donna d' un 
Sultano. L a Sultana favorita fichiamaH"^-
feki-ful tana , cioé Sultana privata . 

L a Sultana Regina é la primaria moglie 
del!'Imperatore . L a vecchia Sul tana , ma
dre ddl'Imperator regnante , íi chiarna cS'w/-
tana Valide. 

SULTANA denota eziandio un forte e grof-
fo vafceilo di guerra Turchefco. 

S U L T A N O , o SOLDANO, un titolo, o 
appellagione data all1 Imperator de' T u r c h i . 

Ebbe la fuá origine áz Mahmoud , figliuo-
]o di Sebefteghin , primo^Imperatore delia 
Dina / l i a de' Gaznevidi , verfo la fine del 
quarto Secólo dell' Era della Hegira : allor-
ché , andando que! Principe a Segefian per 
lottomettere K a l a f , Governatore di quella 
Provincia, il quaie aípirava alia Sovranita j 
fubito che K a l a f venne avvertito del di lui 
appretfamento , ufci ad incontrarlo , gli con-
fegnb le chiavi della fuá Fortczza , e lo ri-
conobbe per fuo Sul tana*, vale a diré , fuo 
Signore o Comandante . Tanto piacque a 
M a h m m d qucílo titolo, ch'egli dopoi 1' af-
funfe; e da lui pafsb a' fuoi difcendenti, e 
ad altri Principi Maoraettani. 

* Vattier pretende , che la parola Sulta
no, o Su l tán , fia Turche/ca , e f tgni f i -
chi Re de Re ; üggiugnefido , che que-

fio titolo f u dato la prima volta a P r i n 
cipi Turchi Angrolipex e Masgud, cir-
ca 1' anno 1055 a l t r i vogliono che f i a 
originalmente Ferfiana , allegando i n pro-
va un antica medaglia d i Cosroe; a l t r i 
la fanno derivare ¿idr Soldanus , quaíi fo-
lus dominus ; a l t r i daW Ebreo v y y , 
Schalat, governare, regnare . 

N e l Ceremoniale Romano troviamo an-
A e fatta menzione d'un SOLDANO, o Ma-
íefciailo , il quale ha da accompagnare il Pa
pa , quand' ei marcia in pompa . Egl i dee 
anche prendere i malfattori. 

SUMÍMATORIUS calculus , i \ método 
difommare quantita differenzialf ^ c i o é , da 
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una data differenziale, trovare laquantita , 
dal differenziar della quale rifuha la datg 
differenziale. Vedi DIFFERENZI ALE . 

Queí lo m é t o d o fi chiama piü ordinarii* 
mente dagli Inglefi , método inverfo delle 
fluffioni; e in altri Paefi , integralis calcu
lus . Vedi CALCÓLO e FLUSSIONI. 

S U M M O N E R , SUMMONITOR, un bi-
dello, o picciol ufiziale , preíio gli Ingle
fi, il quale ha da citar-le perfóne a com-
pavire in un certo tempo eluogo, per rif-
pondere all' a ce ufa data con tro di loro. 
Vedi APPARITORE e SUMMONS . 

S U M M O N S , SUMMOM-1 10 , neüa Leg-
ge Inglefe , il citare o chiamare una per-
fon a a qualche Tribunale , per rifpondere 
ad una querela , od anche per rendere te-
í t i m o n i a n z a , &c. Vedi CITAZIONE e RE-
SUMMONS . 

QueíV é lo fteíío che vocatio in jus , o 
la citatio de' Legifli C i v i l i : quindi anche 
P antica parola Inglefe Sumncr , o Summo-
ner. Ved) SUMMONER . 

SUMMONS in térra petita , fi é quella ci
tazione fatta ful pode re , che la parte, al
ia cu i ifianza fi manda fuori la citazione, 
cerca di avere. 

SUMMONS ad warrant izandum , é un pro-
ceffo ; o fia procedimento , col quale il 
vouches ( cioé la perfona citata per malle-
veria ) in un ricuperamento comune vie
ne chiamato . Vedi VOUCHEE . 

SUMMONS, in Guerra . — Gl i Inglefi di
cono, to fummons a place, c ioé , f a r la chia-
mata ad una Piazza j ed é quando fi man
da un tamburino, o un trombetta, per co
mandare al Governatore del luogo aífedia-
ío di arrenderfi; ovvero , in difetto delTin-
timata refa , per pro te liare di dar un af-
falto , o di metter tutto a ferro eafuoco . 

S U M M U M ¿ o n u m , nel l 'Etica , il prin
cipal bene della Natura umana ; oquel lo , 
il quale rende gli uomini , che ne godo-
no , veramente e corapitamente fd i c i . V e 
di BENE. 

L e Scuole di í l inguono queí lo primario 
bene dell'uomo , in quello c h ' é femplice-
mente e adequatamente t 'Ae, ed oltre il qua
le non ve ne pub c líe re alcunaltro; ed in 
quello d' una forta inferiore e fubordinata , 
il quale puofli in qualche modo, o fin ad 
un certo fegno, confeguire in queí lo í lato 
imperfetto. 
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Chiamano queft' ultimo fcclichas riato-

rum j ed il primo , fcelichas comprehenfo-
rum. 

S U M M U M genus. Vedi i' articolo GE-
NUS . 

SUM'PTUARIÍE Leger. Vedi SUNTUARIA. 
SUNDA » nella Geografía ; Üretto di ma

te , cosí detto . Vedi 1'articolo STRETTO. 
S U N T U A R I E Leggi , Leges Sumptuaria, 

fono leggi fatte per riilringere gii ecceíí i 
n e l l ' a b b i g l i a m e n í o , ne' íorniment i prezio-
f i , nel mangiare, &c. Vedi LEGGE. 

Quafi tutt' i Sccoli e le Nazioni hanno 
avuto le lor Leggi Suntuarte , ed alcuni 
Popoli tuttavia le ritengono , come i Ve -
neziani , i Franze í i , &c . Ma íi oíferva , 
che íiefíuna legge é piü mal efeguita , che 
una Legge Sumuar ia . 

S o n ó ta mofe Je Leggi Suntuarie di queü' 
antico Legislatore de' L o c r i , Zaleuco : or-
dinavano quefte , che ogni donna, che an
da ííe per iftrada, non doveííe farf! accom-
pagnare da piu di una íerva , eccetto ch' 
ella íoffe ubbriaca: C h ' ella non aveííe ad 
andaré fuor di Cit ta in tempe di notfe , 
quando non v' and a líe per commettere for-
nicazione : C h e elia non doveffe portare 
alcun abbigliaínenro d' oro o di ricamo s 
quand' ella non fí proponeffe d' eííere co-
munc bagafeia . Che gli uomini non avef-
íero a portare aneiii , né drappi d' oro o d' 
argento, eccetto quando andaífero a put-
tana, &c . 

G l i Inglefi hanno avuto la lor parte di 
Leggi Suntuarie, benché tü í te rivocate da 
uno S ta tuto IO. Jac. I . o invietite. 

Narra Camdeno , che fotto ii Re E n -
rico I V . il luíTo e la vanita. avean fa í tos i 
gran progrc í í o , che fi pubblicb. C h e nef-
lun uomo aveííe a portare fe arpe piu lar-
ghe di fei pollici alie dita de' piedi . E 
l'altre lor veñ imenta erano si corte , che 
fi decreto, 25 . E d . I V . Che nefluno fot
to la condizione di Lord dovefle , da quel 
tempo in avvenire , portare alcun mantel-
Jo , o roba, fe non fe di tale lunghezza, 
che , ítando in piedi , ven i í í e a coprirgii 
le parti vergognofe e le natiche. 

Preño i Romani , le Leggi Suntuarie e 
le Ctbarte erano alíai numeróle : perla Leg
ge Orchta fi hmitava il numero de' convi-
tati in fefte e banchttti , benché fenza li-
mitazione delle fpefe che vi occorreano . 

svo 
Per la Legge Fannia , fatta ventidue annl 
dopo, fu decretato , Che non fi fpendeífe 
in un fe Ü i no, o fe Ra ordinaria, piü di die-
ce a í í i : per fefle folenni , come h Saturna* 
Ut &c. fi permettea la ípeía di cento aí
í i ; dieci de' qual i , come Gellio accenna , 
erano il prezzo d' una p é c o r a , e cento , 
queilo d' un bue . 

Per la Legge D i d i a , che venne propofta 
dleciotto annt dopo, fí decreto, che le pri
me Leggi Sun tüar íe doveflero aver vigore, 
non foiamente in Roma , r m per tutta 
i ' I ta l ia : e che per ciaícuna tJFafgPtíTione^ 
non fojo il padrón deila íefta o convito , 
ma anche tutt' 1 convkat i , dpveiTero cífer 
foggetti alia pena. 

S V O L A Z / ' A R E , ,0 [are fvqlazzsre , i m 
(aleone, é termine de'Fálconieri , e vale . 
mctierio fuori a prender aria . Vedi FAL-
CONE e SPARVIERE . 

S V O L A Z Z O , o fvclazzamento , dicefi di 
cofa, che lvo!az/a . 

S U O L O , iuperíicie di terreno,, o d1 al-
tro , íopra '1 quale í l c a r n m i n a . Vedi TER
RENO . 

S U O N A T A , o SONATA, il fon are,, roa 
con iuaghezza determinaía di t é m p o . V e 
di SONATA . 

S U C N Q , SONUS , una percezione deii1 
anima , coraunicata col mezzo deii ' orec-
chio y ovvero, r e í f e í í o d' una colhfione di 
corpi , e d' un moto tremolo che ne riful-
ta , comunicato di la al fluido ctreumam-
bjente •> e propágalo per ello e dilaíSto agli 
organi deii' udito . Vedi ORECCHIO e UDITO.o 

Per raetter in chiaro la caula á é juono^ 
offeryiamo, Pr imo, che un moto é necef-
fario nel corpo Ion oro , per ¡a produzione 
del f uom . Secondo , che queilo moto efi-
ñ e , pnmieramente, nelle parti picciole ed 
i n fe lili bui de' corpi íonori , ed é tecitato 
in tile dalla reciproca collifione , e peicuf-
í ione , in cui elle fono l' una contra 1" aí-
tra , e la quale produce que! moip tremo
lo si notabiie ne' corpi , che hanno un fug-
no chiaro, come campane, corde puiíleali j 
&c. Terzo , che queilo moto íi comunica 
alf aria , o produce un íimil moto in ef-
fa , o in quelie tali partí della mtdeí ima. , 
che fono atte a riceverlo ed a propagarlo; 
perché niun moto di corpi in diftanza pub 
toccare i noli ti ienfí, fenza la rntuiazionc 
d' altri corpi , che ric&vauo que' moí i óm 
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corno fon oro , e gli comunichino immedia
tamente a l ! 'órgano . Finalmente, che que-
fío moto dee eífer comunicato a quelle par
t í , che fono i flrumenti proprj ed immedia-
ti dell'udito. 

In oltre , che il moto d' un corpo fono-
ro, il qual é la caufa imraediata del fuono, 
pub effer dovuto a due caufe difieren t i ; o 
alia percuffione tra tffo ed altri corpi du-
r i : come in tamburi, eampane, corde, &c. 
ovvero al batiere ed all'urtare che fanno il 
corpo fonoro el1 aria imraediatamente 1'una 
contro F altro a vicenda : come negü ftru-
menti da fíate, flauti , trombe, &c. 

M a in ambi i cafi, il moto , che é la con-
fe?uenza dell' azione reciproca , e la caufa 
immediata del moto fonoro che V aria con
duce all' orecchio, é un mbto invifibile , tre
molo od ondeggiante nelle partí picciole ed 
mfenfibili del corpo. 

Per ifpiegare quefto; fifuppone che tutt' 
i corpi fenfibili ficno compofiid'un numero 
di picciole ed infcníibili parti o corpufeoli, 
i quali fono della ftefia natura in tutt'i cor
pi , e perfe í tamente duri , ed incomprcjjxbí-
l i . Vedi CORPUSCOLO . 

D i q u e ñ i , fi corapongono a l tr i , alquan-
to piu grandi, ma fempre infení ibi l i ; eque-
ñi difFerenti, fecondo le diAPtrenti figure ed 
unione delle ¡oro parti componenti . Que-
í l i , di nuovo, eoí l i tui feono altre maife piü 
groiTe e piu differenti, che Je prime; e del
le varié combinazioní di quefle ultime fon 
compoftt que' corpi gloíl'olani, che fono vi-
í ib i l i , tangibili, &c . 

Abbiam oí íervato , che le prime e plc-
cioli í l ime parti fono aflblutamente dure; le 
altre fono compreijibili , ed in tal guiía uni-
te , che venendo elleno compreííe da un 
impulfo e í iernc , hanno una potenza elafti-
ca o r e j l i t u t iva , mediante la quale íi rimet-
tono nel loro flato naturale . Vedi ELA-
STICITA' . 

Datof i , adunque , un urto da un corpo 
fopra j ' a l t r o , le picciole particelle, peí lo
ro principio e l a í H c o , fi muovono piu e piíi 
oltre con grandiffima velocita, in un mo
do tremolo e ondeggiante , alquanto fimile 
a quello de'moti vifibili di piu groffe mol-
l e ; ficcome fácilmente oíTerviamo neile cor-
de di ürumenti muficali. E quefl'é cib che 
poí i iam chiamare il moto fonoro , che vien 
propágalo all'orecchio: ma o f í e m t e , CHQ 
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il moto infenfibilt^ di quelle panicole che 
fono vicine alie piccioliffime , é appunto 
quello, che fi fuppone eíTere la caufa im
mediata del fuono; e di quefie , fol quelle 
che fon vicine alia fuperficie, comunicano 
coll' aria ; non avendoci il moto del tut-
to , o delle parti piu grandi , altra parte 
che queíla di contribuiré al l 'altro. 

Per applicare q u e í b T e ó r i c a ; batteteuna 
campana con qualche corpo duro, e fácil
mente v'accorgerete d'un tremor fenfibile 
nella fuperficie , il quale fi va fpargendo 
per lo tutto; e cib tanto piu fenfibilmen-
te , a mifura che Turto é piíi grande . 
Toecandola in qualche altra parte, il mo
to , e il fuono ancora , fi fermano . O r a 
quelT é apparentemente un moto delle par
ti picciole ed infenfibili , che cambiano le 
loro fituazioni, Tuna rifpetto all'altra , e 
le quali eíTendo tan te , e si í lret tamentc 
unite , non ne poffiamo fecrgere i m o v í -
menti feparatamente e d i í l i n t a m e n t e ; ma 
íolamente un treraito , che noi fiimiamo 
1' effetto della confufione d' un infinito nu
mero di picciole particelle , ü r a t a m e n t e 
c o n g i ü n t e , e folo moventi in linee infini
tamente picciole. 

_ II Sig. Penault aggiugne , che il moto 
vifibile delle parti non contribuifee altri-
roente ai fuono , che in quanto egli caufa 
il moto invifibile delle parti piu picciole, 
ch' egli chiama particole per di í l ingutrle 
dalle fenfibili, c h ei chiama p a ñ i , e dalle 
piu píceole di tutte , le quali corpujcoli da 
noi fi nomina no . 

Egli lo prova coll'efempio d'una corda , 
la quale eí íendo battuta, e trovandofi nuo-
vamente in_quiete il fuono, e gli ondeggia-
msnti fenfibili , fe voi vi apprefTite al ia 
corda piaa piano col dito , troverete un 
picciol moto tremolo , che é il refiduo 
delle vibrazioni di tutta la corda , e delle 
parti . Ora le parti vibrano lenza alcuti 
fmno ' j ma fubito che la vibrazione fi fen-
te col dito , il fuono fi fente di nuovo ; i l 
che egli aferive a che il moto delle partí 
effendo iníufficiente a muovere le particole, 
il moto delle quali fi é il primo a ce í fare , 
richiede qualche affifienza dall' urtare con
tro il d ú o , con che egli venga abilirato a 
daré alie particole il mojto neceííario per la 
produzione del fuono. Eg l i finifee la fuá 
prova colT efempio de' fiauti ; ne' fuom 
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de' quaü ( quando fon fatíi di difFcrcnti 
matene , come di legno, metallo , &c . le 
cui parti fono dif ferent i í í ime, ma le parti-
cole quafi le fteííe ) v' é alfa i poca differen-
za fenfibile; fe le loro lunghezze e bocche 
fono le medefime. 

Avendo il corpo fonoro fatta la fuá im-
preííione full'aria contigua , queíla impref-
íione fi propaga da una particola aiT a l t ra , 
fecondo le leggi della P n e u m á t i c a . 

Poche particole , per efempio, cacciate 
dalla fuperficie del corpo, cacciano le ior 
circonvicine particole in uno fpazio mino
re i ed il mezzo ( m é d i u m ) , ficcome egli 
refta cosí rarificato in un iuogo, divien 
condenfato in un altro : ma lv avia cosí com
pre í í a nel fecondo luego, v iene , per la fuá 
el a [ l i c i t a , ritornata di nuovo indietro al fuo 
primo luogo, e al fuo primo í i a t o ; e l ' a r i a , 
contigua a quella , refla compreíía : e lo 
ñeífo avviene , quando fpandendofi e dila-
tandofi T aria meno compreíía , una nuova 
compreíf ione fi genera . Percib , da ciafeu-
na agitazione dell' aria nafce un moto dell' 
aria , análogo al moto di un' onda fulla fu-
perfieie dell' acqua , che noi chiamiamo on
da o ondeggiamento d'aria . Vedi UNDULA-
ZIONE. 

, I n ciafcun'onda , le particole vanno e 
tornano di nuovo indietro, per ifpazj cor-
í i í í imi , ma eguali •, il moto di ciafeuna 
particola é análogo al moto d'un péndulo 
vibrante , mentr' egli compie due ofcillazio-
n i , o dondolamenti ; e quafi tutte le leggi 
del péndulo , con pochiffiraa alterazione, vi 
fi poflbno applicare. Vedi PÉNDULO. 

I f u m i fono si v a r j , come lo fono i mez-
7,1 , che concorrono alia ior produzione . — 
L e varieta principali rifultano dalla figura, 
cofiituzione, quantita, &c. del corpo fono
ro ; dalla maniera della percuffione , colla 
velocita , &c. delle vibrazioni che ne fe-
guono; dallo flato e coflituzione del mez
zo , o m é d i u m ; dalla' difpofizione , di fian
za , &c. del l 'órgano ; dagü otlacoli fra T ór
gano e 1' oggetto fonoro, e i corpi adiacen-
t i . •— Le piu notabili d i í l inz ioni á t f u o n i , 
che na feo no da' varj gradi e combinaz ioní 
delle condizioni m e n í o v a t e , fono in a l t i e 
baffi ( ovvero forti e deboli, ) in g rav i ed 
acuti ( cioé fottili , e piatti o rochi , ovve
ro alti e b a í í i ) ed in lunghi e corti, I I ma' 
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neggio de' quali fa i' uficío della Mufica . 
Vedi SUONO nella M u f i c a . 

L a velocita del fuono é la fiefia che quel
la delle onde aeree; e non differiíce di mol-
to , andando col vento , o contro vento, 
Dal vento , in fatti , una certa quantita 
ó' aria viene portata da un luogo all 'altro; 
ed il fuono fi accelera , mentre íe fue onde 
fi muovcno per quella parte dell'aria , fe la 
lor direzione é la fiefia che quella del ven
to . Ma ficcome il fuono fi move di gran 
lunga piü prefto che il vento , Taccetera-
zione, c h ' e g ü da quefto ricevera, é di po-
chiOTima confiderazicne . Effcttivaroente , i 
venti i piu violenti, che noi mai con o fe la
mo , hanno la loro celerita a quella dtl fuo
no , folamente come i a 33 ; e tutto 1'ef-
fetto , che pofíiamo feorgere dal vento , fi 
é , ch'egli accrcfce e diminuí (ce lo fpazio 
dell' onde \ coficché col di lai a i uto il fuono 
pub eííer fentito ad una raaggior diftanza 
di quel che altrimenti fi fentirebbs . 

Che F aria fia il mezzo o médium ordina
rio del fuono , fi vede da varj fperimenti, 
nell' aria rarificata e condenfata . — In un 
recipiente inefauílo , una picciola campana 
pub eífer fentita in quaiche diftanza ; ma 
quand'e: efaufto , ella fi fente a gran pena 
nella diftanza la piu picciola. Se Paria é 
condenfata, il fuono fara piu alto proporzio-
natamente alia condenfazione , o quantita 
dell' aria fpinta ed affollata : di che abbiam 
raolti efempj negli fperimenti del Sig. H a u -
ksbee \ e quefto avviene , non folamente nel-
le- rarefazioni sforzate , &c. M a anche i n 
quelle che fono naturali ; come appare ad 
evidenza dalla Storia di Fredlicius ful viag-
gio da lui fatto alia cima del monte C a r -
pazio in Ungheria . 

M a non é 1' aria fola, che é capace del
le imprelfioni del fuono, lo é anche l'acqua ; 
come fi vede manifefiamente , col battere 
una campana fott'acqua, il fuono della qua-
le fi pub chiaramente abbafianza udire ( fo
lamente non cosí a l to , ed anche unquarto 
piü baffo ) dall' orecchio di quaiche buoti 
giudice in note muficalí . Per verita M e r -
fenne afferma , che un fuono fatto fott' acqua 
é dello tuono o nota , che fe fofle fatto ira 
ar ia , e fentito fott' acqua. 

D a varj Autori variamente rapportafi la 
velocita del fuono . — I l Cavalicre Ifacc© 
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f-J.'dsfon nc fa íl progreífo , in un fe con do 
di' tempo, 968 piedi; il Sig. Francefco i^o-
¿trts lo fa e fíe re 1300 p iedí ; il Sig. Boy-
le ]o fa 1200. piedi ; il Dr. IValker 1338 
piedi; Merfenns 1474. piedi \ il Sig.FlamJhed 
e il Dr. H t í / / ^ 1142 piedi; i' Accademiá Flo
rentina 1148 pisdi 5 1' Accademia Rede di 

Parigi , 1172 . I I Sig. Derham aferive la 
ragicne di queíla varié t i l , parte, ad alcuni 
di que' Signori che ,adoperano_ cordeíle e 
piombini i a cambio di penduli regolari ; 
parte , al non eflervi di fianza fufficiente 
fra il corpo fonoro e il luogo d' cí íerva-
zione; e parte , al non eíícrviíi avu ío al- , 
cun riguardo a' ven t i . 

i i medeOmo Aurore propone alcuni de' 
piü notabili quefiíi , re la ti vi alie Leggi de' 
Suon¡ ; ed a parecchj di loro eíattamente 
r i ípondc , da fperienze da lui fteíío fatte a 
tal propoíito , nel modo che fegue : 

Sino a qual di danza fi muove un fuono in 
un fecondo di tempo ? — II fuono fi muo
ve 1142 fe con di in un fecondo , il che é 
g iu í lo un miglio Ingle fe in ovvero 9.25 
mezzi fecondii due miglia in 18^-; tre mi-
glia in 27- ! , &e. 

L o íl repito d' un cannone , fcaricato 
colla fuá bocea verfo di noi , vien egli 
piü preño , che quando la bocea é via 
dall' oííervatore ? — D a repiieati fperi-
menti fi vede, che non evvi alcuna difte-
renza nel fuono , per quefia diíTcrente di-
rezione. 

Si muovono i fuoni nello ficíTo tempo 5 
neg'i íu-íTi fpazj , in tutti gli ib ti dell' 
atmoifera , e altezze del barómetro , di 
giorno e di notte , nella State e nel V e r -
no , in tempo nevofo e in tempo cbiaro, in 
quedo od in quel C l i m a ? — Per repiieati 
fperimenti non apparifee, che vi rifulti qual-
che differenza da alcana di quede differenti 
circoftanze. 

Hanno i venti quaiche inflnenza ful 
moto de' fuoni ? — Da repiieati fperi
menti egli apparifee, elíervi quaiche, ben-
ché picciol i í í ima differenza nella velocita 
de' f uon i , col vento o contro il vento j 
la qual anche íl aumenta, o fcema, per la 
forza , o la debolezza del vento. 

S i muovono colla fteíía velocita m\ fuo
no grande ed intenfo , ed uno picciolo o 
lánguido? ^ pare che fia c o s í . 
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Si muove il fuono d' un cannone eguai-

mente preílo a tutte le elevazioni del can
none P — Cosí é in ef fet ío . 

Caufano quaiche differenza , quanto alia 
velocitU del fuono , le differenti quantitadi 
o forze dclla polvere da fchioppo ? — 
N i una. 

Si muove il fuono in linea retta, per la 
via la piü corta ; o íl rife i a egli lungo la fu-
perficie dellá térra ? Ed evvi qul alcuna1 
differenza nel tempo , fe il cannone fi fca-
rica in una pofizions aeclive e in una de
clive? — II fuono fi move per la firada piíi 
corta; e pare, che la velocita fía la íleífa 
nelle acc l iv i tad i , che nelle dec l iv i íad i . 

H a . ogni forta di fuoni , come queíli di 
carine , cannoni , campane , &c. la fteíla 
velocita ? E fono i fuoni egualraente predi 
nel principio del lor moto, e nel fine ? —-
Non vi fi feorge veruna inegualitk nell' uno 
o nell' altro di queíli r i fpeít i . 

Quanto alia refle¡Jione , rifrazione , &c, 
del SUONO ; Vedi E c o e PHONICA . 

SUONI articolati . Vedi 1' articolo ARTI-
COLATO. 

SUONO , nella Mufica , denota una 
qual i ta nelle varíe agitazioni dell' aria , 
confiderata' in quanto la lor difpofizione , 
mi fu ra , &c. poílono far mufica od ar
monía . Vedi MÚSICA e ARMONÍA. 

II fuono é i' o g g e t t ó della Mufica ; la 
quale non é altro , che Parte d' applica-
re i fuoni , fotto quelle tali circollanze 
di íuono e di tempo , che producano fen^ 
fazioni piacevoli. Vedi TUONO , &c. 

L a principale affezione del fuono , col
la ¡quale egli íi fa acconcio ad aver que
do fine ; fi é quella , per cui egli fi di-
fiingue in acuto e grave. Vedi GRAVITA1, & C . 

Queda differenza dipende dalla natura 
del corpo fonoro ; dalla paríicolar figu
ra e quantita del medefimo ; ed anche in 
alcuni cafi , dalla parte del corpo , ove 
fi batte , o fuona \ ed é cib che codi-
tuifee quanto da noi fi chiama differenti 
tuoni. Vedi TUONO . 

Pare che la caufa di queda differenza 
altro non fia , che le differenti velocita-
di delle vibrazioni del corpo fonante . I n 
effetto fi trova, per molti í f imi fperimenti r 
che il íuono d' un fuono dipende dalla natu
ra di quelle vibrazioni, le cui differenze non 

po£-
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pcfTiamo ccncepire ainimenti , che come 
quelie che hanno difFerenti velocitadi : e 
poichil fi prova , che le picciole vibrazioni 
della ñeí ía corda fi fanno tutte in cgual tem-
po j e che il tuono d' un fuono , il quale 
continua per quaíche tempo dopo il col
p a , é lo fleííb dal principio fino al fine: 
ne fegue 5 che il tuono é neccífariamente 
conneífo con una certa quantita di tempo 
ncl fare ciaícuna vibrazione , o ciafcuna 
enda; ovvero che un certo numero di vi
brazioni, o onde, compito in un dato tem
po , coftituifce un certo e determinato tuo
no . — D a quefto principio fi deducono tütt' 
i Fenomeni del tuono. Vedi TUONO. 

Dallo ñeffo principio nafcono le cosí dette 
covcordanze , &c . le quali al tro non íono 
che i ri íultamenti di frequenti unioni e 
foincidenze deüe vibrazioni di due corpi fo-
nor i , e per confeguenza, dell'onde e moti 
ondeggianti dell'aria , per tal mezzo cagio-
nat i . Vedi CONCORDANZA. 

A l contrario, il rifultamento di men fre
quenti coincidenze di queüe vibrazioni ,, é 
eib che chiamiamo difeordanza. Vedi D i -
SCORDANZA. 

Altra notabile difiinzione de' SUÓNI , r i -
ipetto alia Mufica, fi é quella , per cui ef-
fi vengon denominati lunghi, e ¿revi \ non 
gia a riguardo, che il corpo fonoro ritenga 
un moto, una volta ricevuto, piü lungo o 
minor tempo, benché eífo moto gradual
mente diventi piu debole; ma bensl rifpet-
to alia continuazione dell' impulíb della cau-
ía efficiente ful corpo fonoro, per un tem
po piu lungo o piü corto, come nelle note 
d' un violino , &c. le quali fon fatte piíi 
lunghe o piü corte, col mezzo di colpi di 
differente lunghezza o pre í l ezza . 

Queda continuitk é propriamente una 
fucceíl ione di varj fuoni , ovvero 1' e í fe íto 
di parecchj diüintí colpi , o replieati im-
pulfi ful corpo fonoro ; fucceífione si pre
ña , che noi la fiimiamo un folo fuono con
t inúa lo ; fpezialmente s'ella vien continua-
ta nel medefimo grado di forza: e quindi 
nafce la dottrina della mtfura e del tempo . 
Vedi TEMPO. 

I fuoni f in oltre, fi diflinguono, rifpet-
to alia Mufica , in fempliei e compofii; e cib 
in due modi . — N e l primo , fi dice che 
un fuono é compofio , quando molte vibra
zioni fucceíüve del corpo fonoro , e dell' 
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aria , vengono si preílo fopra I' orecchio , 
che noi le giudichiamo lo fleífo fuono con' 
tinuato; come nel f enómeno del circolodi 
fuoco, caufato col mettere in preño circo-
lar movimento 1' efiremita o capo accefo : 
d'un baftoncello: ove, fupponendofi il ca
po del bañoncel lo in qualche punto del c ir-
colo, 1' idea , che ivi ne riceviamo, con
tinua fin che I' irapreíiione fi rinnovi cotí 
un fubito ritorno . 

U n SUONO femplice, adunque , rifpetto 
a quefta compoí iz ione , dovrebbe eífere 1'ef-
feíto d' una fola vibrazione , o di tante vi
brazioni quante fono neceífarie per produr-
re in noi T idea del fuono. — Ne l fecon-
do fenfo di compofizione un fuono fempl i 
ce é il prodotto d' una fola voce , o d' un 
folo í l r u m e n í o , &c. 

U n SUONO compoflo, confifte fuoni á\ 
parecchie difiime voci o firumenti tutti 
uni í i nello fieífo individuo tempo e mifura 
di durazione , vale a diré , battendo tutti 
infierne F orecchio, qualunque e' fitno 1' al-
tre lor difFerenze . — M a in quefto fenfo , 
ancora, evvi una compofizione di due for-

' t e ; Tuna naturale e 1' altra artifiziale. 
L a compofizione naturale é q ü e l l a , che 

procede dalle diverfe refieífioni del primo 
fuono da corpi adiacenti, ove le re fie i l ion i 
non fono si-fubitanee, che caufino echi ; 
ma fono tutte nello íleífo tuono che la pri
ma nota. Vedi RISONANZA . 

L a compofizione artifiziale, che fola vie
ne fotto i' incumbenza del Mufico, fi é quel
la mifiura di parecchj fuoni, la quaie eáíen-
do fatía con arte, i fuoni ingredienti fono 
feparabili, e diflinguibili Y uno dall' altro . — 
I n quefio fenfo, i diftinti fuoni ¿1 varié vo
ci od iftrumenti, o di varié note dello üef-
fo ifirumento , fi chiamano fuoni fempliei; 
per difiinguerli dai compofii, ne' qual i , per 
corrifpondere al fine della Mufica , i fem
pliei debbono avere un tale concertó od ac-
cordamento in tutte le rclazioni , fopratut-
to quanto all'acutezza e gravita, che I'o-
recchio poífa riceverne la miñara con pla
ceré . Ved i COMPOSIZIONE . 

U n altra diftinzione di SUONI, rifpetto 
alia Muf ica , fi é quella, per cui diconfief-
fere Ufe) e p i a n i , ovvero ruvidi ed afpri , 
come anche chiari e rauchi ; la caufa delle 
quali differenze dipende dalla difpofizionc 
e dallo ftat® del corpo fonoro, o dalle cir

co ñau • 
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coftanze del luego : le Idee delle diffe-
ren7.e debbono cercarfi dali oüervazione 

I fuoni Ufcj, e i ruvidíy dipendono prin
cipalmente dal coxpo fonante , di queíti ab-
bianio un eferapio notabile in corde che fo-
n0 ineguali e non totalmente della fteífa 
dimenfione o coftituzione. 

II Sig. Penaul t , per ifpiegare il ruvido, 
ed il l i ício o piano, íbft iene, che non (ida 
alcun fuono femplice ; rna che il fuono del
la fteíTa corda, o campana , é un compo-
fío áe fuoni delle varié partí della medeh-
' ¿ a ; talmente che, ove le parti fono orno-
genee , e le dimenfioni , o la figura , uni-
formi , evvi fempre una tale pe ríe t ta rmílu-
ra ed unione di íutt' i fuoni, che viene a 
fare un fuono uniforme e piano : da condi-
zioni contraríe nafce i' afprc/za . Effettiva-
mente, una conformita di parti e di figura 
fa una uniformita di vibrazioni , mediante 
cu i molt i í í imi moti fimili e coincidenti cof-
pirano a íortificarfi e migliorarfi fra di loro, 
e íi u ni icono per la produzione piü efficacc 
idelio fteiTo e í f e t ío . 

Egli conferma un tal ragguaglio, col fe
n ó m e n o di una campana , ia quale differi-
íce nel tuono , fecondo la parte, in cui el
la vien battuta; e puré , dovunque fiafi che 
la battiate, evvi un moto per tune ie par
t i . Quindi egli coníldera la campana come 
compofta d' un infinito numero di anelii , i 
quali , fecondo le loro difieren ti dimenfio
n i , hanno differenti tuoni; come gil han no 
le corde di differenti lunghezze ; e quando 
fi batte o fuona , le vibrazioni delle partí 
immediata,mente batíute fpecificano il tuo
no , eífendo foflenute da un numero fuffi-
ciente di tuoni confonanti in aitre parti. 
Si dee concederé , che ogni .nota di ftru
men to a corde é i; eñet to di parecchj fuoni 
femplici: concioffiaché , non fojamente v ' é 
il fuono che rifulta dal movimento della cor
da i ma anche quello che viene dal moto 
delle parti dello ürumento , il quale fa un 
effetto notabile n ú juana t é t a l e , com' é evi
dente da cib , che la fteífa corda su differen-
•ti violini fuona a (Ta i d iver íamente . 

M a Ferrault aíferma lo fie lío d'ogni cor
da in fe íleffa , c fenza confiderare lo f ru
mento. Ciafcuna parte della corda , dic'egli , 
ha le fue vibrazioni pérticolarí 9 diff renti 
dalle vibrazioni grofle e feo|bMi del totaiej 
c queüe fono le caufe de1 differenti moti c 
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fuoni nelle particole , i quali unendoli cora-
pongono Tintero fuono della corda, e fan-
no una compoí iz ione uniforme, ia cui prg* 
vale il tuono della particolar parte battuta; 
e tutti gli altrí íí mefehiano íotto una de
bita íubordínazicne con c í í o , in modo che 
vengano a fare piaña o dolce e piacevole la 
c o m p o í i z i o n e . Se le parti fono inegualmen-
te , od irregolarmente c o ü i t u i í e , il fuono é 
afpro •, di che n' é i l cafo in cib che chia-
miamo corde falfe, e in varj altri corpi j i 
quali , per queíla ragione , non hanno ve-
run tuono certo e d i l ímto , ma una compo
í iz ione di varj tuoni , i quali non vengono 
ad unirfi e [mefchíarfí in modo , che ne 
abbiano uno predominante, per ifpecificare 
il tuono totale. 

Qganto a' fuoni chiari , e 2L rauchi y di
pendono queíti da c i r c o í i a n z e , che í b n o a c -
cidentali al corpo fonoro : cosí una voce , 
od uno ü r u m e n t o , lar a cupa e roca , s'ella 
viene prodotta entro una botte vota \ la 
quale nulladiraeno é chiara e bríHante fuori 
di quefta : T effetto é dovuto alia miílura d' 
altri e differenti fuoni , prodotti per reflef-
fione , i quali corrompono e cangiano le 
fpezie del primo fuono . 

Perché i fuoni fervano ad ottenere il fine 
della M u fie a , eglino debbon effere piani o 
l i fci , e chiari , fpezialmente il primo; poi-
ché fenza quefio, non poffono avere un tuo
no certo e cliícernevole , capace d' effere 
comparato agli altri , in una certa relazio-
ne di acutezza , di cui P orecchio pub giu* 
dicare ; e per confeguenza non poffono ef
fere parte alcuna deli' oggetto della M a -
í i c a . 

Conchiudendo, perianto, col Sig. M a l -
colm, noi chiamiamo fuono armónico o mu-
ficale q u é i o , che effendo chiaro, e piano ,, 
od e guale, piace ali'orecchio, e da un tuono 
certo c difeernevole ; ( quincí detto fuono 
intonabile y od accordante ) il quale é il fog-
getto di tutta la Teór ica d e l i ' A r m o n í a . V e 
di ARMONÍA . 

SUONO armónico . Vedi i' articolo AR
MÓNICO. 

S U O V E T A U R I L Í A , O S O L I T A U R I L I A , 
un folenne Sacnfizio preffo g'i antichi R o -
m a n i , nel quale offtrivano tre v i t t ime, di 
tre diffcreríti forte, cioé un turo, un mon-
tone , e un verro . 

L i v i o , thv ia- deferí ve .( fo chiama, Suo~ 
veiau-
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vetaurilia come comporto di fus , ovis, e 
taurus , i nomi delle tré vittime facrifi-
ca.te. 

Dionifio d' Alicarnaíío , che ne fa pari-
niente la defcrízione , lo ch i ama Solitaun-
liá , a cagione che vi íi richedea , che le 
vittime foííe ro perfette, e fe «iza a'.cun di-
f tto; poiché fol l ín , o folus , reí linguag-
gio degli O / a , fignificava integer , intero. 

S U P E R BI P A R T I E N S . Vedi P articolo 
RACIONE . 

S U P E R C A R G O , termine degli Inglefi, 
una per fon a impiegata da mercanti a far 
viaggio di mare , e ad avervi la cura e íb-
prantendenza del lor carico , per farne dii-
pofizione fecondo il miglior vantaggio . V e 
di SOPRACCAR1CO. 

S U P E R C I L I I conugator . Vedi P artico
lo CORRUGATOR. 

S U P E R C I L I U M . Vedi SOPRACCIGLIO . 
SU P E R E R O G A Z I O N E , nella Teolo

gía , cib che un nomo fa oltie il fuo do-
vere, o piü di quello che gli era comanda-
to di fare. 

I Cattolici Romani íi dichiarano fermsi-
mente per le opere di [uptr ero gaviarte ; e fo-
í l engono , che tal é l'ofí'ervanza de' Confi-
glj Evangelici . Con quedo raezzo fi aecu-
mula una provvifione di mérito \ del la qua-
le la Chiefa ha la difpofizione , e la quale 
ella di íuibuifce in Jndulgenze a chi ne ha 
b i í o g n o . Vedi INDULGENZA . 

L a Chiefa , cosí detta , Rifarmata, nega 
í u í t e le opere di fupererogazione ; c prcten-
de atteneríi a quel detto deíl' Appoí lolo , Che 
quando noi abbiam fatto il no Uro meglio, 
'AVÍO non íiamo che fervitori inutili . Vedi 
MÉRITO . 

S U P E R F E T A Z I O N E , SUPERFOETATIO», 
nella Medicina , una pofteriofe o feconda 
concezione; che fuccede quando la madre, 
di gia pregnante , concepifee d' un fecondo 
coito; di modo che ella porta in una volta 
due feti d'ineguale e t a ¿ e m o l e , eviene a 
fgravarfi de' medefimi in differenti tempi. 
Vedi PARTO, CONCEZIONE , FETO, &c. 

* L a parola e formata dal Latino, luper 
fopra) e fcetus , / e í O , embrione. 

Troviamo efempj di Juperfetazioni di don-
ne in Ippocrate, Ariftotile, ' P i m í o , du L a u -
rem, &c. — M a elle fono moho piü fre-
quenti in lepri , e trole . 

U a «f^ppio d' u^a fpezie ílraordinaria di 
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fuperfetaztene , Pabbiamo in Bartholine^ {\ 
quale racconta , che una fanciulla Dan efe 
uaeque grávida. 

Mentzelius , Medico Tedefco , aggiugne , 
che Panno 1672 la moglie d'un F i í i c o , in 
Turingia , partorl una fanciulla grávida d' 
un1 a k r a ; e queíla di cui ígravofii la fan
ciulla in otto giorni di tempe , fu battez-
zata , e morí un giorno dopo fuá madre. 

I Naturali foftengono , che i topi fem-
raine nafeono lo ven te ctm giovani piccioli 
topi ne'loro uten . — N e l Gabinettn del 
R e di Danimarca fi vede un uovo , nel mez-
zo del quale ña un altro uovo perfettamen-
te formato. Vedi O v o . 

Qualcofa di í imile alia fuperfetazione tro-
vi amo anche nelle piante; eflendofi tróva
lo che certo limone crefeca racchiufo nel 
corpo d' un altro . 

Ne l i' Jjioria delf Accademia Reale delle 
Sctcnzc per Panno 1709 , íi fa menzione 
d' una lettera , feritta da un Magiiirato rag-
guardevoii í f imo all'Accademia , e la quale 
contenea un tfempio a (Ta i notabile di fu
perfetazione ; ed era , che la moglie d' un 
beccaio ó? A i x partorl in quelP anno nove 
6gliuoli, P uno circa due giorni dopo Pal-
tro, tutti ben forman e v i v i . 

S U P E R F I C I A L E Comenuto . Vedi SU
PERFICIE , AREA, e M i SUR ARE . 

S U P E R F I C I E , SUPERFICIES , nella Geo
m e t r í a , una magnitudine , coníideraca co
me avente due dimenfioni; od eüeía in lun-
ghezza e larghezza ; ma fenza groífezza o 
profondita. Vedi DIMENSIONE . 

Ne5 corpi, la fuperficie h tutto quello che 
íi prcíenta a l l 'occhio . Vedi CORPO. — 
U n a f u per fu i e íi confidera principalmente , 
come la parte eílerna di un folido : quan
do parliamo d'una íuperficie femplicemen-
te , e ienza alcun nguardo a corpo , fo-
gliam chi amarlo figura. Vedi FIGURA. 

SUPERFICIE rettilinea é quella comprefa 
fra linee rette. 

SUPERFICIE curvilínea é quella compre
fa fra linee curve. Vedi CURVA. 

SUPERFICIE piaña é quella, che non ha 
inegualita , ma giace in guifa piaña ed 
eguale fra le fue linee di termine . Vedi 
PIANO. 

SUPERFICIE convejfa, é la parte efleriore 
d' un corpo sferico o sferoidico. Vedi CON-
VESSO. 

Su-
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S U P E R F I C I E concava , é la parte interna 
un corpo orbicolare o sfereidieo . Vedi 

C O N C A V O . 
L a mi fu ra , o quantita d' una fuperficie, 

fi chiama área della medefima. Vedi A R E A , 
e M I S U R A R E . 

II trovare queíla rnifura od área) fi chla
nía cuadratura della medefima. Vedi QUA-
DRATURA. 

Per mifurarc le fuperficie di varié forte di 
corpi, come di sfere, cubi paralellepipedi, 
piramidi, prismií coni , &c. Vedi S F E R A , 
C U B O , P A R A L E L L E P I P E D O , &c. 

Linea di S U P E R F I C I E , una linea che fi 
fuol trovare fui Settore , e fulla^ Scala di 
Guntero. — L a defemione, e 1'ufo della 
medefima, vegganíi fotto gli articoli S E T 
T O R E e S C A L A di Guntero. 

S U P E R F I C I E , nelle Miniere , in Inglefe, 
shelfi é cib che i Lavoratori di miniere di 
queU'Ifola, fpezialmente di quelle dello fía-
gno , chiamano paefe fermo e jaldo ( faft 
country ) ; con che eífi intendono un* fuper
ficie iniraaginaria della térra, la quale , alia 
concuíuone deü' acque in terapo del Di lu
vio , non fu mai fmoí fa ; e a quefta tale fu
perficie , credon eglino , giaceano da prin
cipio eguali , piane , e paralelle tutte le ve
ne minerali ; benché dopo il Diluvio alcu-
ne reftsflero e l é v a t e , altre depreffe. 

Per shelf intendono al prelente quella du
ra fuperficie o túnica della térra , che fia 
fotto ií terren graí fo , ufuaimtnte della pro-
fonditkd'un piede inc írca^ perché fuppon-
gono, che, dopo il tempo del Di luv io , la 
Terra abbia acquiftato una nuova túnica o 
coperta di terreno vegetabile, o quella tale 
ch' é formata dalla corruzione di vegetabili 
ed animali. Vedi D I L U V I O , S T R A T I , FOS-
SILE , M l N I E R A , & C . 

S U P E R I N C E S S U S radens. Vedi S C O R -
R E R E . 

S U P E R I N C E S S U S volvens , Vedi R O T A -
Z I O N E . 

S U P E R I N S T I T U Z I O N E , S U P E R I N S T I -
T U T I O , denota u n ' i n ü i t u z i o n e fopra l 'al-
t ra . — C o m e , fe A viene ammeífo edin-
ñi tu i to ad un Beneficio fopra un titolo, e 
B viene a m m e í f o , inftituito, &c. median
te la prefentazione d' un altro . Vedi I N -
STITUZIONE . 

S U P E R I N T E N D E N T E , nelle Confue-
tudmi di Francia , un Officiale , che ha i l 

Tom. F U L 
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primo maneggio e direzíone delle Finanze 
o rendite del R e . 

Quefto termine fi uf^ anche peí primo 
Ufiziale della Cafa della Regina , il quale 
ne ha la principale a m m i n i ñ r a z i o n e . 

V é anche in Francia un Superintendente 
delle Fabbriche, che corrifponde al Sopran-
tendente (Surveyor ) delle O p e r e , preflo 
gli Inglefi . Vedi S O P R A N T E N D E N T E . 

I I Cardinale di Richelieu fi fece Superin-
tendente ( Surintendant ) del Commercio . 

S U P E R I N T E N D E N T E , denota eziandio un 
Superiore Ecclefiaíiico in varié Chiefe R i -
formate, ove F Epifcopato non é ammeífo ; 
particolarmente fra'Luterani in Germania , 
e i Calvinifti in alcuni altri luoghi. 

I I Superintendente é quafi come un V e -
fcovo*, ma il fuo potere é alquanto piü r i -
ftretto , che quello de'Vefcovi Diocefani 
d1 Inghilterra . Vedi V E S G O V O . 

Egl i é il primo Paftore , e ha la direzío
ne di tut í i i Paflori inferiori entro il fuo 
Difiretto o Diocefi. 

I n Germania v'erano per l'addietro de' 
SUPERINTENDENTI Generali, i quali erano 
{'ú^túoxx^ Superintendenti ox&mvi]. — Que-
fíi erano in realta come Arcivefcovi; ma 
cotal dignita é andata in fiifufo ; e prefen-
temente non v ' é che il Superintendente di 
Virtemberga , il quale aífuma il titolo di 
Superintendente Genérale. 

S U P E R I O R E , che foprafia ; contrario 
$ inferiore. Vedi I N F E R I O R E . 

Ew/j/ero S U P E R I O R E . Vedi l'artic. E M I S -
F E R O . 

Océano S U P E R I O R E . Vedi O C É A N O . 
Orologio polare S U P E R I O R E . Vedi O R O -

L O G I O . 
Regione S U P E R I O R E . Vedi R E G I O N E . •— 

Q u i n d i , 
S U P E R I O R E , qualcofa ahata fopra d' un' * 

altra , o che ha diritto di comandare ad 
un'altra. Cos í un Abbate dicefi ^ p e -

d'un'Abbadia; ed un Priore, Superio
re d1 un Convento. Vedi A B R A T E , P R I O 
R E , &c. 

I Canonlfli fofiengono, che una Supe-
riorita perpetua coíl ituifce un titolo: ma un 
Superiore puo eflere cont inúate da coloro , 
che lo coíHtuifcono tale, fenza perb che 
eon tale mezzo fia refa perpetua la Supe-
riorita. 

L a Chiefa di Francia riconofee la Supe-
G g rio-
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riorita e il Primafo del Sommo Pontefice ; 
ma non gia la di lui infallibiHth , la quale 
é riconofciuta da tutte le altre Chiefe C a í -
ío l iche . Vedi PAPA . 

SUPERIOR capitis c¿>l}guus.Veái OBLIQUUS. 
SUPERIOR m a x i l l a . Vedi MAXTLLJE. 
SUPERIOR oculi obliquus . Vedi OBLIQUO . 
SUPERIORI P iane t i . Vedi PÍA NETA . 
SUPERIOR pcjiicus ferratus . Vedi SER-

ItATUS . 
SUPERIOR refpcndeat .Veá ' i RESPONDEAT . 
SUPERIOR fcapularis . Vedi SOPRASPI-

K A T O . 
S U P E R I O R I S l abü elevator . Vedi E L E -

VATOR . 
S U P E R J U R A R E — Anticamente , quan-

do un reo proecuíava di feufarfi con fuo pro
pio ginramento , o con queüo d'uno o pih 
t e í t i m o n j ; e puré il delitco era si notorio , 
ch' egli n'era convinto pe1 gmramenti di 
mol ti teftimonj di piu ; c ió 0 ohiamava 
f u perjurare . Vedi GlUR AMENTO PuRGA-
2IONE , &€. 

S U P E R L A T I V O , nella G r a m á t i c a , un' 
inñeffione di nomi adiettivi , che ferVe ad 
accreícere ed efaltare il lor fignificato, ed a 
far vedere che la qualitk della cofa denota-
ta é nel piü alto grado. Vedi GRADO. 

In Tnglefe , il fuperlativo é d' ordinario 
formato coll'addizione di e j i ; come n c h í ^ \ 
hoWeft i &c. nechiffimo, fantiíTimo: di ra-
do , coll'addizione di i j j l m o , come Gene
ra l/Jíwo \ piü frequeníemente co! far proce
deré la voce mojí ; come mojí hononrable, 
moji amiable , &c. il piü onorato , il piü 
amabiie. 

I Franzefi fono generalmente coflretti a 
formare i loro fuper la t iv i col premettere le 
flus, il p i ü ; talvoka t r h , a í í a i , e talvol-
ta f o n , molto. 

G l i Italiani e gli Spagnuoli hanno gran 
vantaggio fopra i fuddetti a tal riguardo ; ab-
bondando la lor lingua di parole magnifíche 
per efagerare le cofe , fenza paríicole aufi-
liarie : nulladimeno gli Ebrei fono in cib piü 
poveri de'Franzefi , non avendo né compa-
rativi , né fuper la t iv i . Sogliono efprimere 
queñi gradi colle particole joter e tneod, al
ie volte colla prepofizione mtn , e talvolta 
col raddoppiare le parole; di che troviamo 
frequenti eferapj nella Bibbia. 

S U P E R N A T U R A L E , o SOPR A N N A T Ú 
R A L E , Grazia, Vedi l'articolo G R A Z I A . 
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S U P E R N A T U R A L E Teología . Vedi T E O 

LOGÍA . 
S U P E R N U M E R A R I O , qualcofa eh' é 

fopra e di piü d' un numero fiífo . — I n 
vari impieghi vi fono ufiziali fupernumera-
r j , che fían prontí per ogni occalicne ftrs-
ordinaria. 

E v v i anche in Inghiltcrra de' Sopranten-
denti fupernumctarj della Taifa de' liquori 
( o / the Excife ) , perché fien pronti a fup-
plire alie vacanze che poífono fuccedere: 
queñi non hanno che mezza paga. 

Nella Mufica , la fupernumeraria , detta 
da' Greci proslambanomenos , é la piü baflfa 
deile corde del loro fiftema; corriípondeníe 
ad una m i *. la , della piü baila oltava de' 
Moderni. V t d i DiAGRAMMA . 

S U P E R P A R T I G U L A R E . 1 V . RA 
S U P E R P A R T I E N S . J GIONE. 
S U P E R - P U R G A Z Í O N E , hypenatharft, , 

nella Medic ina , un purgamento ecceffivo, 
e piü che violente. Vedi PURGAZIONE . 

U n uomo , che avea prefo della polvere 
di á i a r ca thamum internamente , fu con cib 
mandato a fel-Ia cento volte; e venne cura
to della, fuper purgazione con una libbra di 
brodo di cappone, un'onda di zucchero ro-
fato , cinque grani di laudanum , e un rof-
fo d'uovo. — I n cambio di laudanum záo-
perano talvolta una dramma e mezxa di T e 
riaca nuova di Venezia . Burne t . 

S U P E R Q . U A D R I P A R T I E N S . Vedi Far-
tÍCO¡0 R AGIONE . 

S U P E R S C A P U L A R I S inferior , detto 
anche infraspinatus ; un muícolo che aiuta 
a tirare indi,etro il braccio. Egli copre tut-
to lo fpazío ch' é fra la fpma , ed i l teres 
minar; ed é inferiío nel eolio dell' humerus. 

SUPERSCAPULARIS fuperior , nell' Anato
mía , un mufeolo , detto anche fuprafpina-
tus . Vedi SOPRASPINATO . 

S U P E R S E D E A S , uno feritto o manda
to, che fi dk in Inghiltcrra in diverfi cafí , 
e il quale importa, in g e n é r a l e , un coman
do di fopraífedefe , fermare , o tralafciare 
qualche ordinario procedimento nel Foro , 
il quale , in apparenza , dovrebbe eífer fat-
to o profeguito, fe non foífe per la caufa, 
fulla quale fi concede quefto mandato. 

C o s í un uomo, regolarmente, ha da ave-
re una íicurta di pace, contro colui , 
quale ei giurera d' aver paura ; e il Giudi-
ce^che n'é r i c h i e ñ o , non pub negargliela: 

nulla-
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aulladlmeno fe la parte era gia tenuta alia 
pace, o in Cancel ler ía , o altrove , quefto 
mandato vale per ritenere il Gmdice dal 
fare c i ó ) egii a l í r imente non dovrebbe 
negare. 

Ufídale del SUPERSEDEAS . Vedi 1' artico-
¡o CLERK .. 

S U P E R S T I Z I O N E , devozione flrava-
gante , o Religione mal d i re t í a , ocondot-
ía . Vedi RELIGIONE. 

E r a opera di fuperfliziom negli antichi 
Romani roffervare il voló degli uccelli , le 
vifcere delle vittime , &c. Vedi AUGURIO J; 
AUSPICIO , &C.. 

I I Sig. Thicrs ha un Trattato particolare 
delle Superflizionipopolari. Egli offerva, che 
le femraine fono naturalmente piü inclínate 

fuperflízione che air empieca . Plutarco 
ha proccurato di far vedere, che la fuper-

fi'izione é peggiore dell'Ateifmo. I l c a í i i g o , 
decretato da parecchj Concilj per gli fuper-
fliziofi , é di digiunare. un me fe in pri-
gione. 

S U P E R S T I Z I O S A M a g i a . Vedi MA
GIA 

S U P E R V I S O R . Vedi SOPRANTEN-
BENTE 

S U P I N A T I O , neir A n a t o m í a , I'azione 
d'un mufcolo fupinatore \ ovvero il movi-
mento, con cui egli volta la mano , in mo
do che la palma venga alzata in su vcrfo Ui 
C i e l o . Vedi SUPINATOR . 

S U P I N A T O R , n e l l ' A n a t o m í a „ unade-
nominazione data a due mufcoli del brac-
cio ; l'uno detto fupinater longus , T altro 
fupinator brevis : ambedue fervono a. volge-
re alio 'nsu la palma della mano. 

I I primo nafce da un principio carnofo,, 
ia larghezza di tre o quattro dita fopra 1'e-
í l emo gonfiamento dcll' humerus . Egli gia-
ce lungo tut ío il radius , nella cui parte in
feriere ed efterna egli é inCerito mediante un. 
tendine abbaílanza. largo . — Vedi T a v . 
A n a t . ( M i e l . ) fig. i , n. 20. fig.. 2. n. 19., 
fig. <5. 11. i d . fig. 7. n.44. 

II fecondo viene dalia parte eflerna e fu-
periore della ulna , e paífando attorno al ra-
diusy vien inferito nella, fuá; parte fuperiore 
ed anteriore , fot lo ü tendine del b i c íp i t e . 
Vedi T ^ . ^ f . ( M i o l . ) fig. 7. n, 10 , 10. 
e 45 • 

^ U J 1 ^ 0 ' ne^a Gramatica Latina , una 
garte della, coniugazione d' un verbo >5 di ef-
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fetto fimlle a quello del modo infinito. V e 
di VERBO, MODO, &C. 

V i fono due forte ái f u p i m , l' u n i n a w , 
la cui í ignificazione é attiva , e denota ua 
movimento, come daré n u p t u w , l 'ahro in 
u , avente una fignificazione paffiva , come 
honendum auditu ) &c. — I f u p i n l non haa-
no né numero né perfona. 

Hanno il lor nome , dice Probo, e dopo 
lui V o í i i o , quod ad inflar fupinorum & 
ctioforum homiuum omnia habent confufa , 
Ovvero , fecondo Prifciano, guod nafcantur 
a participiis, paj j ivis , quee fupina appellata. 
[ u n t ^ quia in Ínfimo loco fita , totam conju* 
gationis molem fufe ip iant . 

SUPINO , pariandoíl di perfone , diceíi pro-
priamente chi íla „ o giace colla pancia a l F 
insu , o in fulle rene., 

S U P P A * , o ZUPPA , una fpezie di mi-
neftra fatta di pane, e brodo, o di fugo di 
carne, od altre materie ; che fi fuole raet-
ter in tavola al principio d'un paüo . 

* G l i Inglefi la chiamano foup, o foop y 
e i Francefi foupe ; dal Latino , fapa , 
vino confumato o ridotto ad una 'tensa 
parte a forza d i bollire . A l t r i ne trag-
gono la derivazione dal Céltico y iouhzn y, 
che fignifica lo fiejjh ., 

L a fuppa é giudicata eíTenziale ad un pran-
zo Franzefe. Alie volte fe ne cfalta il (apo-
re coU' aggiunta, di cipolle,,, o porri. , o can 
voJí , o rape,. &c.. 

SUPPL A N T A L I A , o- SUPPEDANEA 
preffo i M e d i c i , impiaíiri , od altri medi-
camenti applicati alia pianta del piede j ge
neralmente fatti di lievito , moflarda, rafa-
no,, faie, fapone , polveredafchioppo, &c.. 

S U P P L E M E N T O d ' tm arco, nella Geo
metría o T r i g o n o m e t r í a , , é i) numero de'' 
graái di cui egii manca per. eífere un femi-
circ' lo intero : hccomQ complemento b^xñ.» 
ca cib che manca, ad un arco per eífere ua? 
quadrante ., Vedi Q u A ORANTE r COMPLE?-
MENTO , &C. 

SUPPLEMENTO , in materie di LetteratUf 
r a , , un'appendice ad un libro, per fupplire: 
a quanto vi manca .. Vedi APPENDICE , e 
PAREÍÍ G') v., 

F r e m h e m i u i ha1 fcrittO' diverfi Supplemen*-
p ' y J>ci reitaurare i libri di parecchj A u t o -
ri ant ichi , parte de'quali erafi perduta. 

I Franzefi ulano pariraente ia voce 
pkmento (fupplement ) per una] fpe^e dit 

G g. 2. taifa.,. 



i m p o ñ o fo-
impieghi, &c. che fi pre-
venduti per meno di quel 
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tafia , o fecondo pagamento\ 
pra quei poderi, 
tende effere ftati 
che vagliono. 

S U P P L I C A , memoriale , o fcrittura , per 
la quale fi íupplicano i Superiori diqualche 
grazia . Vedi SUIT . 

S U P P L I C A V I T , uno feritto o manda
to , che la Cancellaria ( i n Inghilterra) d a , 
per prendere íicurta di pace , quand' uno é 
in pericolo di effere makrattato nel fuo cor-
po da un altro. Vedi S U R E T Y . 

Égli e diretto a' Giudici delia pace, ed 
alio Scenffo del Contado-, ed é fondato ful-
lo Statuto 1 E d ^ í I I . il quale decreta, che 
certe períone vengano aííegnate dal Lord Can • 
ctlliere per aver cura della pace . Vedi PACE . 

S U P P O S I T I médium . Vedi V articolo 
MÉDIUM . 

SUPPOSITORIO», OSUPPOSTA , Sup-
pofitorium y ne\\a Farmacia) un medicamen
to folido cacciato su per lo fondamento, in 
cambio d'un altro liquido, o d'un criftéo , 
quando queft' altro non conviene . Vedi 
CHISTEO . 

* I L a t i n i lo chiamano balanus, perche 
anticamente fa l to i n figura d i ghianda . 

E g l i é ufualmente comporto di melé co-
m u n e , mi í l o od impaftato con fapone , od 
ol io , e formato in pezzi della lunghezza e 
groífezza del dito mignolo, ra a piramidali. 
«—A queíla compofizione fi aggiugne anche 
talvolta della polvere di feamonea^ , eufor
b io , colloquintida, &c. 

I n alcune occafioni i fuppofitorj non fono 
altro che una fetta di lardo, il gambo d'un 
p o r r o , o fimile materia, fpinta, a guifadi 
taf ia , su per l ' ano , per irritare il mufcolo 
fphm&er , ed obbligarlo a cacciar fuori gli 
e í c r e m e n t i . 

íl[uppofttorio é fiato inventato peí c ó m o d o 
di coloro, che han«o avverfione a prendere i 
crifiei ; o per fervirfene quando quefii non 
fon permeífi dai male. Vedi C R I S T E O , e 
SUPPOSTA . 

S U P I O S I Z T O N E , nel laMufica, é quan
do una dclle partí fia fur una nota, mentre 
un"1 altra parte fa due o piu note minori equi-
valenti aquella, per gradi congiunti. Vedi 
ARMONÍA e CONTRAPPUNTO . 

L a fuppofiziom fi definifee da un A uto re 
moderno, Tufare due note fucceíTive, del
l a üefíb valore, quanto ai tempoj Tuna 
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delle q u a l í , e(Tendo una difeordanza ¡fuppone 
1'altra una concordanza . Vedi ARMONÍA . 

L ' armonía , come ofierva il Sig. M a l -
colm , ha fempre da eífer piena fulle parti 
accentuate della sbarra delia battuta, o mi-
fura; mafopra le non accentuate, ledifcor-
danze poffono paífare tranfitoriamente, fcnz' 
alcuna offefa dell' orecchio . Q u e ñ o ufo 
tranfitorio o tranfiente delle difeordanze , 
feguitate da concordanze , fa cib che gli 
Inglcí i , dopo i F r a n z e í i , chiamano ¡ uppo-
fizwne . Vedi C O N C O R D A N Z A e D I S C O R -
D A N Z A . 

V i fono varíe tone á\ fuppoftzione: la pri
ma fi é , quando le parti procedono gradata-
mente da concordanza a difeordanza , e da 
difeordanza a concordanza; non íervendo la 
difeordanza interveniente , che di tranfiziom 
alia concordanza feguente. 

U n ' altra forta é , quando le parti non 
procedono gradualmente dalla dífcord&nza al
ia concordanza, ma difeendono ad efía me
diante 1'intervallo d'una terza . 

U n a terza forta , fimile alia feconda, fi 
é , quando 1'aícendimento alia difeordanza 
é gradúale j ma i! difeendimento da quella 
alia concordanza feguente , é mediante la 
diftanza d'una quarta. 

U n a quarta forta , aífai diverfa da tuíte l'al-
tre, fi é , quando la difeordanza cade fulle 
pañ i accentuate della mifura, e 1'afcendi-
mento ad eíTa fi fa mediante la di fianza di una 
quarta . Nel quai cafo egli é aífolutamente ne-
ceffano di feguirla immediatamente , me
diante una difcefa gradúale in una concor
danza , la quale íiafi appunto fentita avanti 
1'armonía; per fare che la difeordanza pre
cedente paífi fenza offefa , e paia lolo una 
tranfizione alia concordanza. 

SUPPOSIZÍONE , nelf Ar i tmét ica . Vedi 
POSIZIONE . 

_ SUPPOSTA , un compofio di materie me-
dicínali fatto a guifa di candelotto , che íi 
mette per la parte deretana permaoveregU 
eferementi. Vedi SUPPOSITORIO . 

S U P P R E S S I O N E , nella Legge, nella G r a 
mática , e nella Medicina . V . SOPPRESSIONE » 

S U P P U R A T 1 V I , o medicamentt SüPPU-
R A N T I , fono -i rmturanti , o que'medica-
menti che promovono la fuppurazione. 

I fuppura t iv i fono tutti caldi ; con che 
effi aumentando il calor della parte rifolvo-
no i' unjore in raarcia. Vedi D I G E S T I V O . 
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Tal i fono la malva, i l meliloto, le radi-

ci di gig'io , il diachylon, la parietaria, i 
fichi, le gomme aromatiche , farine, &c. 

S U F F U R A Z I O N E , * nella Medic ina , 
1' azione con cui fi matura , o cambia in 
marcia il íangue ejiravafato , od aitro umo-
r e , nel corpo. Vedi MAROIUME. 

* L a parola e fó rma la c id L a t i n o , fub, 
f o t t o , e pus, puns , m a r c i u m e ^ 

I I cangiamcnto comincia con una diffipa-
lione delle piü fottili e fpintofe parti del ían
gue : quanto ne reíta addietro, fi condenfa 
e fí purifica a poco a poco ; cioé , i di lui 
fali e zolfi fi dií impegnano dalle partí piíi 
groffolane , in cui erano intricati . Que lie 
parti cosí difimpegnate, ed operando Tuna 
fopra l 'a l tra , íi fchiacciano e rom pon o fra 
di loro, e cosí eccitano una f e r m e n í a z i o n e , 
che accrefce il calor della parte*, c ó n c h e l a 
materia fi digerifce di p i u , e ll produce un 
dolore e tenfione. Alia fine il fangue perde il 
fuo color naturale , e diventa blanco affatto , 
per la raiftura delle fue particelle acide , ful-
furee, e acrimoniche ; come veggiam fucce-
dere agli á lcal i fulturei , quando fon mifti 
cogli acidi . Vedi DIGESTIONE . 

S U P P U T A Z I O N E . Vedi l'articolo COM-
PUTAZIONE . 

S U P R A L A P S A R J , nella T e o l o g í a . Vedi 
SOPRAL A PS A RÍO . 

S U P R A S P I N A T U S , nell'. Anatomía . 
Vedi SOPR ASPINATO . 

S U P R E M I T A , nel Governo Inglefe, 
SUPREMACY, la Superiorita o Sovranita di 
que! Re tanto íopra la Chiefa che fopra lo 
Stato d' Ingbilterra , di cui egli é í labilito 
Capo. Vedi R E . 

L a Svpremita del Re fu prima ílabilita , o , 
come aitri dicono, ncuperata dal Re E n r i 
ce V I H . Panno 1534 , dopo ch' egli ebbe 
roteo col Papa . — Da quel ternpo in qua ella 
e ítata confermata da varj Canoni , e dagli 
Articol i deisa Chiefa Anglicana •, edépa í ía ta 
líi giurarntnto , íi quale íi richiede , qual ne-
cefifaria gualificazione per tutti gii uficj ed im-
pieghi si odia Chiefa che nello Stato, dalle 
perfone che fono daordinarf í , da ratmbri d' 
ambe le Cauiere del Parlamento, &c. Vedi 
GIUR AMENTO . 

QueÜo diriíto di ^«^rímiíá confifte princt-
pálmente nc: fcguenti articoli : i0 . Che gli 
Arcivefcovl dell1 una ode lFa l tra Provincia 
non poffano citare i Vefcovi e ' i Clero alia 
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Convocazione, né decretare alcun Canone , 
fenza 1'eípreífo confenfo del R e , per 25 Hen. 
V I I I . c. 19 . Laddove prima di tal Atto fo-
vente íi chiamava la Convocazione , e da 
queíía faceanfi leggi per lo governo della 
C h i e f a , fenza che il Re le ne dalle 1'auto-
r i t a . Ved i CONVOCAZIONE . 

2o. C h e ora v'abbia luogo un'appellazione 
dall'Arcivefcovo al R e in Canceüeria ; e su 
tale appellazione, unaCommiffione fotto i l 
gran íigil lo abbia ad eífer diretta a certe per
fone, di cui comunemente la metíi é di Laí-
c i , e l'altra meta del C lero , la quale fi chía-
ra a h Corte de Delegati { t h e C o u n of Delega-
tes') ¡ e decide finalmente di tutte le Caufe 
Ecclefiaftiche, per 25. Hen. V I H . c. 19. feb-
bene talvolta fi accorda una rivífia. Prima di 
quefto Statuto, le appellazioní dalla Corte 
dell'Arcivefcovo non andavano che folo al 
Papa. Vedi DELEGATO, APPELLAZIONE , & c . 

3o. II Re pub concederé commiíTioni per 
vifitare quei luoghi , che fono efenti dalla 
Giurifdizione di Vefcovi , od Arcivefcovi j 
e fi fanno appellazioní di la al Re in C a n 
cellería : laddove prima di 25 Hen. V I I I . i l 
Papa folo potea vifitarli , e ncevere appella
zioní da que' T r í b u a a l i . 

4o. L e perfone, che hanno gli Ordini Sa-
cri non fono, come per 1'addietro, efenti 
dalle Leggi temporali del R e ; ma vanno ira 
cib del parí coi L a i c i . Vedi ESENZIONE , 
IM MONI TA' , &c. 

5o. 1 Vefcovi e il Clero non preílano giu-
ramento, né alcuna obedienza al Papa; m^ 
prefiano i giuraraenti di fedelta , e di Sm~ 
premita al Re . 

S U R A , n e l ! ' A n a t o m í a , la polpa, o fi» 
parte carnofa, della gamba. — L a parola íi 
adopera anche da alcuni per lo ftínco, o f í 
bula . Vedi FÍBULA . 

S U R A L E , SURALIS . V . Tar t í c .MuscoLO» 
S U R C H A R G E of the forejl . Vedi 1'at-

tÍGolo SOPRACCARICO . 
S U R D O , o SORDO , ndT Ari tmét ica » 

denota un numero, che non pub efpri-
mere ; ovvero un numero ch' é incommen-
furato a l fun i ta . Vedi NUMERO. 

Quefto cbiamafi altrimenti numero irra~ 
z.ionale , o mcommeníurabt le . V e d i IRRA-
ZION ALE, e iNCOMMENSUR ABILE . 

Quando fi propone di eílrarre la ladiceds 
un numero, o quantita, e puré tal numero 
non fia un vero numero figúrate di quella 
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fpe?,ie ; cioé , fe fe ne dimanda la raáíce qua-
4 r a , ed cgli non fia un vero quadro : fe fi 
riehiedc la di lui radice cubica, e non íia 
egli fteflb un vero cubo, &c» allora egli é 
iropoíTibile di affegnare , in numeri in ter i , 
od in fraiioni , qualche radice efatta dico-
u l numero propofto . Vedi RADICE, QUA
DRO, ckc. 

E d ogni qual volta cib avviene, fí ufa 
iiella Matemát ica di fegnare la radice richie-
íla di tali numeri o quantitadi, col premet-
tere avanti di eífa i] fegno proprio di rad i -
caUth , che é i / : cosí \ f i z ílgnifica la 
radice quadra di 2 , e 1/: 16 , ovvero 1/: 
( 3 ) 16 , íignifica la radice cubica di 16 : 
le quali radic i , perché egli é impoííibile di 
cfprimerle in numeri efattamente , (perché 
niun numero effabile, o fia integro, o fra-
2Íone , raoltiplicato in fe üeffo , pub mai 
produrre 2 ; o effendo moltiplicato cubica-
wente^ pub mai produrre 16 ) fi chiamano 
propriaraente radici fu rde . 

E v v i anche un altro modo di notare , al 
prefente a (Tai in ufo , con cui fi efpriroono 
le radici fenza il fegno radicale, mediante i 
loro indici: c o s í , come A:2 , , x5 , &c. íi-
gnificano i! quadraío , il cubo , e la quinta 
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potenza di x \ coS;i ac* ,x3 ,ACs , fignificano 
la radice quadra, cubica &c. di x . 

L a ragione di cib é abbañanza chiara; 
perché , poiché 1/ : x é un medio propor
ciónale geométr i co fra 1 , e x , cosí ~ é un 
medio proporzionale ar i tmét ico fra o , e 1 ; 
e pcrcib come 2 é 1' Índice <kl quadrato di 
x , \ fara il proprio Índice della fuá radice. 
quadra, &c. 

Oífervate ancora , che per c ó m o d o , o in. 
grazia della brevita, le quantita o numeri , 
qhe non fono fu rd i , fi efprimono foveníe 
nella forma di radici [urde. Cos'i , y/ : 4 , 
¿ : i 27 , &c. fignificano, z , f , 3 , 
&.c. 

M a benché quefte radici furde { quando, 
fono veramente tali ) fieno ine/pr imibi l i in 
numeri , contutfccib elle fono capaci d' 
operazioni aritmetiche ; ( tali come addizio-
ne , fottrazione, moltiplicazione, divifione , 
§:c. ) le quali gli Algcbraif l i ; dovrebbero 
fe/per fare prontamente. 

J Surdi (ono femplici , o compofti. 
SURDI f emp l i t i fono quelli , che fi ef-

gri mono.con unfol termine. ' -7 Come e, 
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SURDI compofti fon quelü , che fi forma.-

no per 1' addizione o fottrazionc di Surdi fem-
plici : come ^ / r : z : ^ : 5 — ^ / : 

2 , ovvero / : 7 4. / : 2 . j] qual u]tinio 
fi ch\&ma. raáxce univerfale , e fignifica U 
radice cubica di quel numero , che é il r i -
fultato dell' aggiugnere 7 alia, radice qua
dra di 2 . 

Per ridurre le quantita razionali a l ia for
ma d i qualunque radicoi SURDA affegnata * 
— Involvete la quantitív razionale fecondo 
1' índice della potenza del furdo y e pofcia 
premettetele davanti il fegno radicale del 
(urdo propofto . Cosí per ridurre a 10 , 
alia forma di ^ : 15 ~ : ¿ , voi do ve te 
quadrare ^ ~ i o ; e premettendo i l fegno, 
liara cosí , v / : a a ~ ^ : i c o , che é l a 
forma del furdo defideraío. 

Cos í anche , fe 3 aveífe da portarfi alia 
forma di : 12 , voi dovete follevare ^ 
fino alia fuá quarta potenza , e allora pre-
roettendogli la nota di rad ica l i th , egli verrk 
ad e(Terey/: 81 , ovvero 81 i , ch ' é la f l e f -
fa forma che ^Z: 12 . 

Ed in queíto modo una frazione fu rch fem-
phee, U di cui fegno radicale fi riferifee f i 
lamente ad uno de' fuoi termini , pub eífet 
cangiata in un' altra , la quale riíguardera 
si il dominatore che i l numeratore, C o s í 
\ / • z 2 fi 

fi riduce a •' — - A e — , a 
2.5. 25 v / : 4 

125 ove il fegno radicale tocca o 

riguarda si, il numeratore. che il denomina-
tore. 

Per ridurre SURDÍ femplici , che hanno 
differenti fegni radicáis , ( / qua l i fi chiama
no. Surdi eterogenei ) ad a l t r i , che pojjon» 
avere. un fegno radicale comune , o che fono 
omogenei . — D i v í d e t e gli indici delle po-
tenze peí loro maggiore divifor comune, e 
mettete i quozienti fotto i d i v i d m d i ; poi 
moltiplicate quegli indici attraverfo dei quo
zienti Tuno dell' altro , ed avanti al pro-
dotto mettete il c o m ú n fegno radicale ¡ / : 
col fuo proprio índ ice : indi involvete le po-
tenze delle date radici alternatamente, fecon
do 1'índice del quoziente l'uno dell'altro ; c 
davanti a queíl i prodoíti premettete il cor 
mune fegno radicale prima trovato .. 
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fer ridurre { / : a a t ^ ' b b 

2 ) v/ : a a 2 ) : 

Y 
Í / : b b ! / : 

per ridurre SUR DI a p iü bajfi 
poff ibi l i . — D i v í d e t e il Surdo peí 
quadrato'*, cubo , biquadrato , &c, o qua-
lunque altra potenxa piü alta , j a quale , 
per quanto potete ícoprire , fia in eflo con-
tenuta , e lo mifuri feex' alcun refiduo i e 
poi premettete la radice di tale potenia 
avantl al ouoziente, o f u r d o , cosí divifo; 
cib produrra un n u o v o d e l l o íteffo va
lore che il primo, ma in terrami piu lem-
pl ic i . p s ) , / : 16 a a b ' dividendo per 
^6 a n e premettendo la radice 4 a , fark 
ridotto a quedo, 4 ^ v / : ^ ' e V : 5 1 2 5 
ra depreffo a 2 / = 5 • Parimentc v7: ^ '^r 
fara portato giu a h \ / \ c r . 

Queña riduzione é di grande ufo ogni-
qualvoka fi poíía efeguirla: ma fe non pub 
trovarfi un tal quadrato , cubo 5 biquadra
to &c. per d iv i íore , cércate tutti 1 divifo-
rí delia potenza del Surdo propoílo ; e poi 
védete fe alcuno di loro é an quadrato, un 
cubo, &c. o quella tale potenza c h ' é de
nóta la dal fegno radicale: e fe fi pub tro
vare qua'cofa di íiraüe , fervitevene nella 
fíeffa maniera come fopra, per francare la 
quantita ¡ u r d a in parte dal fegno radicale. 
C o s í , fe | / : 288 fí propone; fra i fuoi di-
vifori fi troveranno i quadrati , 4 , 9 , l ó , 
s ó , e 144, pe' quali fe fi divide 288, ne 
rifulteranno i quozienti 72, 32, 18, 8, e 
2; per il che in cambio di 4/: 288, voi 
potete mettere 2 ^/ : 7 2 , ovvcro 5 ^/ : 
§2, ovvero 4 |/ : 18 , ovvero 6 ^/: 8 , 
ovver finalmente, 12 1/ : 2, e lo iieífo íi 
pub fare in ifpexie . — Ma circa l'intera 
Ar i tmét i ca de'Surdi , veggafi i'Algebra di 
K e r f e y , ed altri fullo fieffo foggetto. 

S U R D I commenfurabili . Vedi C O M M E N -
S U R A B I L E . 

S U R D I eterogenei) Vedi HETEROGÉNEO. 
S U R D I orno gene i . Vedi HOMOGÉNEO. 
S U R D O S O L I D O , S U R D E S O L I D O , O SU a-

S O L I D O , nella Ari tmét ica , la quinta po
tenza d' un numero , o la quarta moltipii-
cazione di qualche numero, confideratoco
me una radice. Vedi Potenza. 

II numero 2 , per efempio , confiderato 
come radice , e moltiplicato per fe fteflb, 
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produce 4 , che é il quadrato , o feconda 
potenza di 2 ; e 4 moltiplicato per 2 pro
duce 8 , la terza potenza , o cubo, o nu
mero folido di 2 ; 8 , in oltre, moltiplica
to per 2 , produce i(5 , la quarta potenza, 
o quadrato-qaadratum di 2; e 16 moltipli
cato ancor una volta per 2, produce 32, 
la quinta potenza, o numero furfolido , o 
furdofolido di 2 . 

Problema S U R S O L I D O , é quello che non 
fi pub rifolvere, fe non mediante certecur" 
ve d' una fpezie piü alta che le fezioni co-
niche. Vedi P R O B L E M A . 

COSÍ , e. gr* per deferivere un endecágo
no regolare, od una figura di undici latí ia 
un circolo » conviene deferivere un trian-
golo ifoícele fopra una data linea retta, i 
cui angoli della bafe fieno quintupli a quel
lo del vértice ; il che fi pub agevolmente 
fare mediante T interfecazione d' una qua-
dratrice , o di qualfifia alíra curva del fe-
condo genere, come le chiamano alcuni , 
ma non mediante qualche curva piü bafla. 
Vedi Q ü ADR ATRICE , C U R V A , &C. 

S U R E T Y c f the peace , nel Foro Ingle-
fe. Vedi i'articolo SicuaTAv ¿& pace. 

S U R R E J O Y D E R , nel Foro Inglefe , é 
una feconda difefa della dichiarazione dell* 
Attore ; per vía di rifpoíla al rejoynder o fe
conda rifpoíla del R e o . Vedi R E J O Y N D E R , 

S U R R E T T I Z I O , un termine appl icato 
ad una lettera, l icenza, patente, od altro 
ateo, frodolentcmente o í t e n u t o da un Su-
periore , col nafeondere od oceultare qual
che veritNa, la quale, fe foffe ítata nota , ne 
avrebbe irapedito la conceíTione. Vedi SUB-
R E P T I O . 

Si perde il beneficio di leítere , l icenze, 
&c. quando fi trovano contrarié alie date 
informazioni ; venendo elleno ailora ripu-
ta te f u r r e t t í z i e . 

L e Bolle e Segnature Papali fono nulle 
e furrett izie , quando il vero flato del Be
neficio, la maniera della vacanza , ed al-
tre materie neceíTarie, non fono rettamen-
te figniíkate al Papa» 

S U R R O G A T O , S U E R O G A T U S , una per-
fona íuíl ituita o deflinata in luogo d' un' a l ' 
t r a ; per lo piü in luogo di un Vefcovo, o 
del Cancelliere d' un Vefcovo . V t d i SU
S T I T U T O , S U F F R A G A N E O , C O M M I S S A R I O , 
6cc. 

S U R R O G A Z I O N E , nella Legge C i v i l e , 
I' atto 
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I' atto di íbñituire una perfona nel luogo d' 
un'altra , e di autorizzarla ai dirítti deüa 
medefima . Vedi SURROÜATO e SUSTÍTU-
ZÍONE. 

Nel fuo feníb genérale \a furrogazione im
porta una fucceííione di qualunque forta i o 
di perfona a perfona , o d' una perfona ad 
una cofa. 

E v v i due forte di furrogazione; 1' una eon-
ver.ztonale , e 1'altra l éga le . 

SURROGAZIONE convenzionalc, é un con-
trst ío , in virtíi dei quale un creditore 
trasferifce il fuo debito, con totte le appar-
í e n e n z e , al profitto d' una terza perfona. 

SURROGAZIONE kgals , é quella che la 
Legge fa in favo re d' una perfona , la quale 
quota un creditore antecedente ; nel qual 
cafo evvi una traslazione légale di tuttele 
ragioni dell' antico creditore alia perfona del 
nuovo. 

Quefla da' C i v i l ! chiamaíi piu ufualmen-
te fuceejjlone , come quella ch' é del tutto 
opera della Legge, e per diftinguerla dalla 
furrogazione convenzionale , ch'eí í i parimen-
te chiamano cejfione . Vedi CESSIONE. — 
L a parola é forraata dal L a t i n o , fubrogatio , 
dal verbo rogare^ il quale, preííb gli anti-
chi R o m a n i , fignificava demandare, inter
rogare; ond'.era , ch'eglino chiamavano ro-
gationes le Lcggi üeífe , a cagione che il 
P o p ó l o le faceva , dopo che n' era interró
galo da' Mag i í l ra t i . — E flecóme le Leggi 
fatte dal Popólo non fí potean mutare fen-
za il fuo confenfo, e fenza che ne foííe di 
nuovo richiefto , fe il Popólo flimava be-
n e , che la legge veniíTe interamente aboli-
ta , lex übrogabatur \ fe ü i m a v a , che folo 
una parte fe ne abolifíe , lex deroga¿atur j 
c fe vi fi aggiugnea qualche claufola o emen-
dazione, lex fubregabatur. 

I nuovi Magiñrat i venivano parimente 
funogat i nel luogo de' vecchj; p e r c h é , du
rante il tempe della Repubblica , non efi-
fíeva alcun M a g i ñ r a t o , fe non per confenfo 
del Popólo , e , per confeguenza , folo per 
virtu della Legge ; poiché , quanto il Po
pólo flimava bene , era legge . — C i b ap-
punto diede occafione a Salmaíio di d i r é , 
zhz/abrogare) e fubf i i tmre per legem ^ erano 
cofe reciproche. 

S U R V E Y O R , preííb gli Inglefi , un So-
prantendente ^ oá Infpeítore j c i o é c o l u i , che 
lia la foprantendenza e la cura di opere 
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notabili, poden, terre , o fimili. Vedi So-
PRANTENGENTE. 

T a l i fono il Surveyor genérale delle Sr-
gnorie^ del R e ; il Surveyor del Cambio del 
R e ; i l Surveyor genérale delle opere ; il 
Surveyor genérale delle terre o poderi del
la Corona , &c. 

SURVEYOR of the m e l ü n g , cioé Infpetme 
della Fonderia^ é un Ufiziale della Z c c c a , 
i l cui impíego íi é di vedere dar fuori le 
verghe d'oro o d' argento , &c. e ch' elle 
non vengano altérate dopo che íi fonocon-
fegnate .al fonditore. Vedi ZECCA e BAX
TER M O N E T A . 

S U R V E Y O R o/ the navy ^ Infpettore d i M a 
rina , o delle F lo t t e , é un Ufiziale , il cui 
incarico fi é di fapere Jo flato di tutte le 
provvií ioni , e di vedere che fia fupplito 
ad ogni mancanza ; di foprantendere ed 
invigilare ai gufcio, agli alberi ed alie an-
tenne de' vafcelli j di efaminare i conti de' 
pedoti , falegnami , &c. V E D I A R M A T A 
NAVALE . 

SURVEYOR o f the ordtnance , Infpettore 
dell ' A r t i g l i e r i a ) é un Ufiz ia le , il cui oficio 
fi é di invigilare fopra tutta 1' ArtigÜeria 
del R e , fu tutte le rmmizioni, e provvifio-
ni di Guerra , che fono in cuflodia del 
Magazziniere della' Torre di Londra ; di 
approvarc tutte le cedole , o polizze; di fa-
re ftar a fegno i lavoraníi e gli artefici 
nelie lor opere, &;c. Vedi ORDINANCE. 

SURVEYOR , fi prende anche per uno 
fcandagliatore . — E altresl per una perfo
n a , chemifura le terre, e ne fa delle map-
pe . Vedi AGRIMENSURA, e SCANDAGLIO . 

S U S P E N S I O N E , o SOSPENSIONE , fpe-
zie di cenfura Ecclefiaflica . Vedi JSosPEN
SIONE . 

SusPENsiONEdi g i u f l i z i a , nella Legge I n 
gle fe, reprieve; 1'atto di fofpendere, o dif-
ferire i' efecuzione della Legge fopra un pri-
gioniero, peí tempo prefente. 

Quefla fufpenfione é propriameníe un or-
dine del R e , per fofpendere 1' efecuzione 
d' una perfona condannata. -— I I Re non 
pub perdonare ad una perfona condannata 
fenza i l confenfo del Parlamento, ma egli 
fovente le fa grazia d' una fofpenfiQnt di 99 
anni . 

S U S P E N S O R t e f l i c u l i , n e l l ' A n a t o m í a , 
un mufeolo detto anche ermafier . Vedi 
CREMASTERI. 

S U S -
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S U S S E G U E N T E , qualcofa che viene 

dopo u n ' a h r a , particolarmente rifpetto all' 
ordine del tempo. Vedi P O S T E R I O R E , & C . 

Quando due Fefte s ' incontranó nello ftef-
fo giorno , fe ne celebra la principale ; e l'al-
tra fi trasferifce al di fujfeguente, c ioé al 
dimane. 

S U S S I D I O , SUBSIDIUM, nel laLeggeln-
glefe, Subfidy \ qualunque fovvenimento , 
t^íía, o tributo accordato, per autorita del 
Parlamento, al R e , io occafioni premurofe 
dello fíato ; ievato fopra i fudditi fecondo 
le varié loro facolta , o i'annuale prodot-
to de' lor poder!, beni, &c. V e d i T A S S A . 

T a l é la taflfa del pacfe, l a n d t a x , o aja-
to Regio , roya! a ¡ d , come lo chiamano y 
che fuol eflfere a ragione di due , tre , o 
quattro fcillini per lira , parlandofi di ter-
re ; e di due f c i l l i m e otto danari per ef-
fetti, e beni períbnal i , quand'é a ragione 
di quattro fcillini per terre opoderi. Vedi 
A l U T O , &c. 

G l i antichi Re SafToni non raccogiieva-
no alcun fujfxdio alia maniera de' prefenti 
Re dv Inghilterra ; ma in cambio di tali 
fu f f i d ) , aveano parecchj dazj o gabelle, eon 
cui levavano danari fui P o p ó l o , o ne efi-
gevan fervizio perfonale , per la riparazío-
ne di Ci t ta , C a ñ e ü i , ponti, fpedizioni mL-
litari , &c. ch' effi chiamavano burgbote ^ 
búgbote , herefare , heregeld, &c . 

M a . trovandofi il Pacfe oppreífo da' Da-
nefi, convenne il Re Etelredo, ncll'anno 
1007 , di pagar loro annualmente 10000 
lire per rifcatto di pace j la qual fomma 
venne pofcia accrefciuta fino a 3<5ooo 1. ed 
?.lla fine fino a 48000 1. e fi chiamava D a -
negeld, e ü levava fulle terre; poiché ogni 
pezzo di térra da aratro ( hide land ) , di 
certa eftenfione , cccettuate folo le terre del-
ia Chiefa ,era taffato 12 .d . Vedi DANEGELD. 

Quindi il tributo venne a chiamarfi hida-
ge, norae che poi divenne comune a tutte 
le tafle e fujfidj impofti fulle terre; appun-
to come homegeld chiamavanfi quegÜ , che 
fi raetteano fopra il befiiame . Vedi HIDAGE . 

Tut t i e due quefli chiamavanfi talvolta 
oa' Norman ni taffe ( taxes ) , dal Greco 
r ¿ h < ^ ordine ; talvolta, da! lor propio lin-
guaggio, í ^ / / / ^ , tagl ia; e talvolta, fecon-
Í0i x l c ^ n ^ d 'Europa , fubfidia e auxilia. 
Vedi AIUTO . 

Dopo la C o n q u i s a , pare che qucÜi / « / -
Tomo V U L 
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fíd) fieno ílati accordati diverfamente da 
quel che lo fono al prefente ; come ogni 
nono agnello, ogni nono vello , ogni no
na pécora, &c. Alie voltc la ragione fiera 
ogni d é c i m o , e alie volte ogni quindicefi-
mo , &c. Vedi DECIMA , DECIMAQUIN-
TA , &c. 

I n F r a n c i a , il Re folo, di fuá propia au
torita, impone fujfidj al P o p ó l o , afuapro-
pria diferizione. C i b che Grotius á\cQ, che 
quegü , i quali pagano fujfidj ad altri So-
vrani , per impegnarU in loro difefa con-
tro Nimic i poderofi, cosí facendo confef-
fano la loro propria debolezza, e che una 
tal confeí í ione fcema alquanto della lor d i -
gnita; fi dee intendere diquegli Stat i , che 
fono troppo deboli per difenderfi, e i qua
l i , a tal riguardo, fi rendono incerto mo
do tributar]; non gia di quelli , che fuífi-
fiendo colla lor propia forxa, danno de* 
fi'.ffldj a' loro V i c i n i piu deboli, per im
pediré che non vengano foítomeíí i o mo-
ieftati da al tr i . 

T a l i , e. gr. fono i Re d'Inghilterra edi 
Francia rifpetto alia Svezia e a parecchj 
altri Principi ; a1 quali effi generalmente 
aecordano ác fuff idj ne 'Trat ta t i , che feco 
loro conehiudono . Nella l iña de' dazj o á 
importe Inglefi , vi fono diverfe forte di 
fuffidj: fujjldio vecchio , impofizione addi-
zionale al fujfidio vecchio, fujjldio nuovo y 
rerzo fuffidio, o fuffidio del terzo , fuffidio 
de'dueterzi . V e d i D A Z i o , CABELLA, &C\ 

S U S T A N T I V O . Vedi SOSTANTIVO. 
S U S T A N Z A . Vedi SOSTANZA. 
S U S T A N Z I A L S . Vedi SOSTANZIALE» 
SUSTILARE/Zwí .sr , SUBSTYLARÍS linea 9 

nella Gnommica, una linea retta, fulla qua-
le fia eretto lo flilo, o gnomone d' un 
orologio da S o l é . Vedi GNOMONEe LINEA. 

I n orologj polari , or i zzonta l í , raeridio-
na l i , e fettentrionali, la linea fufiilare é\a. 
linea meridiana, o la linea deile ore dodi-
ci ; ovvero V interfecazione del piano , su 
cui é delineato 1'orivolo , con quello del 
meridiano. Vedi MERIDIANO. 

In orologj orientaü , ed occidentali , la 
linea fufiilare é la linea delle ore fe i ; ov
vero i' interfecazione del piano , ful quale 
fia delineato 1'orivolo , col primo v e r t i d 
le. Vedi OROLOGIO a Solé . 

S U S T I T U T O * , SUBSTITUTOS , una per-
fona deftinata ad officiare per un'altra^ 
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in cafo d'affenza , o d'altro impedimento 
l é g a l e . Vedi SOSTITUTO , PROCURATORE, 
e SURROGATO. 

* L a parola e formata dal L a t i n o , fub , 
fctto , e ftatuo, io ckjhno, ftabilifco. 

Nella Legge Franzcfe, i Proccuratori fo
no obbligati a nominaré due de' lor fratel-
li per Softi tuti , i di cui no mi fono fcriíti 
ílopo i loro nella liíla ; per ricevere íigni-
ficazioni e citationi fatte in loro afienxa . 
Vedi PROCURATORE, &C. _ 

SUSTITUTO, nella Medicina, denota una 
droga, o rimedio, che fi pub adoperare in 
cambio d^un altro; o che fupplifce il luo-
go d'un altro di eguale virtu , il qua-
Je non fi pofifa avere: detto anche fucee da
ñe um . Vedi SUCCEDANEUM. 

L a radice della centaurea maggiore , e tal-
volta il rapontico , fi adoperano come f u j i i -
t u t i al rabárbaro. Vedi RABÁRBARO . 
^ S U S T I T U Z I O N E , nella Gramát ica , 

Fadoperare una parola per l'altra ; ovvero 
un modo, flato, perfona o numero d' una 
parola , per un altro . — Quefta da' G r a -
matici fi chiama akrimente fy l lepf is . Vedi 
SILLESSI . 

SUSTITUZIONE , nella Legge C i v i l e , una 
difpofizione del teftatore , colla quale egli 
íbíHtuifce un erede ad un altro, che ha fo
jamente Tufufru í to , e non la proprieta del
la cofa lafciatagli. Vedi SOSTITUZIONE . 

L a Jujiituzione é una fpexie di eredlt^, 
fiduciaria, detta anche fi¿Iei com m¡¡fio, a ca-
gione che 1' erede immedia ío ha ío lamcnte 
1' ufo o il prodotto della cofa ; eíTendo il 
corpo di quefta foftituito ed appropriato a 
certe perfone, le quali hanno parimente da 
avere 1' ufufrutto a vicenda, e non mai ¡a 
proprieta • 

I n alcuni paefi la fuflituzione é perpetua ; 
in Francia , ella non tiene che fino alia 
quarta generazione. — Suflituzione corrif-
ponde a r imanenza , nella Legge C o m u n e . 
Ved i RIMANENZA. 

PreíTo i Romani , v'erano molti di que-
íl i eredi fiduciarj j i quali godeano de' rc-
taggj , fia tanto che venivano a renderli 
nelle raani del vero erede : e la ragione , 
perché non refiltuivana parimente i frutti , 
o perché fi fiimava che i frutti non fa-
ceffero una parte dell' eredita , ma fola-
mente della cofa; fi era, che il fiduciario, 
depofitario © fideicommiíTaiio , era tenuto 
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a correré i rifehj , e a foílenere il carleo 
della cultura del podere. 

SUSTITUZIONE , nell' Algebra , &c. fi é 
il mettere nel luogo d' una quantita in un' 
equazione qualche altra quantita, la quale 
fia eguale a quella , ma efpreffa in un al
tro modo. Vedi QUANTITA* e EQUAZIONE. 

S U T T E N S A , SUBTENSA * , nella Geo
metría , una linea retta oppoña ad un an-
golo , e che fi prefume tirata ira le due 
eftreraita delT arco che mifura queli'ange
lo. Vedi ANGOLO e ARCO. 

* L a parola e formata da l Latino , fub, 
fo t t o , e tendo , io difien do . 

L a futtenfa dell'angolo coincide colla cor
da dell' arco. Vedi CORDA. 

I n ogni triangolo r e t í a n g o l o , il quadra
to della futtenfa dell'angolo ret ío é ugua-
le ai quadrati delle futtenfe di ambeduegli 
altri angoli ; per la 47111 a prop. d' Eucl i -
de . Queda proprieta maravigliofa di cote-
fio triangolo fu prima feoperta da^ Pitago-
ra *, il quale, nel trafporto di gioja che ne 
ftnti , facrifico un' ecatombe . Vedi T R I 
ANGOLO e IPOTENUSA. 

S U T U R A , nell' Anatomía , una pecu
liar forta di giuntura , od articolazione , 
di certe o fía nel corpo a n í m a l e ; cosí det
ta , perché raflbraiglia ad una cucitura. 
Vedi ARTICOLAZIONE. 

V i fono due fpezie di f u t u r a , 1'una det
ta fu tura vera e genuina : ove gli offi fono 
addentati a guifa di feghe , e reciproca
mente ricevuti Tuno nell'altro . 

L ' altra , detta fu tura f a i f a , fpur ia , o 
fquamofa \ in cui gli offi fon mcí l i i' uno 
fopra 1' altro , come le fquame de' pefci . 
Vedi SQUAMOSO . 

L ' oíTa del cranio foglion effere congiun-
te con tre future genuine\ la corónale, che 
fi flende attraverfo da una templa all' al
tra . V e d i T a v . A n a t . ( O ñ e o l . ) f i g . 1. l e f . | . 
fig. 2. let. / ; , e 1'articoloCORÓNALE. — L a 
fagittale y che iinifce le ojfa par ie ta l ia , V e 
di T a v . A n a t . ( Ofieol. ) fig. 1. l e t . / . fíg. 2. 
let. z. e 1'articolo SAGITTALE . — E la 
lamboidale; cosí detta, perché s' aflomiglia 
al Greco A j lambda . Ved i LAMBOIDES. 

Oltre quefle v' é una quarta f u t u r a , del
la fpezie fpuria o fquamofa, la quale, co
me fi fuppone , benché falfamente, non ha 
alcun dente o intaccatura : ella unifee le 
ojfa tempomm all' OÍ fphenoides , occipitis, &c.. 
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e fi chfsma anche fu tura iemporale, — V e 
di T a v . Jna t . ( Ofteol. ) fig, 2. Jet. k . V e 
di anche SQUAMOSO . 

Narrano gli Síorici Natura l ! , che non é 
cofa rafa in Perfia ii trovar perfone , le 
quaü non hanno veruna mín ima futura nel 
cranio ; non eííendo il tutto che un oííb 
folido; fenza pero alcuna appareníe incon-
venienza : e il Slg, F k c h k r , nella fuá V i t a 
del Cardinale Ximenez , affcima lo fieífo di 
quel Cardinale : oppure fembrar dovrebbe, 
che n' abbiano a rifultare gran difordini ; 
non potendovifi effetíuare la trafpirazione , 
che folo affai imperfettameníe ; onde ne 
viene alia tefta e pefantezza e vertigine . 
Vedi C R A N I O . 

SUTURA sfenoidale. Vedi 1'articolo SFE-
MOIDALE . 

SUTURA , nella Chirurgia , derota una 
cucitura fatta per chiudere le labbra , od 
efiremitadi, d'una ferita, che fí vuol ram-
marginare o guariré. Vedi FERITA . 

G i i Antichi hanno i n v é n t a l o una gran 
varieu di future , ch'effi hanno ridotie a 
tre fpezie, incarnative , rejíri t t ive , e con-

ferva t ive . 
SUTURA incamativa , é cosí detta, per

ché , ricongiugnendofi con eiTa gli órli o 
margini d'una ferita, e tenendüfi egÜno uni-
ti col mezzo d' un filofattoíi paíTare attra-
verío a loro con un ago , ere (con effi di 
compagnia e come primas'incarnano. Ve 
di ¡NCARNATIVO. 

Suddivideail quefta in cinque fpezie , 
cioé , Vinterrottít) V attorta , od ¡ntrecciata , 
la permuta , o pmmata , quella con f e r m a g í j , 
e la futura fe cea. 

D i quefte cinque, due fono interamente 
d i lu ía te , cioé la fu tura pennnta , e la f u tu 
ra con ferm agí j ^ eí íendo troppo barbare, ed 
alio ücí ío tempo non neceí lar ie . L a prima 
fichiamava incavicchiata ^ quando vifiado-
peravano certi ípi l iett i , o píceioü cavic-
chj ; e pennuta , quando vi fi faesva ufo 
di piume o cannelli di penne. 

Per farla, due otreaghi infilati con dop-
pio filo fi facean paííare per gli orli dtlla 
ferita, alia larghezza di un dito Tuno dall' 
altro, e fi mettea un caviglio o penna nel 
punto; e fi legava un altro caviglio o pen
na coi capidello fteffo filo, affinché le pen
ne vemíTero a tenerc le labbra della ferita 
bene ítreite infierne. 
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Per fare la feconda , aveano certi gran 

fermagíj adunchi o curv i , appuntati da cia-
fcun capo; uno de 'quaü cacciavano nella 
parte fuperiore della ferita , e T altro nell' 
inferiore , per metterne infierne le labbra. 

Quefte f u t u r e , crudeli com'erano, fi fono 
nulladimeno tróvate inut i l i ; perché ne'foli 
cafi , in cui elle parrebbono di qualche fer-
vig io , c i o é , in ferite profonde, ovelacon-
trazione delle parti carnofe tiene molto fe-
parate le labbra , e in ferite di tendini; 
elle efpongono il paziente a convulfioni e tre-
mori terribili ; i quali fi evitano col dimi
nuiré 4a dilatazione delle ferite , con com
pre ííió ni modérate , e coll'afpeítare finché 
le fibre fi relaffino. 

SUTURE reflrittive , erano queile , con cui 
fi proceurava di fermare il flufib del faiT-
gue , che fcovrea da ferite grandi , quand* 
eran tagliati alcuni vafi notabili. 

A queft' eífetto , ne inventarono di va
rié forte, nel numero delle quali v'erano 
cuciture Á\ calzolai •> di f a r t i , di pelliccieri ^ 
ed altre, una piü impertinente del!'altra . 
Egl i c evidente , che il difegno fieflo di 
una tale fu tura é biafimevole : perché fup-
ponendofi la ferita si efattamente cucita e 
ferrata , che il fangue non poíTa trapelare 
dalle di lei labbra; egli nulladimeno fcole-
ra fempre dai vafi ; e fara cosí forzato ad 
apriríi la ftrada fra le lamine de'mufcoli , 
con che la parte fí gonfiera , putrsfara, e 
cancrenera. C o n tutto cib la. fu tura dé1 pel-
licieri , futura pellionum , é ancora in ufo 
pelle ferite degli inteftini: fi chiama c o s í , 
perché i peiliccieri nefanno una fimile, nel 
cucire e ferrare i buchi, che i beccaj fan-
no nella pelle , quando feorticano. 

SUTURA confervativa ^ é quella fpezie di 
futura antica , con cui fi impedida , che 
troppo non s' allontanaífero le labbra di 
ferite grandi , ov' era perdita di foflanza . 
M a oggidi bafta una fafeiatura. 

SUTURA attorta y é cosí detta, perché , 
lafciandofi gli aghi- fitti nella ferita, fi av-
volge intorno a loro il filo ^ quafi nella 
íleífa guifa che i farti fanno co' lor aghi 
infi lati , ch'effi téngono neile lormaniche , 
&c. Quefia fu tura fi fa in due maniere ; 
perché , o fi fan paíTare gli aghi attraver-
fo alia ferita, o fi fíggono pe' di lei l a t i . 

Tutte le future fin qul mentovate fi fan-
no coa ago e filo: oltre le quali ve n' é 
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un altra forta , che fi chiamano futare 

fecche, e fi fanno con col la , od altra pro-
pria materia vifcofa. 

L a S U T U R A fecca fi fa d'ordinario con 
piccioli pexictti di cuoio , fur un panno 
lino , addentato od intaccato come una 
fega , in modo che i denti vengano a ca-
derc gli uni fra gli a l t r i , e che fenepof-
fa chiudere l' intero ordine. Prima che il 
panno fi tagli in quefla forma , bifogna 
ftenderlo con qualche impiaíiro proprio , 
per réndeme ferma e foda 1' adefione. 

Preparati cosí gli impiafiri, e tagliati 
fe con do la forma , fi applicano fulla foda 
carne , giufto la lunghezza della fe rita , 
üendendofi da quefia alia difianza di alcu-
ni pollici; e dopo che fono fecchi, o ben 
attaccati alia parte, venendo ad approffi-
raaríi le iabbra della ferita , poflbn quefie 
tcnei-fi dalla fu tura cómodamente infieme 
in tale pofitura. 

Quefla forta di fu tura é principalmente 
in ufo per ferite nella faccia, per fareche 
men vifibile ne refti la cicatrice : ella é 
altresl conveniente ed acconcia , quando 
le fibre de'mufeoli fono tagliate attraver-
fo ; ed ove egli é difficile od impofiibile 
di appiicare una fafeiatura. 

Nell' altre forte di f u tu rc , i punti deb-
"bono fempre eííer prefi d' una profoudita 
proporzionata a quella della ferita; ponen-
dofi cura di fehivare i nervi q u a n t o í i p u b . 
I n ferite lunghe é meglio di corninciate 
i punti alie eñremita i raa nellecorte, nel 
mezzo. 

S U V E R O . Vedi i 'amcolo S O V E R O . 
S Y L L A B U B . Vedi SILLABUB. 
S Y L L E P S 1 S . Vedi S I L L E S S I . 
S Y L V A . Vedi S E L V A . 
S Y M P H Y S I S . Vedi S I N F I S I . 
SYNÍERESIS. Vedi S I N E R K S I . 
S Y N A L O E P H A . Vedi S I N A L E F A . 
S Y N A N C H E . Vedi SIN A N C H E . 
S Y N A R T H R Ü S I S . Vedi S I N A R T R O S I . 
S Y N A U L í A . Vedi S I N A U L I A . 
S Y N C A T E G O R E M A . Vedi S I N C A T E -
G O R E M A . 
S Y N C E L L U S . Vedi S I N C E L L O . 
S Y N C H O N D R O S I S . Vedi SINCON-

DROSI . 
S Y N C H R O N I S M U S . Vedi S I N C R O 

N I S M O . 
S Y K D E S M U S . Vedi Swmmo. 

S Y N 
S Y N D R O M E . Vedi S Í N D R O M E . 
S Y N E C D O C H E . Vedi S I N E D D O C H E . 
S Y N E C P H O N E S I S . Vedi S I N E C F O N E S I . 
S Y N E D R I N , O S Y N E D R I O N . Ved i SAN-

H E D R I N . 
S Y N E M M E N O N nota . Vedi i 'árt ico-

lo N O T A . 
S Y N N E U R O S I S . Vedi S I N E U R O S I . 
S Y N O C H A . Vedi SINOCA . 
S Y N O C H U S . Vedi S I N O C O . 
S Y N O D A L S , o S Y N O D I E S , preíío gli 

Inglef í , erano rendite pecuniarie (comune-
mente di due f c i l l i n i ) págate al Vefcovo, 
o all' Arcidiacono , da ogni Parrochiano , 
al tempo della lor viíita Pafcale . Vedi SI
NÓDICO . 

Si chiamavano c o s í , come quelle che fo-
leano pagarfi ne' Sinodi: perché anticamen-
te i Vefcovi foleano in una volta fare le 
vifite , e infieme tenere i loro Sinodi dio-
cefani. — P e r l a fteífa ragione, fi chiama
no anche talvolta vS7¡Wdr//cvz, mapiu ufual-
mente Procurazioni, procurations . Vedi PRO
C U R A . 

SYNODALES tefles ^ un'appellazione antt-
camente data ai Decani urbani , e ruralt i 
perché informavano ed atteftavano circa i 
diíordini del Clero e del Popólo , nel Sino-
do Eptfcopale. Vedi D E C A N O . 

Quando cadde i'autorita di quefii, al-
zoíTi in lor luogo un' altra forta di tefiimo-
nj Sinodali) i quali erano una fpezie di Cor-
po di Giurati ( impand l ed ju ry ) per le Gau-
fe della Provincia, confiftente in un Prete, 
e due o tre La ic i per ciafeuna Parrochia, 
benché alia fine col tempo fe ne fceglieífe-
ro due ognianno per ciafeuna Diocefi ; fin
ché finalmente 1' Officio venne a cader in 
mano dei Churhwardent , o Guardiani di 
Chiefa . Vedi Church warden . 

Alcuni penfano, che i quefi-men^ ch'era-
no aífiftenti de' Churchwardem y fi chiamaf-
fero ftdefmen^ quafi , Synodsmen > cioé ; na-
min í del S ínodo . Vedi S I D E S - M E N , e Q U E S T -
M E N . 

S Y N O D A L E inftrumentum , un folenne giu-
ramento , od impegno, che quefli teflimo-
nj Sinodali prefiavano , o prendevanoj ap-
punto come ora fi da a'Guardiani di Chie
fa il giuramento di fare denunzie g i u ü e . 

S Y N O D I E S . Vedi V articolo SYNODALS . 
S I N O E C I A . Vedi S I N O E C I A . 
S I N O V I A . Vedi SINOVIA. 
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S Y N T A G M A . Vedi S I N T A G M A . 
S Y N T A X . Vedi S I N T A S S I . 
S Y N T E X I S . Vedi S I N T E S S I . 
S Y N T H E S I S . Vedi S I N T E S I . 
S Y P H 1 L I S * , é un termine ufato da 

alcuni Scnttori per denotare il malfranze-
fe, o lúes venérea. Vedi V E N É R E O . 

* Alcuni fanno derivare tal parola da 
GVV ) c u m , con^ e (pixía, amor , ama
re , o amicizia ; perche tal male proce
de dal commercio infetto degli aman t i 
m i coito, A l t r i vogliono) eh di*venga 
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¿al iJcme d? un pajlore cosí detto^ i l 
qual tra notabilmente travagliato da que-
fia malattia. — A d ogni modo, diver-
fi Autori d i grido ft fervono di quefio 
termine \ particolarmente Fraca/iorio , 
celebre Medico Italiano, // quale lo ado
pera per titolo ¿Ü un bel Poema, ch* egli 
ha fcritto fopra quefio male. 

S Y S S A R C O S I S . Vedi l'artic. SISARCOSI. 
S Y X H I N D E M E N , o SIXHINDEMEN . 

Vedi Seicent' uomini . 
S Y Z Y G I A . Vedi Sizigia. 
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r"lÍ""H U n a confonante, e la decimanona 
I letrera dell'Alfabeto. Vedi L E T T E -

R A e CONSONANTE . 
L a T , nel íuono , ha gran íbmigl ianza 

colla D ; per la qua! ragione elle fon meíTe 
di fpefío 1' una per l'altra ; e Quintiliano 
giugne fino a burlarfi di coloro , i quali fi 
fanno fcrupolo di fcrivere 1' una indiíferen-
temente per l'altra: come, at per a d , fet 
per f e d , haut per haud^ &c. Vedi D . 

L a T é una delle cinque confonanti, che 
1'Abbate de Dangeau chiama p a l a t a l i , e le 
quali fono D - T , G - K , e N . : le quattro 
prime delle quali hanno fra di loro la ñeíTa 
relazione , che hanno le labia l i B - P e V - F . 
Avendo D , per efempio, la ÜeíTa^elazione 
a T , che B ha a P , ovvero V a F . 

L a T , offerva ¡1 mede í imo Autore , é una 
lettera di fuono forte, talmente che avanti 
di lei non fe ne pub íentire una debole : 
qulndi , per formare il fupino di rego^ l a T 
di tum cangia la ¿ , e la fortifica al fuono 
d ' u n a í ' ; coíicché diciamo refí^m ; come nel 
tempo pretérito perfetío rcxi , che pronun-
ziamo rekft . 

L a T preflb gli Antichi fi ufava per let
tera numérale , e íignificava i d o ; fecondo 
i i V e r f o , 

T queque centeno* & fexaginta tenebit. 
Quando in cima v' era aggiunto un trat-

t o , c o s í , T ) ella íignificava IÓO mila . — 
Quando i Tribuni approvavano i decretidel 
Senato, atteftavano il loro confenfo col fot-
toferivere una T . 

T , nella Mufica , fi ufa alie volte per 
fegnare la parte del Tenore . V e d i T E N O R E . 

T , é anche in Inghilterra una marca, o 
fegno fatto con ferro infocato, con cui per 
lo Statuto 4. Hen. V I L ogniperfona, con-
vinta di qualche fellonia, eccettuato 1'omi-
cidio , ed aramefla al beneficio del Clero , 
dee eflfer marcata, fulla polpa del pollice fi
ní ñro . V e d i C L E R O . 

T , o T A U , neW ¿4raldica, é una fpezie 
di croce troncata, o p o t m , come la chia-

mano gli Ingle fi; la quale fi trova in tutte 
le Arme de Commendatori dell'Ordine di 
S .Antonio . Vedi C R O C E . 

L a T , o T a u , azzurra , fi vede in A r 
me vecchie di piu di 400. anni : ¡a 
fuá origine , fecondo alcuni Autori , fi 
prende dall 'Apocaüffe ; ove la medeíima é 
un fegno, che 1'Angelo imprime fulla fron
te dcgli Eletti . Altri la fíimano una rap-
prefentazione d igrucc ia; fimbolo abbaftan-
za proprio a queft'Ordine, che era giurato 
all' Ofpitalita . M a la verita fi é come of-
ferva il V. Memj l r i e r , ch'ella é la cima d' 
un rocco o paflorale Greco . 

I Vefcovi e gli Abatí della Chiefa Gre
ca la portano ancora; e fe fi trova fuH'ahi
to di S. Antonio , non é che per far vede-
re , ch' egli era Abate. 

T A B A C C O , un1 erba medicínale ; igno
ta in Europa fin dopola feoperta dell'Ame
rica fatta dagli Spagnuoli, effendofi comin-
ciato a trafportarla daquel Continente ver
fo Panno 1560. 

G l i Americani della Terraferma la chía-
mavano , petun , quegli deü' Ifole , y o l l . 
G l i Spagnuoli , che le diedero il nome di 
tabaco, lo preíero da Tabaco, una Provin
cia del Y u c a t á n , ove prima la trovarono, e 
cominciarono a conofeerne Tufo per la pri
ma volta. 

I Franzefi , quand' ella principib ad in-
trodus fi fra loro , le diedero varj nomi ; 
come nicotiana , o erba del t Ambafciatore , 
da Giovanni iV/Voí , allora Ambafciatore di 
Francefco I I . in Portogallo , il quale ne 
portb alquanto con lui da Lisbona , e pre-
íentol la ad un Gran Priora della Cafa di 
Lorena , ed alia Regina Catterina de' M e -
d ic i ; ond' ella chiamoíí i parimente É T ^ ¿f/-
la Regina , ed erba del Gran Priore. •— L e 
furon dati anche altri nomi , che tuttiora 
fon ridotti all'original nome di Tabacco , 
da tabaco, datóle da Hernández di To ledo , 
che fu il primo a mandarla in Ifpagna e 
in Portogallo. 
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Cultura e p''eparazione del TAE ACCO . «— 

Si coltiva ü Tabacco in varié partí dell' A -
merica , parí icolarmente nell' l ió le Carib-
be , nella Virginia , &c. ove i lavoratori 
fono obbligati a mifchiare U terreno colla 
cenere, per i m p e d i r é , che l'erba non ven
ga troppo groffa . — Dopo d' averia femi-
nata, l'adacquano ogni giorno , e in gior-
nate afifai calde la ricoprono , acciocché i 
raggj del Solé non l'abbruftino. 

Quand'ella é venuta ad una conveniente 
altezza , la írafpiantano , quafi come noi 
facciamo colla lattuga, ma alia d i íhnza di 
tre piedi, ed in un terreno preparato con 
gran cura : quand' é ripiantata , la í ianno 
continuamente íarchiando , nettandone di 
fpeíío il gambo, e levandone via le fogüe 
piü bafle, e i germogij ch'ella fuori dalla 
radice ne manda, affinché dieci o quindi-
ci delle piu belie foglie poffano avere il 
lor nutrimento . 

Eí íendo mature le foglie cosí riferbate, 
i l che fi conofce dal lor romperfi al pie-
garle , fe ne tagliano i gambi o fteli, e fi 
lafcian feccare due o tre ore al Solé ; do
po di che fi légano a due a due, e fi fof-
pendono fopra delle corde fotto una caíi-
po!a perché fi fecchino a l l ' a r i a . Quando 
le foglie fono fufficientemente fecche , le 
ürappano dai gambi, e le fanno in picco-
li fardelletti; quali meífi ad ammollare in 
acqua mar ina , o in diffetto di q u e í í a , in 
acqua comune , vengono aítorti a guifa di 
corde , e formati in rotoli , coH'avvolger-
li attorno a un baftone con una fpezie 
di mulino. — I n quefta condicione fi por-
taño in Europa , ove da' mercanti di ta 
bacco fi tagliano per fórmame tabacco da 
fumare, da nafo, e í imi l i . 

Oltre il Tabacco dellMndie Occidentali , 
fe ne coltiva una quantita confíderabiie in 
Levante , fulle C o ñ e della Grecia e dell' 
Arcipelago, neU'IfoIa di Malta ed in Ita
lia . — 1 fegni del buon Tabacco in cor
da , fono , un taglio fino e lucente , un 
odor grato, e che fia ñ a t o ben cufiodito. 

Si tira i l Tabacco su per lo nafo, come 
uno flarnutatorio ; o come un mafticaticcio, 
in bocea fi maihea; o fe ne prende il fu
mo coWapippa. Vedi PIPA , STARNUTATO-
R i o » MASTICATORIO, FÜMIGAZIONE , & c . 

Si prende anche talvoka in picciole paí-
l o t í o l s lunghette che fi caccian su per lo 

T A B 247 
nafo, e le quali vi producono aífai buoni 
effetti, attraendo buona parte d' acqua o pi
tuita , fcaricando il capo, rifolvendo i ca-
t a r r i , e facendo una refpirazione l ibera; 
concioí l iaché le parti fottili dd tabacco, nell' 
infpirazione, vengono pórtate nella trachJa 
e ne' polmoni, ov' elle fciolgono gli urnori 
peccanti che attaccati ci ftanno, e promo-
vono la fpettorazione. 

Alcuni hanno lafeiato quefto tabacco nel 
nafo tutta la notte i ma s'é trovato, che 
cib caufa vomito la mattina vegente. U n ' 
altra cofa, che condanna queíla maniera 
di a p p ü c a z i o n e , fi é , che indebolifee la 
v i ñ a . 

II Tabacco fi fiima un narcótico di pri
ma sfera. — Vedi NARCÓTICO e OPIATO. 
— Quando fi prende in gran quantita, i n 
polvere, per lo nafo, trova fi , ch1 ei pre-
giudica a i l ' o d o r a í o , diminuifee grandemen
te Tappetito, e col terapo da origine alia 
tifichezza . 

Quel'o, che fi prende fummando, fecca 
e danneggia il cervello. B o r r h i , in una let
rera a B a r t h o l i m , fa menzione di una per-
fona, la quale coll' ecceí i ivo fumar tabacco 
s'era feccata il cervello a tal fegno, che 
dopo la fuá mor íe altro non trovoífi nel fuo 
cranio, che una piccola maífa ñ e r a , com
porta di puré membrane. 

Alcuni adoperano 1' infufion di tabacco co
me un E m é t i c o ; ma queft'é un ufo aífai 
pericolofo e condannabile, e fovente pro
duce vomiti violenti , infermita e í tupid i ta . 

Bates e Fu l le r danno alcune ricette, in 
cui il tabacco é un ingrediente, con gran 
diffimi encomj in cafiasmatici . — U n a for 
te decozione di tabacco ^ con propr; carmi-' 
nativi e c a t a r t i c í , data a modo di c r i f t é o , 
fa talvoíta buon efFetto in cib che fi fuol 
chiamare i l ma l d i pie t ra , ed anche nella 
paíl ione i l i a c a . . V e d i C Ó L I C A , e I L I A C A 
pajjlone. 

U n a goccia o due d'olio chimico di ta 
bacco meífe fulla lingua d'un gatto produ
cono violenti convulfioni, e la morte ñef-
fa nello fpazio d'un minuto; nulladiraeno 
lo fieífo olio adoperato in faldella, ed ap-
plicato a'denti , é flato buono peí mal di 
denti; bench'egli debba eífer tale per que-
gli che fono ufi a prender tabacco, altri. 
menti avvengono grandi infermit^,, feon^ 
volgimenti di ftoraaco, vomit i , &c . anzi la 

pra-
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pratica ordinaria non ne garantifce in alcun appl íca i ione alia libídine . II paziente non 
cafo Tufo interno. ha íebbre, né ha perduto 1'appetito ; ma 

U n a forte decozione de'gambi, con ace- ha una fenfazione , come fe vi foflero mol-
tofa appuníata e allume , dicefí eífere di buon te formiche » che gli fcorreífero dalla teña giu 
fervizio, adoperata e ñ e r n a m e n t e , in mali alia midolla fpinale; e quand'egli evacúa 
cutanei, ípezialraente nella rogna: alcuni per or ina , o a fe lia , vi fcola una materia 
11 fanno bollire per tal propofito nel l 'orina. liquida come f e m é . Dopo qualunque efer-
L o fteífo decotto dicefi eífere infailibile per cizio violente gli íi la pefante il capo, e 
curare la ftizza ne'cani. gli coman gli orecchj; e alia fine muore 

II Sig. Paul l i , Fifico del R e di Dani - di l ipyr ia c i o é , d' una febbre, in cui le 
marca , in un Trattaro particolare fopra il partí eílerne fono fredde, e le interne bru-
Tabacco, oííerva , che fovente i Mercanti ciano al medefimo tempo. 
lo mettono in cafe da paludi, o melraa, T A B E , T A B E S , nel fuo proprio fenfodi 
nella miraj che divenendo imprégnate del Confunzione ^ o Confumazione, ( nella me-
fal volatile degli eferementi, venga egli a dic ina) é un male proveniente da un difeí-
farfi piu fpiritofo , piu fétido e piü forte. to di n u t r i m e n t o o v v e r o , un detenoraroen-

Amurate I V . Imperator de' T u r c h i , ii to non naturak del corpo, per una dlítru-
Gran-Duca di Mofcovia, e 1'ímperatore di zionc o guaíio gradúale della carne mufeo-
Perfia, hanno proibito Tufo del Tabacco lare. 
re' loro Stat i . — I I Re Giacomo I . d' In - Egli é fovente accompagnato da febbre 
ghilterra fcriffe un efpreffo TrattMo contro etica i e vien divifo da'Medid in varié for-
di e í f o , intitolato, A Counter blaj i to To- te fecondo la varieta delle fue caufe; co-
hacco . Per Bolla di Papa Urbano V I I I . fo- me Tabe , o Confunzio-ne un í ver ¡ a l e , o ¡cor b t i 
no feomunicati coloro che prendon tabacco t i ca , quando il male nafce da una cacochi-
in Chiefa . mía , o fía abito feorbutico ; e Tabe pulmo-

TABACCO, nel fenfo della voce Inglefe n i c a , o Confunzione de po lmoni , quando i l 
Snufft una preparazione di Tabacco, fatta male proviene da qualche caufa ne'polrao-
per ridurlo in polvere buona da prenderfi ni 5 e quelta propriamente T/y?c¿í s'ap-
per lo nafo; affinedi purgare o nettare del- pella. Vedi TÍSICA, SCORBUTO, &c. 
la pituita il capo. Vedi TABACCO, qui jo - L a Qonfunziúne é o acc idén ta le , o natu-
pra . — V e d i anche STARNUTATORIO , ER- rale , o ereditaria . — L a Confunzione acci-
RHINA , &c. dentáis pub nafcere , 10. Da ulcere , da pie-

Ordinariamente, 1'erba tabacco é la bafe tre cretofe, o polipi ne'polmoni, caufate 
del tabacco in polvere; non aggiugnendoviG da qualcofa che ftoppa la circolazione ne* 
altre materie che folo per dargli un odore vafí pu lmonar ¡ ^ o rende vifeido il fangue j 
pih guf to ío , &c. L e forte di Tabacco i n come farebbc la foppreííione di qualche 
polvere, e i lor varj nomi , fono infiniti \ evacuazion naíurale . 20. Da intemperan-
cd alia giornata fe n'inventan di nuovi; tal- za , che cagiona la cacochymia, o la ple-
mentech 'e i farebbe difficile, per non diré thora, 30. D a peripncumonie, picar i t i d i o 
.impoffibile , ií darne un dií l into ragguaglio . punte, asme, toíTi, catarri , diarrée, mali 
Diremo folo, che ve n' é di tre gran forte; venerei, ed ecceíTi di libidine. 40. D a af-
della prima é il tabacco granito; della fe- fanno y iludió faticofo, &c. 
conda , la polvere impalpabile ; e della ter- L e Confunzioni natural i foglion nafcere 
z a , la crufea, o quella parte groflolana che dalla ftrettczza del m a c e , 0 da una mala 
jimane dopo che s' é ñacciata la feconda eonformazione delle partí . 

L a Confunzione ereditaria pub eífer co
munica ta dai genitori fenz' altra caufa v i -
fibile. 

U n a Confunzione comincia d* ordinaria 
con fitte, e dolori paífeggieri; dolore alia 
bocea deílo ñ o m a c o , o nel diaframma; 
fputo frequente, perdita d'appetito, polfo 

forta 
T A B E , TABES, nella Medicina, un no-

me genérale per ogni forta di confunzioni. 
Vedi TISICHEZZA , ATROFIA , MARASMO, 
&c. Vedi anche T A B E , qu i fono. 

TABE dorfale, TABES t)orfal'ií , é una 
fpezie, o piu t o ñ o un grado, di confunzio
n e , procedente alie volte da un' ecceffiva p r e í l o , dolcezza o falfedine di faliva, ca-
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lore e roflore nella faccia, e nelia palma 
della mano dopo il pafto, febbre etica ver
lo la fera, pefanterza, languori, fudori not-
íurn i ; e quando i polmoni fono i prirni ad 
ammalarí í , una t o í í e , catarro, o alma ío-
oliono precederla. 

Quando quefti fintomi fono violenti, el
la é contermata ; ed allora ne viene una 
fpettorazione di. materia purulenta o mí \ ' c \o -
ía , e fangainofa , e la vómica de'polmo
ni ; alia fine i piedi fi gonfiano , la fpetto-
razione fi ferma, s'avvia la diarrea 7 _ m-
di viene la faccia hippocratica , e poi la 
morte. 

L a cura d' una Confunz'tone Univerfalc , o 
ikT^/í-o/^rí di pende principalmente da! trasíe-
rirfi ad un'aria piu acconcia e convenevo-
l e , e dali'ufare una dieta nutritiva regola-
re: fi dee eccitar l'appetito con amari con-
venienti , ed altri í l o m a c h i c i . 

In una Confunzione pulmonare, o T í f i c a , 
fi fuol aggiugnere de' medicamenti balfarai-
c i , e oholi . Vedi TÍSICA . 

Per verita, il Dr . Wainwright fiima, che 
le particclle di medicine oliofe fieno troppo 
groífolane e vifcide per entrare ne' piccioli 
orifizj delle vene iattee ; e crede , che fle
c ó m e la lor operazione od effetío ha per 
termine i primi paífaggj , elle non folo di 
nulla fervano alia c u r a , ma fieno atte a fa-
re fvanir l'appetito , a c agio na re oíh'uzioni 
nelle bocche delle vene latee, ed a produr-
re la diarrea . 

M a cib fembra contrario alia comune fpe-
rienza : che le lor particelie fieno picciole 
abbaüanza per poter entrare nelle vene lat-
tee , fi vede dal pronto follievo , che le 
perfone nefritiche provano ne'violenti pa-
rofifmi della pietra, per trovaríi relaííati i 
paífaggj non molto dopo 1' c í ibizione delle 
medefime . Che le diarree , e un rintuzza-
mento d'appetito , in alcune coñi tuz ioni , 
faranno la confeguenza della loro continua-
zione od efibizione in troppo grandi quan-
t i í a , fi dee concederé; ma allora cib é ac
cidéntale a qualche forte di coftituzioni, od 
é da qualche errore nel farne ufo. 

Che poi 1' ufo di tali medicine ofiruifea 
le vene lattee, pare che cib non fiaaltroche 
una mera nozione , egualmente mal fofte-
üuta dali' efperienza quanto quell'altra ipo-
tefi , la quale un Autor moderno Q il Dr. 
Quincy ) appaffionatamenté afferiva , cioe, 

Tom. V I H 
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che T ufo del butirro fia facile a fporcare le 
glandule. Vedi HECTICA . 

T A B E L L A , T A BU L A TU M , nella Farma
cia , una fpezie folida di Elettuario, o con-
fezione , fatta d' ingredienti fecchi , ufua!-
mente con zucchero, e formata in piccioli 
tozzi piatti , o in quadretti ; piü ufualmen* 
te detta ( dagli Ingiefi) Lozenges, o lofan-
gke\ e talvolta M o r f e l l i , T roch i , &c . V e -
di LOSANGA , M O R S E L L I , T R O C I S C O , &C. 

Polveri , frutti , fali , &c . fi diíTolvono 
ne l zucchero , e fi fanno in tacn'.s \ come 
queile del fucco di liquirizia per mfreddatu-
r e , &c. Vedi CONSERVA, &C. 

Abbiamo Tabelle , o tavolette, cordiali , 
flomacali) a per i t ¿ve , e epatiche. Gel atine e 
brodi fi riducono talvolta in Tabelle , da 
portarfi in faccoccia . 

Tabelle Manus C h r t f i i , fono fatte di zuc
chero di rofe r idoí io in perle. 

TabelLc Magnan imi ta t i s , fono queile , che 
fi prendono da uomini vecchj deboli, quan
do fono ammogliati con donne giovani, per 
aiutarfene nell!aíFare della generazione . 

T A B E L L I O N E , TABELLIO , TAEULA-
RIUS , neila Legge Romana , uno Scriva-
no \ una fpezie d' Ufiziale che fovente íi 
confonde col N ó t a l o , Notarius . M a queíU 
due in cib difícrivano ; che i Nota] fola-
menre facevano , e tenevano le minute d' At -
ti e di Strumenti in carta , ed in note, od 
abbreviature ; laddove i Tabellioni le dava-
no ben copiate al ne í to fulla pergamena , 
in piena forma efecutoria. — I medefimi 
mettevano parimente il figillo a 'Contrat -
t i , e li rendeano autentici. 

G l i ufiziali domefiiei di quefti Tabellio
ni . , i quali , alia prima , ferivevano fotto 
di loro , coll' andar del tempo vennero a 
chiamaríi N o t a ) . Vedi NOTARIO . 

Pafquier olTerva, che i Tabell ioni m^Ko-
ma erano fchiavi pubblici, deftinati alia cu-
flodia de1 Contratti che fi facevano fra per
fone prívate . —- Secondo Loyfeau , un con
tralto feritto da un Notaio non era pe ríe t-
to od cbbligatorio , fepprima il T ^ e / Z / W non 
l' avea copiato al netto: dopo di che le Par
tí lo fottoferiveano , vale a d i r é , vi fen-
veano appiedi, che ne approvavano il con-
tenuto; perché le fegnature non erano allo
ra in ufo. * Vedi SEGNATURA . 

* Quoniam Tabellionum ufus i n Regno 
-dnglice non habetur, propter quod magis 

I i ad 
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ad figilla authentica credi ejl necejje , ut 
earum copia faciUus habeatut, ¡ i a t u i m u s 
ut f i g i l l um habeant non folum Archiepi-
fcopt , & Epifcopi , fed eorum Officiales . 
Vedi SIGILLO . 

T A B E R N A C O L O , * TABERNACULUM, 
preflb gli E b r e i , il luogo in c u i i ' A r c a d d r 
Alleanza fíava aüoggiata ; si quando effi fi 
Srovavaao nelle tende, durante il lor viag-
gio da Egitto ; si quand'erano ítabiliti in 
Gerufalemme , e che 1' Arca fi confervava 
nel T e m p i o . Vedi ARCA. 

* L a parola e formata da l Z^í/tto Taber
naculum , un padigltone , o tenda. 

Pilone defcrive il Tabernacolo degii Ebrei 
cosí : E r a quefto una fabbrica comporta di 
48 tavole di cedro , foderate d'oro maffic-
cio : ío.tto ciafcuna delle quali era una bafe 
o pié d1 argento , e nella cima un capiteüo 
d'oro: egli era cinto di dieci pezze diricca 
tappfzzeria , di diffcrenti colori , porpora , 
fcarlaito giacinto , &c. — L a lunghezta 
del Tabernacolo era di 30 cubiti; la fuá lar-
g h « z a di 10, GiofefFo dice 12. 

L ' A ' t a era collocata in un Oratorio fe-
greto , nel mezzo di quefto Tabernacolo , ed 
era indotata s¡ di dentro, che di fu ora . L a 
di lei fommita , ch'era una fpezie di co-
perchio, fi chiamava Propiziatorio , perché 
mitigava la collera di Dio . Vedi PROPI
ZIATORIO . 

II Tabernacolo era circondato di parecchj 
v e l i , o cortine, diftefe fopra di eífo , con 
rampin i , e fibbie d'oro. 

Fefia <¿e'TABERNACOLI. V.SENOPEGIA . 
TABERNACOLO , é anche una Cappellet-

t a , nella quale fi dipingono , o coníervano 
immagini di D i o , o di Sant i ; e fi dice pa-
rimente di qualunque altro edificio fatto a 
quella fomiglianza. 

T A B E S , confunzione . Vedi T A B E . 
T A B l ' , nel Commercio una forta di taf-

fetta groflblano, ondato, o a onde. 
Si lavora quefto come il taffetta cora une , 

eccetto ch'egli é piü forte e pih groíTosl di 
trama che di ordito. Vedi TAFFETA* . 

Se gli da 1' onda col mezzo d' un manga-
no , i cui rotoli fono di ferro o di rame, 
vanamente feolpiti, i quali calcando inegual-
mente il drappo ne rendono la fuperficiein-
eguale, in guifa, che venga a riflettere dif-
ferentemente i raggj di luce . Vedi M A N -
C A N O . 

T A C 
T A B I N A R E , o piuítoí lo dar i l lufiro a 

onde i fi é il paííare un drappo fotto il man-
gano , per farvi fopra una rapprefentazione 
di onde, come fui T a b i , Vedi MANGANO 
e TABIV. 

Si fuol tabinare i c iambeílott i , i naHri , 
&c. — II tabinare o ondare , fi fa fenza ag-
giugnervi aícun' acqua o colore, e fommi' 
nifira a1 Filofofi Moderni una forte prova , 
che i colori non fon' altro che mere appa-
renze. Vedi COLORE, 

T A B O R I T I , THABORIT^E, un ramo o 
Setta degü antichi H u f f i t i . Vedi USSITI. 

G l i UíTit i , verfo la fine del Secólo Deci
moquinto, dividendofi in varié Part i , o Fa-
zioni , una di quelte fi ritiib ad un piccinl 
monte , o ni pe , íltuato in Boemia, e 15 
leghe diñante da Praga, ed ivi fi mí fe fotto 
la condotta di Z i f c a , o C i f c a ; fabbricaron-
v¡ eglino íkífi. un Forte oCaf le ' lo , che no-
m a ron o Tabor > o T babor ^ dalla voce gene-
rale Thaber , che nel linguagsiio Scbiavone 
fignifica Cafiello 5 ovvero dal monte T ^ c r , y 
mentovato nella Scrittura : e quindi ven-
nero a denominarfi T a b o r i t i . 

Spinfero il punto della Riforma piu oltre, 
che non fece H u / s , rigettavano il Purgato-
r̂ p , l a C o n f e í f i o n Auricularc , l'unzione nel 
Bactefimo, la T r a n í u ü a n z i a z i o n e , & c . 

Riduceano i fette Sagramenti de'Cattolici 
Romani a quattro, cioe Battefimo, Eucan-
fiia, Matrimonio, e Ordine . 

Softennero bravamente la Guerra contro 
1'Iraperator S i g i í m o n d o . I I Soxnmo Ponte-
fice Martino V . fu cofiretto a pubblicare 
una Crociata contro di loro i che non ebbe 
il defiderato fucceífo : ad ogni modo, alia 
fine, Panno 1544, il lor Cafteilo di Tabor 
fu prefo , ed eíli fu ron difperfi. 

T A B U L A R 1 U S . Vedi V articolo TABEL-
LIONE . 

T A B U L A R U M Apertura. Ved i l' arti-
coló APERTUR A . 

T A B U L A T U M . Vedi TABELLA. 
T A C A M A H A C A , o TACAMACHA , 

una fpezie di gomraa refinofa, che fiilla dal 
tronco d'un albero alfa i grande, che crefee 
nella nuova Spagna ; m a , in grandiíTima 
copia, nell'Ifoladi Madagafcar. V e d i G o M -
M A . 

L'albero non é diífimile dal noñro piop-
po 5 egli é folamente piü groífo e piíi alto; 
le fue foglie fon picciole e verdi , il frutto 
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zofío della grandtzza delie noílre n o c í , e-
ñremamente ref inoíb, e contenente un offa 
a guifa ¿elle noflre pefche. 

II legno di queíTalbero fa buon legname 
pervafcelü , e la gomma , ch'egli d a , fer-
ve a calafatarli ; febbene il di leí principal 
ufo é nella Medicina „ 

V i fono- tre forte di Tacamahaca \ la Su
blime , detta anche Tacamacha in ioppa i, 
Tacamacha in mafia, e T amacha inhgviane . 

L a prima é la ragia naturale, tal quale 
flilla da sé , fenza che fi faccia veruna inci-
fíone nell'albero: la buena é fecca, roffic-
c i a , trafparente, d'un gufto amaro , ed'un 
odor forte íirnile a quello dello fpigo. G l i 
abitanti, di quell' Ifola la raccoigono in pic-
ciole zucebe divife in due., e coperte d'una. 
fogüa di palma.. 

Tacamacha m lagrime i e quellainmaf-
fa , fono quelle, che fcolano dall'albero per 
via. d.' incifioni : fí debbono- fcerre afciutte e 
chiare , e il lor odore ha da fomigüare a quel
lo. della prima forta,. \ 

L a gomma Taiamacha fi' trova buona per 
digeriré e riíolvere tumori , e mitigar dolo-
ri .. — Bruciata fui carbón i , íi reputa buo
na per mali ifterici nelledonne, e íi applica, 
parimente al ven tre a guifa d'impiaftro . A l -
cuni Fapplicano alie tempie nella tleíTa ma
niera , e alia nuca del eolio , per dolori di, 
teíta , per íluffioni di reuma fulla gola , e. 
g.er, inffammazioni d'occhj,,. come anche per 
mal di denti, El la é di natura si lottile e 
penetrante , che fi adopera aflai in. applica-
zioni eüerne , per fuppurare e diíperder tu
mori ; e fi reputa efficáce, anche in quelli-
che íono-fcrofolofi^ 

Si adopera aítresi efternaraente ín dolor* 
artstici , con buon íncceíTo; in fatti , gli I n -
diani fe ne íervono per ogni forta di dolori. 
Schroder afferma , d' aver veduto guariré con* 
eífa de'dolori intoüerabili nella gamba. 

T A C H í G R A F r A , * T arte di ferivere; 
prefto, o corto. Vedi BR A CH (GRAFÍA . 

* L a parola é formata- da! Greco Tct^úí y, 
prejio , e ypct(pi¡, fcr i t tura .. 

Si fono, invéntate vane forte di Tachigra^ 
fia f. fra i Romani íi adoperavano certe no
te , ciafeuna delie quaü íignificava una paro
l a . V e d i . N b T A v e NÓTARÍO.. 

I Rabbini hanno una forta di Tachigra* 
^ tormata per via d' abbreviature, che fan-
no> una. ípezie di: parole, uchniche: o teíminii 
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delTarte; in cui ciafeuna confonanfe fia per 
un'intera parola, come, DDQ^ , Rnmbam ; 
che efprime K a h b i Mofes, figlio d i Maiemon 
>^"V, Rafchi ; che. ña per K a b b l Schelomoh 
] a n ' j . Vedi A B B R E V I A Z I O N E . 

I n Francia , &c. la fola Tachigrafia r che 
vi íi ufa, fi é lo fcemare le lettere od anche 
1' intere fillabe delie parole 5 come in sdm 
per fecundum y aut per autem , d per / e d \ o 
per non y participaon-y ptv partictpation r &c«. 

I primi Stampatori imitavano' quefte ab
breviature ; al prefente fi lafeian quafi tut-
te , eccetto fra Scrivani,, &c.. 

I n Inghilterra v ' é gran varieta di m e t o d í 
di Tachigrafia , o Abbreviatura ; di gran lun-
ga migl iori , piu. facili,, piu fpediti, piu co-
modi , ed' anche in: maggior numero-, dit 
quanti altri fien noti in alcun' altra Parte' 
áe\ Mondo: ne fanno teftiraonianza le ab-
breviature di: Shelton •> di l V a l l i s Y á i fVtbfler p 
e di lí^efton. 

T A C I T A , Accettazione . . V c á l l'artieolo^ 
AGCETTAZIONE., 

TACITA ChmunitU. V 'eáv COMUNITA" . 
T A F F A R E L , o TAFFEREL ,. in un vâ --

feeJlochiaraano gli: Inglefi; lâ  piu- alta* par
te , cornlce, caOFa , o fponda , della parte d « -
retana , fopra la poppa. — Vedi T^i?. Va~ 
[cello fig. 2., n. 97. fig.. i*, let.- V e d i anche Far-
ticoio V ASCELEO .. 

T A F F E R F A v vafo o piatto diJegno, d i 
forn-ra fimile a! bacino%. 

T A F F E T T A ' in Inglefe:,, Taffety , neE 
Cbmmercio un certo drappo di feta fino,, 
e i i í c i o ; avenre, d'ordinario-, molto iuftro 
Vedi: SETA , & c . . — Vedi anche. ALAMODE 

11: Luf i r ing , o Luílrimv, e ? A i amo de ^ 
fono VÜCI Inglefi., che. denotano i T a f f a t & 
neri di Lione 

T A Y E ^ T T A ' ñero lufiro Qnotr lujire ) é ouel-
lo , che gli Inglefi ch'izm^no Alamo de \ — 
l i n ó n lujiro {non luftre ) z ú loro L u f i r i n g , . 

V i ÍOÍIO de' TAFFETTA' di totti i colori 
aícuni fchietti, altri vergati con oro, argen
to, (era,, &c. altri fcaccati aitri 3 fiori, 
altri a punto C h m e í e altri aU'Unghero^ 
con varj altri , a5quali la^ m o d a o il capric-
cio degli Operaj danno tanti nomi fantafti-
c t , ch'egh larebbe egualmente difficiie , che-
i n u í i l e , . di ripeterli ; o'tre di che,, aupenat 
quefti durano' piu del!' anno, in' cui ha»r c o -
minciatO' a comparire.. I vecchj nomi á h 
Taffettay. e che tuttavia fuffiñooo , . fono ia 
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Taffetta di L i o n e , di Spagna , d'Inghilter-
r a , di F ircnze , d'Avignone, &c. 

I¡ principal confumo del Taffetta é in abi-
ti da State per donne , in fodere , ciarpe , 
cuffie, cortine di Fincftre, &c. 

T r e cofe contribuifcono principalmente 
alia perfezione del Taffetta ; la fera, l'a-
cqua, e'l fuoco. L a fe ta non folo ha da ef-
fere della piu fina forta , ma ella dee lavo-
rarfi lungo tempo , e aíTaifllmo , prima di 
adoperarla . L ' acqua , oltre che íl dee daré 
folo aíTai l egg i ermen íe , non pare intefa che 
a daré quel bel luftro , mediante una pro
prieta lingolare da non trovarfí in tutte 1' 
acque. Finalmente il fuoco, che fotto fe 
gli paila per feccarne l'acqua , ha la fuá 
particolar maniera di applicazione , da cui 
dipende affaiffimo la perfezione del drappo. 

Ottavio M a y , di Lione , é riputato il 
primo Autore della Manifattura de' T ^ Í -
?^ luftri; e la Tradizione ne accenna 1'oc-
cafione. — Ottavio , per quanto appare , 
facendo male i fatti fuoi, e non cííeiulo 
capace di rímetterfi colla Manifattura del 
Taffe t th , tai quale fí faceva a!lora , flava 
un giorno ruminando le fue fventure , e 
cosí ruminando s'abbatté a mafticare alcu-
oi fili di feta , ch'egli in bocea avea. Ef-
fendo paííato il fuo delirio, parvegli che 
la feta , ch' egli fuori fputava , riíplendef-
fe ; e cib impegnollo a farci raaggior at-
tenzione. Venn' egli preílo a riflettere ful
la ragione di tal F e n ó m e n o ; e dopo aver 
ben penfato e ripenfato, conchiuíe , che il 
luftro di quella feta dovea venire , JPnwo, 
p a l l ' averia egli premura fra i fuoi denti. 
Secando y Dal í 'aver ia egli bagnata colla fuá 
faliva, la quale avea in sé qualcofa di glu-
tinofo : e , Terzo , Dalí' eflerfi ella rifcal-
data col calor naturale della fuá bocea . 
E g l i efegul tut ío quefto su i primi Taffet-
th , che fece ; ed immediatamente acqui-
í loí í i immenfe ricchezze , e diede alia C i t -
ta di Lione il crédito , che ella tuttor 
mantiene, di daré il luftro al Taffetth me-
glio di qualunque altr^ Ci t ta del Mondo. 

Sara , parral , cofa egualmente utile , e 
confacente alia curiofita , il fare qui la de-
ferizione dell' ordigno inventato da Ottavio 
)er dar il luftro al Taffettct; l'aggiugnere 
la maniera d' applicarlo , e la compofizio-
ae dell'acqua che v i íi adopera. 

L a macchina, fQxni|lia m o k a a un te-
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laio da feta , eccetto che in cambio di punte dí 
ferro, fi adoperano qul certi aghi adunchi , 
per impediré che il Taffetth non ísdruccio-
íi : alie due eftremita vi fono due fubbj ; fui-
uno de' quali fi rotóla il Taffetta per pren
dere il luftro; e full'altro, ío fteíío Taffet
ta fubito ch'egli ha ricevuto il luftro . II prima 
fubbio fi tien fermo con un pefo di 200 
libbre in circa ; e fi volge l'altro col mez-
zo d' una picciola leva che paífa per ifcavi 
da ciaícun capo . Quanto piü il Taffetth é 
diftefo e ftirato , tanto maggiore é il lu
ftro, che prende ; ft dee, per altro, guar
dar bene, di non iftenderlo troppo . 

Oltre quefto ftrumento per tenere flefoil 
cirappo, ve n'é un altro perdargli ii fuoco , 
queft'é una fpezie di letto, in forma d'un 
lungo quadrato , e della larghezza del Ta f 
fe t ta . S\ muove fur una carriuola , e porta 
un fuoco di carbón di legna fotto il Taffet-
ta , alia diftanza d'un mezzo piede in c i r c a -

Preparati i due crdigni , e montato il 
Taffetta , fe gli da il luftro fregándolo leg
giermeníe con una palia , o manara di ci-
mofe di panno fino, mentr' ci rotóla da un 
fubbio all' altro ; venendogli, alio fteífo »em-
po, portato per di fotto i fuoco , per fee-
carlo. Súbito che la pezza ha il fuo luftro, 
íl mette fu de' nuovi fubbj per effere ftira-
ta , un giorno o due ; e quanto piü ípefTa 
queft' ultima preparazione fi replica , tanto 
piü s'accrefce 11 luftro . 

Per Taffetta ner i , fi da 3 luftro con bir^ 
ra doppia, e con fugo d'arancia o di l imo-
ne ; ma queíi' ultimo é il men aceoncio , 
come quello ch' é buono per bianchire. L a 
proporzione de' due liquori fi é un gallón 
C o quattro boccali ) di fugo d' arancia ad 
una pinta o foglietta di birra , da farfi bol-
lire infierne fino a ridurli alia cení i l ienza 
d'un brodo , Per Taffetta co'loriti , adopera-
no acqua di zueca , di í l i l latain un larabicco-

TAFFETTA', fi dice anche, in Italia , cer-
to arnefe fatto d' una tela di feta leggerifíi-
ma e arrendevole , col quale talora le fem-
mine fi cuoprono il capo e le fpalle . 

T A C L I A , impofizione , gravezza . G l i 
Inglefi chiamano TALLAGE , Ta l lag ium }. 
una certa taifa, fecondo la quale i Baroni 
e i Cavalieri venivano anticamente tafíati 
dal R e per le fpefe dello Stato, e i Vaflal-
I t inferior! lo erano da' lor Signori , in ccr~ 
te occafioni. Vedi TASSA « 
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Que{V ultima T agí i a de' VaíTalIi orclina-
rj o comnni ( cf the cuflomary Tenents) era 
ttlvolta fiifa e certa,, e talvolta a piacere 
del Sig»iore ; ed alie volte fe ne trattava d' 
acaordo. Vedi SUSSIDIO. 

Queite Taglie ll chiamavano anticamente 
C u t t i n g í \ ii qua! nr.m: fi ritiesie tuttavia in 
Ir landa, benché iri UÜ fignificatb diverfo. 

Tal lage , dice ii Cavalier Ed .Coke , P un 
nome genérale che inchiude ogni tafia . V e 
di TASSA . 

T A C L I A , tacca; preíTo i Lat in i , teffera. 
— G l i Inglefi chiamano I A L L Y , I 'ATLE, 
o Ta i l l e , un pezzo di legno, fu cui i Mer
can ti , che vendono a minuto , no tan o o 
fegnano, per via di tacche od incifioni, le 
varié quantita di mercanzie , che effi dan-
no fuori a crédito , per levarfí la briga di 
ferivere ne' iibri tanti piccioli articoli. V e - ^ 
di TACLIA ( T a l l . ) . — Si cbiama anche 
Tai l l e de bois. 

Ogni taglia o tejera é compoíla di due 
pezzi di legno, o piuttoí lo d'un folo pezzo 
fpaccato per lungo , le di cui partT incon-
trandofi 1' una coír altra, fi notano le cofe 
confegnate fopra ambedue alio fteífo tempo j 
i l venditore ne tiene un pezzo , e il com-
pratore l' al tro . 

Quefle Taglie fi prendono come tefiimo-
nianze di prova ne' Tribunali di Giuü iz ia , 
e vagiiono quanto i libri . L'ant ico modo 
di tener tutt' i conti era per via di Tag l ie ; 
11 debitore ne tenea fempre una parte , e il 
creditore 1'altra . Vedi CONTÓ, e TENER 
l i b r i . 

Negli Statuti Inglefi fi fa menzione di 
tre forte di Tag l i e , lungo tempo úfate neli' 
Exchequer y o Caifa Regia — c i d , 

TACLIE d i Preftanze, Tallies of Loans , 
di cui una parte , fi tiene u ú V Exchequer, e 
fe ne da 1'altra parre a perfone particolari T 
m cambio d'un'obbligazione per danaro da 
quefte prefiato al Governo fopra Atti di Par
lamento . — Queft'ultima parte fi chiama 
Stock y e la prima Countev-flock^o Countev-
t a i l . Vedi TELLER . 

L e Taglie fono numérate , portano il nome 
della perfona , e la fomma prefiata: cosidi-
cefi, leTagJie N o . fono flate p á g a t e , quita-
te *' ^ Taglie fono á l z a t e , cadute 4 , 5 , á:c. 

TAGLIE d i Debito , ' Tal l ies o Talles o f 
c^e ^"o una fpezie di quitanze pee 

debiti pagati al R e . 
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E . gr. 1' Univerfita di Cambridge paga 

ogni anuo 10. 1. per quelle tali cofe, che 
per Carta Paténte l e fono concedute in C e n -
fo livellario . Quegli , che paga tanto, r i -
ceve una T a g l i a per fuá quitanza, con c u i , 
o con una di leí nota o cedola , eg l ivadair 
Ufiziale della P ipe , o fia del R u ó l o , ed ivi 
per la Tagl ia riceve una piena quitanza in 
pergamena. Vedi P I P E Office . 

TAGLIE d i Ricompenfo , Tallies of Re-
w a r d , o Taglie di paga, che fi fanno aglí 
Sceriffi , per quelle tali materie ( a lor ca
rleo ) le quali efii hanno efeguitc nel lor 
Officio ; o perquel danaro , che a vicenda 
fi gitta fopra di loro ne'lor conti , ma che 
effi non pofibn levare. 

Cwíro-TAGLiA . Vedi V articolo CON
TRA-TACLIA . 

Tagliatore delle TAGLIE , Vedi TACLIA-
TORE . 

Piccola TACLIA , Petty T a l l y , in l in-
guaggio di Mare , una licenza o defiinazio-
ne competente di vittuaglie , fecondo tí 
numero de' vafcelli che vanno di compa-
gnia . 

Scrittore delle T A G L I E , I f r i ter of the T a l 
l ies, un Ufiziale dell' Exchequer, che é fot-
to l'Auditore della Ricet ta , e il qualefcri-
ve fopra le Taglie le intere lettere delle ce» 
dolé de'Pagatori dell' Erario Pubbiico . V e 
di EXCHEQUER , &c. 

TAGLIA , prcífo gli Inglefi ( nella Legge 
C o m u n e ) T A i T , o T a i l e , fígninca un Feu
do limitato , come oppofto a Feudo fempli-
ce . Vedi FEUDO. 

Si chiama cos^ dal Franzefe tar l ler , ta-
gliare , a cagione che un tal Feudo é tal
mente tagliuzzato, o fpartito , per cosí di-
re , che non ifta nel libero potere del Pro-
prietario di difporne^ ma egli é , per operan 
del primodatore, t a g ü a t o , taille , e d iv i f» 
da tutti gli a l t r i , e legato alia difeendenza 
del donatario. 

L a limitazione della Tag l ia ( T a i l ) é a 
genérale , o fpeziale . 

L a Tagl ia Genérale { T a i l General ) é quél-
l a , in v irtü di cui le Terre e Tenute fon» 
l imítate ad mi uomo , ed agli Eredi del di 
lui corpo, generad, o da generarfi. 

Queí laf i chiama genérale, perché,per quante 
mogli poífa mai avere colui che poífiede ( 
T e n a n t ) con quefio titolo , Tuna dopo l'altra,, 
i a legittimo Matrimonio,, tutta la praíe % 
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c V egl i avra áalle medefime, ha la poítibi-
lita di ereduare , 1' uno dopo 1' altro . 

T A C L I A Speziale ( T a i l . Spedal. ) é quan-
do Terre o Tenute fono l imítate ad un uo-
moed sHa fuá moglie, ed agli Eredi de' lor 
due corpi infierne.. 

Si chiama fpeziak , perché fe il marito 
feppellifce !a íua rnoglie prima d' aver pro
le , e ne prende un' altra j la prole, ch'egli 
avra dajla fuá feconda moglie , non potra, 
ereditare la T e r r a , &c. Vedi T A G L I A R E , 
in Legge ] CONTRATTO ( Fine ) , R I C U P E -
K A M E N T O , &.C. 

Parimente , fe la T e r r a é data ad un uo-
mo ed alia fuá moglie, ed al lor figliuolo 
R . per, fempre, , cib fi chiama Tagl ia fpe-
ztale 

T A C L I A dopo PoJJxbilith, di Prole ejlinta. 
( T a i l after PoJJibility of IJfue extinÚ:. ) é 
quando fi é data la Terra ad un uomoefua 
moglie , ed agli eredi de'lor due corpi , e 
Tuno fopravvive all' altro , fenza prole fra 
loro generata. : fopra di che il fopravviven-
te de.bba tenere la T e r r a a termine delia fuá 
propia vita in qualita di tenente, o poífcf-
fore in T a i l after the Pojfibility of IJfue ex-
t i n t i l e non oftante ch'egli faccia guaflo , 
qon debba eíTerne proceífato . E fe egli 
aliena , non abbia ad avere nella rtverfione 
uno fcritto o mandato d' Ingreí ío in confimi-
Ui cafu i ma poífa entrare , e i l fuo ingreífo, 
fia legittimo. 

Feudo-Ta i l . Vedi 1' articolo V E E - T a i l 
Several T a i l . Vedi S E V E R A L . 
T A C L I A , oggi piu comunemente fi dice 

il prezzo, che s' impone agli fchiavi, o fi-
rn i l i , per rifeattarfi ; ed anche quello, che 
fi promette ,. o fí paga a chi ammazza ban-
di t i , o ribelli'.. 

T A C L I A , chiamafi anche uno fírumento 
meccanico , comporto di carrucole di me-
tal lo, per muovere pefi grandi. 

T A G L I A R E , in Inglefe ^ cuíting r un 
termine ufato in varj fenfi , e in vane ar-
tj y in genérale , fignifica, una, divi í ione o.' 
feparazione .. 

T A G L I A R E , ( cutting ) , fi ufa partico-
larmente neir^frfl/^/V¿z , quando lo Scudo é 
divifo in due parti eguali, da deftra a finiñra, 
paralelle all' Orjzzonte , o in. via, di fafeia. 
Vedi T A G L I A T O .. 

L a parola fi applica eziandlo ai Pezzi 
Qnorevoli , ed anche ad animali ^ e mobi-
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li , quando fono divifi egualracnte per lo-
fteífo verfo ; in guifa, per altro , che una 
meta fia colore , e 1'altra metallo. — S i 
dice, che gli Ordinarj o P e z z i , fono taglia-
ti ( cut , o couped ) quando non vanno i n -
teri fino al l 'eí lremitadi dello Scudo . 

T A C H A R E , Lithotomia ^ ne l laChírurgia 
denota 1'operazione di eflrarre la pietra dal
la vefeica per via di fezione . Vedi P I E T R A . . 

Egli apparifee, che il tagliare era in ufo 
per la pietra anche in tempo d' Ippocrate ; 
benché noi fiamo interamente all'ofeuro c i r -
ca la maniera , con cui fi faceva tal opera
zione : ando quefta, per altro , affatto i», 
difufo ne' Secoli pofleriori ; talmente che: 
al principio del Secólo fe í lodecimo neífuno-
ardiva di efercitarla , L a Facolta della M e 
dicina a Parigi fu coftretta di prefentare una 
fupplica al Parlamento, per ottenere la per-
miffione di farne una prova fopra un M a l -
fattore condannato. a morte , il quale avea 
la pietra nella vefeica: riufci 1' operazione , 
e la pratica ne divenne popolare. 

V i fono íre modi principali di fare queíl' 
operazione ; í. apparatns minor , apparatut 
majar , e apparatus altus ; ovvero V opera
zione b a f f a , la laterale, e la alta . 11 meto-
do di efeguirne ciafeuna , veggafi fotto 1' ar
ticolo . LlTHOTOMIA . 

Ve tro JC-TTAGLIARE , nella Chirurgia . V e 
di; V E N T O S A 

T A C L I A R E , . nel Batíer montta . — Q u a n 
do le lamine , o piaíire, di metallo 5 fiafi oro 
argento , o rame, fono pórtate alia groífez-
za della moneta da coniarfi , fe ne taglian; 
fuora de'pezzi , della groífezza , ed appref-
fo a poco del pefo delia moneta ideata ; i 
quali fi chiamano dagli Inglefi planchéis t 
quando non han no ancor ricevuto V impron
ta dell' iramagine. del Re . Vedi B A T T E R 
M O N E T A ., 

L o firumento, con cui fi taglia , é c o m -
poí lo di due pezzi d'acciaro , aífai añ i la t i , 
e collocati T uno fopra 1' altro ; il piu baí fo , 
c h ' é un po'cavo , rapprefenta un mortaio, 
e 1'altro un p e ü e i l o . — I I metallo , che íi 
mette fra tutti e due, fi taglia fuori nella 
maniera deferitta. Vedi . B A T T E R MONETA . 

S i m t i i che i Medaglioni, quando il rt-
lievo ne ha da e í fergrande , , non C\ tagliano, 
ma fi fondono, e fi gettano. Vedi M E D A -
G L I A , e M E D A G L I O N E . 

TAGLI ARE nel Maneggio-, é; quando ít 
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piedi del cavallo fi tagliano od urrano fra 
di loro ; ovvero guand' eglí col ferro d' un 
pié batte e ftraccia via la pelie dalla giun-
tura del garetto d'un altro piede . 

Queft' é piüi frequente tie' pié di dietro 
che in quei d'avanti: le cauíe ne fono , o 
í l a n c h e z í a , o debolezza di rcni , o il non 
faper come a n d a r é , o una cattiva ferratu-
r a . V e d i T A G L i a R E , over-reach ; quifotto . 

TAGLIARE, neüa Pittura, il mettere un 
color forte , e v i va ce fopra di un altro , 
fenz' alcun' ombra o addotcimento . — I I 
lagliare i colorí fa fempre un ingrato efFet-
to. Vedi COLORIRÉ. 

TAGLIARE in legno, o íla INTAGLÍARE, 
nella Scultura . Vedi SCOLPÍRE in legno . 

TAGLIARE , nella Legge Inglefe, dock, 
o dock-ing n c ioé tagiiar la coda ; un tnez-
zo , o fpcdiente di tagliare o romperé Beni 
l imitad ( an Eflate Ta i l ) in T e r r e , o T e -
nute ; affinché il Proprktario poíía vender-
li , dar!i , o lafciarli in t eüamento , Vedi 
T A G L I A , tail. 

Per cib eíFettuare fi reca uno Scritto o 
Mandato finio d' Ingreí ío , fur diffeifin in 
le poji) delle Tcrre , di cui la Parte inten-
de di tagliare la foftituzione , the email, e 
in una finta díchiarazionc fatta Copra di cib , 
fi pretende ch'egli fia flato me (Ib fuor di 
poffeífo da una perfona , la quale con un fin-
to accordo o flrumentó di contrat ío e di 
vcndita , fi nomina , e fi fuppone e fie re i! 
Pofleííor delle T e r r e , 

I I finto PoffeiTore o Tenente, fe cib é per 
via di ricuperamento femplice {hy a [ingle 
recovery), fi fa comparire , e fe g!i fa cita
re in malleveria colui che porta il facchet-
to de' Mandati del Cuflos Brevium del T r i -
bunale delle Caufe Comuni ; il quale non 
comparendo , s' introduce con tal finzione di 
Legge una fcnttn/a , che T Aí tore debba 
ricuperare , ed abbia un Mandato di Ap-
prenfione ( of feijin ) per lo poíTeífo delle 
T e r r e dimandate; e che il PoíTeífo re o Te
nente debba ricuperare la valuta delle T e r 
re , contro le Terre del fuddetto Portator di 
facchetto , c h ' é citato in giudicio per far 
buona la fuá malleveria, e il quale é perfo
na povera , fenzafondi, e ignorante-, il che 
fi finge eífere una foddisfazionc per 1'Ere-
de legittimo-, bench'cgli non abbia mai ad 
afpettarfene alcuna. V . R I C U P E R A M E N T O . 

T A G L I A R E la coda y nel Miineggio, dicwfi 
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del troncare o mozzare la coda d' un caval
lo . Vedi CODA , &c. 

L a pratica di tagiiar le co i í a 'cavaí l i noft 
é in verun luogo tanto in voga come in I n -
ghilterra ; eííendo oppinion popolare e co-
m u ñ e , che il taglio dellacoda renda la fchie-
na del cavalto piu forte , e piu alta a por~ 
tar pefi, fofna , o fimili: i l che fembra pro-
vato dalla fperienza. 

II mozzamento fi fa d' ordinario fra la 
quarta e la quinta giuntura dslla coda; fa- , 
cendof] prima una flretta legatura circa i l 
luogo, per impediré il fluífo del fangue \ 
ed arroííandoíi pofcia il crudo fuño o tron
co con ún ferro infocato, finché íutt i gii 
eñremi de'vafi ne reílin chiufi. G l i Inglefi 
chiamano quefta operazione, cunailing. 

TAGLIARE, o far ch i are un gallo , gruh-
bing a cock , un termine ufato , in Inghil-
terra, da coloro che fopraníendono a' C o m -
battimenti de' G a l l i , per denotare i'atto di 
tagliare al galló le penne che fon fotto 1'ali * 
C i b non é permeíTo dalla Legge delP Arena 
ove fi fan combattere i galH ( Coc^p/í/^ty ) , 
come né anche il í ^ / w r v í a l e penne di quel-
le partí , con cui il gallo fi maneggia. V e 
di COKPIT. 

T A G L I A R E , over-reach, preífo gli Ing íe -
fi; nel Maneggio, dicefi quando il cavaiio 
batte il fuo pié diretano contro quello d̂  
avanti . Vedi TAGLIARE , x\z\mane2.gio \ qul 
fopra, 

L a parola fi ufa anche da' fuddetti per 
uno florcimento, o gonfiagione dolente del 
ñervo maeftro d'un cavallo; caufata da que-
ño tagliarji, 

T A G L I A T O , couped , o coupe , nell* 
Araldica Inglefe , efprime una tefia, un 
membro, o altra cofa in uno Scudo, la qua
le fi porta come fe foíTe tagliata via netta 
ed eguale o piaña dal tronco o bufio ; in 
oppofizione aM'eíTer ella ftrappata o flrac-
ciata vía a forza, U che fi chiama erafed^ 
c ioé erafo. Vedi ERASO. 

COSÍ le Arrai tfUlfler , che ttitt' i Bato-
mtti portano, fono una mano deftra 
t a , o mozzata al polfo, 

TAGLIATO, couped^ fi ufa anche per di
notare quelle tali crocí , sbarre, traverfe » 
fcaglioni , &c. che non toccano i lati del-
lo Svudo, ma ne fono, per cosí d i r é , í*-
gliate via , ^ 

TAGLIATO , ragukd , o ragged \ 
A ral-
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Araldica Inglefe, fi applica ad un Ordina
r i o , o fia Pezzo di Scudo, e. gr. una croce, 
i cui orli fono intaccati , o a nodi. ( T a v . 
A r a l d . fig. 

Egü porta ñ e r o , una croce t ag l ia ta , ov-
vero, col nome di S loway. 

Tagliato ( ragged) difierifce da intacca-
í o , indented , in quanto queit' ultimo é re-
golare, e che il primo non lo é . Vedi IN-
PENTED. 

U n a tal figurad! divifa é aflai antica: G i u -
lio Ccfare dava per fuá divifa, una tefta di 
verro , fur un baftone tagl ia to . 

TAGLIATO, raguled , íi i ía parí raen te al
ie volte nel fenfo di troncato, o mozzato 
[ t runca ted , cr couped), e fi applica ad un 
ramo , che fia fegato via dali' albero ovvcro ad 
un tronco fegato via dalia fuá radice. 

T A G L I A T O R E delle Tag l i e , preiTo gli 
Inglefi , Cutter of the Ta l l i e s , un Ufiziale 
del!' Exchcquer, o deü' Erario Regio , il qua-
le provvede legni per le T a g l i e , e taglia 
fopra di quefte la forama pagata. Vedi TA
CLIA . 

TAGLIATORE , o piuttofto, Pagatore o 
Ricevitore delf Erario P u ü b l i c o i n Inglefe, 
Teller . Vedi TELLER . 

T A G L I E N T E , di fotti! taglio , beneaf-
filato, atto a tagliare. Vedi TAGLIO . 

T A G L I E R E , e TAGLIERO , un legno pia
r e , ritondo a foggia di piattello, dove fi 
tagliano su le vivande. G l i Antichi F ufa-
rono per piatto, o piattello aflblutamente . 

T A G L I O . V . T A C L I A , e TAGLIARE. 
TAGLIO, propriaraente fignifíca la parte 

tagliente d'una fpada, o firumento fimile 
da tagliare. 

T A G L I O N E , e T A L I O N E , T A L I O , IÍ.Y 
TALIONIS , o Poena TALIONIS , una retri-
buzione, o punizione, per cui íi rende un 
male perfettamente fimile a quello ch 'é ña
to commeflb contro di noi da un altro — 
c h ' é cib che fi fuole efprimere colle parole 
occhio per occhio , dente per dente, 

L a Pena del Taglione fu ingiunta dalla 
Legge di M o i s é , appunto com' ella ña nel 
Vangelo: era ñimata un punto naturale di 
G n a ü z i a ; eppure i Romani la tralafciaro-
n o , in quanto una tale parita od uguaglian-
2a di cafíigo non potea fempre olfervarfi . 
Per queña ragione il Pretore permettea a 
coloro, che avean íoíferto qualche ingiu-
r i a , difame una Üiraa in danaro, affiaché 
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fi poteíTe far loro g iuñiz ia in tal modo; rí-
ferbando a sé il iolo potete di moderarla. 
E queñ' era cib che coñantcmente fi prati-
cava , e cosí la Pena del Taglione andb af-
fatto in difufo — eccetto nel cafo di teñi-
monj ed aecufatori falfi , 

_ T A I L , Bella Legge Inglefe. Vedi i 'ar-
tícolo TACLIA . 

T A L A M I , T h a l a m i nervorum , &c. V e 
di THALAMI . 

T A L C O , in Inglefe T a l e , o T a l k , * 
nella Storia Naturale, una fpezie di pietra 
lucente, fquamofa , foffile, fáci lmente fe-
parabile in ifcaglie o foglie fottiii e trafpa-
renti . Vedi PIETRA . 

* L a parola e Tedefca, e i n quella Nazio-
ne ha lo flejjo fignificato. 

Anticamente il Talco non fi trovava che 
in Ispagna; ma dopoi fe ne fono feoperte 
delle minierc in C i p r o , in Cappadocia, e 
poi nell'Arabia e in Africa: al prefente fe 
ne cava nell'AIpi e negli Appennini, in va-
rj monti della Gerraania , ed anche dell' 
Inghi l térra , particolarmente nella Provin
cia di Northampton. 

Si fuole diftinguere due fpezie di Talco, c ioé , 
i! Talco bianco dtVenezia, e il rojfo d i Mofeo-
v i a : a'quali aggiungono gli Inglefi i l Par-
get , o Talco Inglefe . V . GYPSUM , e GESSO. 

Quello di Venezia é il piü ÍHmato : egli 
é in gran pietre lucenti verdiccie; ma di
venta bianco, ed eñremamente trafparente, 
lavorandolo. Egli apparifee untuofo al toc-
co, . benché appena fiavi pietra piü afciut-
ta ; nuliadimeno , ma i grado della fuá fecchez-
z a , fi polverizza egli con difficolta; né fi 
calcina agevolmente. 

I l fue principal ufo é per coperta di pit-
ture in miniatura , ed a paílello ; al qual 
propofito fervono le fette íott iü : alie vol
te fi adopera egli anche per belletto ; al qual 
fine, a cagione della diíEcolta di polveriz-
zarlo, &c. fi contentano di rafparlo colla 
pclle di can marino, e di paflarne per uno 
flaccio la rafpatura . 

Pl inio , nella fuá Storia N a t u r a l e , l ib . 
36. cap.2Z. oíferva , che i Romani non fu
lo fe ne fervivano per invetriate , ma an
che di tal,materia ne lañricarono il C i r c o . 
Vedi SPECULARIS. 

II T a l c o , che viene da Mofcovia, é rof-
ficcio quando é in pietra; ma di rado arri-
ya in Inghilterra, &c. alíraraente che in 
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foglie» le quali fono aífai dure, l i í c i e , lu-
fíre, e fuer di modo trafparenti: fi trova 
nelle petraie ín Mofcovia ed in Perfla, e 
fi adopera per far lanterne, coprire pittu-
r e , &c. 

Alcuns C h i r a i c i , ed altri Empir ic i han-
no íbf tenuto , che fi potrebbe adoperare il 
Talco a molti importanti propofici di piu j 
e pretendono di cavarne quell'olio prezio-
fo, cotanto decantato dagli A n t i c h i , par-
í ico larmente dagli A r a b i , detto Oho di T a l 
co y il quale íupponíi eííere un maravighofo 
Cofmetico s e Ccnfervator della compieAlo
ne: roa 11 vero fi é , che la parola Talco , 
preíTo di loro , altro non fignifícava che ío-
io un' eguale difpofizion degli urnori, che 
tengono il corpo in buon temperamento e 
períetta falute. O r a , í i cccme non evvi co
fa alcuna , che piu della falute contribuiíca 
a confervar la bellezza , cib ha dato occa-
fione a' Chimic i d' andar in cerca di queíí' 
Olio di T a l c o , il quale ha da mantenere il 
corpo in quefla difpoíizione , e dee impe-
gnare le Dame ad entrar nella fpeía di tai 
r iccrca . 

Alcuni parimente han pretefo , che il T a l 
co giallo o rubicondo conteneífe i femi deli' 
o r o , e che fe ne poteífe efirarre un me-
fíruo, per trasmutare i metalli in oro od 
argento, per fifia re il mercurio, &c. ma 
que ti' é pura ciarlataneria . . 

T A L E N T O , TALENTUM, un pefo, ed 
una moneta, l'uno e l'altra aflai famofí 
fra gli Ant i ch i , ma afTai differenti in dif-
ferenti Paefi . Vedi MONETA , e PESO . 

K4 aflai difficile di aífegnare la valuta del 
Talento in moneta Inglefe , come quelloch' 
era in ufo preífo tutte le Nazioni dell' Orien
te ; in ciafeuna delle quali era diverfo il di 
Jui valore, e diverfa la maniera del com
puto. Difficolta abbondantemente dimoftra-
ta da B u d é o , nel fuo erudito Trattato de 
Jtjfe. 

V e r a n o varié forte di T a l e m i , rifpetto 
si al pefo , che alia moneta; poiché il va
lore di queíl', ultima andava fempre crefeen-
ü o , a mifura che piu puro era il metallo, 
di cui era compofla : benché i pefi del T a 
lento conteneífero tutti lo fiefib numero di 
libbre e dramme. 

P e r c h é , come i Franzefi hanno la l ira 
parifts, e la lira tournois, ciafeuna delle qua
li contiene egualmente zo foídi i nulia di 

Tomo V I H , 
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Bieno paragonate quefte infierne, la lira di 
Parigi contiene 25 foldi della lira Torne/e; 
poiché il foldo di Parigi eccede d' un quin
to quello di Tours; cosí tutt' i pefi del T a 
lento erano egualmente 60 mine ( m i n e ) , e 
la mina 100 dramme ; raa poiché la dram-
ma d'un luogo eccedeva quella d'un altro, 
ne nafcea quindi la difFerenza ne' Talent i . 
Vedi PESO . 

L a dramma Art ica , per efempio, era 60 
oboli A t t i c i , e quella d'Egina 10 degli ftef-
fi oboli j donde il Talento Egineo, compa
tato ful piede del pefo Att ico , era 100 mi
ne ; laddove, contato ful piede della fuá 
propia dramma, non era piu di 60 mine. 
Vedi DRACHMA . 

I I Talento Attico comune (intendiamo i l 
pefo di Talento ) conteneva dunque 60 mi
ne Att iche , o 62 ~ libbre Attiche , ovve-
ro <5ooo dramme Att iche; eguaii, íecondo 
la riduzione del Dr. Arbuthnot, a 56 lib
bre 11 oncie di pefo Troy Inglefe. 

Alcuni A u t o r i , come Prifciano, farvno 
menzione d' un altro Talento Attico di 100 
mine; ma cib fi dee intendere dell'antiche 
mine , tali quali fiavano prima di Solone, 
di cui ciafeuna non valeva che 75 dramme» 

11 Talento Siriano conteneva 15 mine 
Att iche; quello d' Aleífandria 95 mine A t 
tiche, o 91 libbre Troy . I Talenti di Babi
lonia , di Períia , e d' Antiochia , erano co
me 1' Egiz iano. 

Prefío i Romani v'erano due forte di I V 
lenti, il Talento piccolo, e \\ grande : il pic-
colo era il Talento comune; e ogni quai 
volta eíB dicono femplicemente , Talentum, 
fi debbon intendere di queflo: il Talento 
piccolo era 60 mine , o libbre R o m a n e ; 
ílimandofi la m i n a , o libbra, a 100 dram
me , o danari ( denarii) : fi tlimava parimen
te a 24 gran feflerzj, che facevano 60 libbre . 

II T ^ / ^ í o grande eccedea il piccolo d'una 
terza parte. Budéo computa, che ú T a l e n -
to piccolo d'argento valeva 75 lire flerline; 
e il piu grande, 99 1. 65 8. d. J ier l in i . 
— Egl i fa il Talento d'argento piíi grande, 
del valore di 99 \. fierline. — I I piu gran
de d'oro, del valore di 1125 {.fierline. 

TALENTO, prefo come una fpecie o mone
ta , era alie volte in ufo prefío gli Ebrei per 
una moneta d' oro , la fteíía che il Sido d'oro , 
derta anche Stater, e pefante folo 4 dram-' 
rae . Vedi §ICI,O . 

K k G l i 
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G l i Ebrei contavano con queíll Talenti^ 

come gli Inglefi fanno colle lor l ire , &c. 
C o s í un milione d'oro, o un milione di 
Talentí d 'oro , era preflfo di quelli un mi
lione di Sicli) o nummi', il nummus d'oro 
effendo lo í k í í b pefo che il Sido, cioc 4 
dramme. 

Puré il Talento Ebraico di pefo d1 argen
to , che íi chiamava Cicar, era equivalente 
aquello di 3000 Sicii ovvero 113 iibbre di 
pefo Inglefe T r o / , fecondo il computo di 
Arbuthnot. 

T A L E S , nella Legge Inglefe, un fup-
p í imento o addizione ad uomini nomina í i 
e coíi ituiti in Corpo di Giurati d' Inch ie í la , 
e non comparfi , o alia lor comparfa ri-
gettati dall'una o l'altra parte come non 
indiíferenti . Vedi Jury. 

l o tal cafo, 11 Giudice , fattafi la pro-
p o í i i i o n e , o raoíTa 1* inftanza, accorda un 
íupp l imento da farfi dallo Sccriffo, di uno 
o piu Tales, di quelli che fono prefenti in 
C o r t e , eguali in riputazione a quelli che 
fon gia nominati , eletti o coí l i tuit i in Cor
po di Giura t i . — QueíV atto di íupplimen
to íi chiama Tales de circumftantibus : e le 
perfonc cosí fupplite, Talesmeriy cioé talt 
uomini. 

C o l u i , che ha avuto un íímil Tales, a 
eaufa di non comparfa, o di rifiuto od ac-
cufa , non ne pub avere un altro che con
tenga tanti come il primo : perché il pri
mo Tales dee eflVr minore della Lifta ( pan-
wf/) principale, eccetto in una Caufa d'ap-
pellazione ; e cosí ciafcun Tales minor deü' 
a l tro , finché fi fía fatto il numero di que' 
tali che fono fenza eccezicne. 

T A L I S M A N I , * in Inglefe Talismans, 
figure magiche feolpite, o intagliate fotto 
certe offervanze fuperftiziofe d e ' C a r i í í í m í w i 
e configurazioni de'Cieli ; alie quali alcuní 
Aftrologhi , Filofofi Hermetici , ed altri Ade-
pti, attribuifcono virtu maravigliofe, parti-
colarmente quella di chiaraar abbaífo le in-
fiuenze c e í e í l i . Vedi TERAFIM. 

* L a parola e puramente Arábica ; henchí 
Menagio, dopa S alma fio, penft cF ella 
poffa venire dal Greco rlKía-pa, opera-
z ione , o confacrazione. Borel dice, ctf 
ella é Perfiana , e ftgnifica litteralmente 
una Coftellazione feo íp i ta . Altri la fan
no derivare a literis Talamafcis , che fo
no caratteri o cifere mijieriofe úfate da» 
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gli Stregoni ; cosí dette da Talamafca , 
un fantasma, o illufione. 

L ' A u t o r e d'un libro intitolato , TW¿f-
mansju/lifies, dice che il Talimano é i! figÜ-
lo , figura , carattere, o immagine d' un Se. 
gno Celefte, d1 una Coflellazione o Pianeta , 
ícolpito fur una pietra íimpatica,, o funm 
metallo corriípondente alia ftella, &c. nel
la mira di riceverne le influenze . 

I Talifmani de'Samotraci, si famoíí nell' 
Antichita , erano pezzi di ferro , formati 
in certe immagini , e montati in anell i , &c. 

Si ftimavano prefervaíivi contro ogni for-
ta di m a l i . — V e r á n altri Talifmani ^xt-
fi da v e g c t a b i l í , ed altri da minerali . 

I n genérale , fi fuol diñinguere tre forte 
di Taltsmani : AJlronomici, i quali fi cono-
feono dai Segni , o Cofieilazioni de' Cie l i 
feolpitevi fopra, con altre figure, e qual-
che caratteri non intelligibili. — Magici, i 
quali portano figure molto firaordinarie, 
con parole e nomi fuperftiziofi d 'Angel í non 
mai piu udit i . — E Mifii, i quali confifio-
no in ftgni e parole barbare, ma non han-
no voci fuperftizbfe, né nomi d ' A n g e l í . 

Ale uní Rabbini foftengono , che il Ser-
pente di bronzo, eretto da M o s é nel De-
ferto , per la diÜruzione de' ferpenti che 
moleítavano gli Ifrael i t i , erznnTalifmano . 

Tutte le cofe miracolofe opérate da Apol-
lonio Tianeo fono attribuite alia virtti ed in
fluenza de'Ta/i/wara/: dicefianche, cheque! 
Mago fia flato l'inventore á ¿ Talifmani. 

Alcuni Autori prendono per Talifmani 
parecchie medaglie Runichc , almeno quel-
le medaglie , le di cui inferizioni fono in 
caratteri Runici; eí íendo cofa notoria, che 
le Nazioni Settentrionali, nel loro Statodi 
Gentilefimo, v1 erano aíTai dedite. M . Ke-
der, per altro, ha fatto vedere, che le me
daglie , di cui qui fi parla , fono tutt'altro 
che Talifmani. Vedi R ú n i c o . , 

T A L L A R O , o TALLERO, moneta d'ar
gento. Vedi DOLLAR. 

T A L L O N E , offo del piede pollo quafi 
come bafe fotto gli o í ü della tibia . Vedi 
TIBIA . — Ovvero , 

TALLONE, TALUS , nelP A n a t o m í a , unt 
oíTo del piede, detto anche Aftragalus. V e 
di AsTRAGALO , C P lEDE « 

I I Tallone, nella fuá parte fuperiore, ha 
una tefla c o n v e í f a , c h ' é articolata coi due 
focili della gamba per ginglimo, eí íendo di-
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v\(o meáianíe un picciol fe no , che rlceve 
i l poco tumore ogonfiamento ch 'é nel rnez-
zo del feno della t ib ia . — Senza queft' ar-
ticolazione, noi avremmo fempre dovuto, 
nel camminare , battere il calcagno col pié 
xTavanti , e le dita de'piedi col pié direta-
no . Vedi T I B I A . 

L a parte aníeriore del T W / o w , ch 'é pa-
rimente conveíTa, é ricevuta nel feno deli' 
•oífo navictdare. Vedi NAVICULARE . 

D i íot to , verfo la parte diretana della 
fuá parte baíTa, egli ha un feno abbaftan-
za grande, i l quale riceve la parte fuperio-
re e diretana delF oífo r ^ / m : e verfo tapar
te anteriore dello íleíTb lato egli ha una gon-
iiatura , che vien ricevuta nella parte fu-
periore e anteriore del medefimo .oífo. — 
F r a queflo feno, e quefta gonfíatura, evvi 
una cavita , che corrifponde ad un'altra 
«e iro íTo calas ; in cui é contenuta una fpe-
zie'di fo íhnza oliofa e mucofa, per inumi-
dire i legamenti, e facilitare 1'ofcuro mo
to di queíle oífa quando noi camminiamo. 

TALLONE, Talas., oTalut preifo g l i In-
glefi , neli' Architettura , 1' inciinazione o 
pendió d' un' opera; come della parte e í le-
¡riore d'un muro , quando fe ne diminuifce 
a poco a poco la groí íezza , a mifura ch' 
«i fi va alzando, per farnclo tanto piu iodo.. 

TALLONE, Talus, nella Fortif ícazione .. 
— IX Tallone d1 un Bvftione ^ o c? un Terra
pleno , c il pendió o Ja diminuzione accor-
data ad una tal opera; o fia ella di térra, o 
di pietra, per meglio reggerne ilpefo. V e 
di RAMPARO., 

II Tallone ejleriore di un' opera é il di lei 
pendió o sbieco ful lato verfo la campagna; 
il quale fi fa fempre piíi piccolo che fía pof-
Cbile-, per impediré la fcalata del nemico ; 
quando pero il terreno non fia tanto catti-
v o , che fia aí íbluiamente neceííario di dar-
gli un Tallone notabile per parapetto. I I 
Tallone interiore ál un'opera é i l di lei pen
dió dalla banda di dentro, verfo la Piazza . 

TALLONE, in Inglefc Talón*., nel l 'Ar
chitettura , una fpezie di modanatura, con-
fifíente in un cknazio coronato d' un fi-
letto quadro .; che fovente :fi trova termi
nare ornamenti d'opere di legnaiuolo , co-
ane quelli di porte , &c. Vedi CIMAZIO . 

L a parola e Franzefe, e litteralmen-
te fignifica calcagno . 

11 Tallme , pih propriamente ^cosl det.to;j 
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é 'una modanatura concava al fondo , e 
conveífa in c ima; e fa un effetto per 1'ap-
punto oppoílo alia docina . Vedi Tav. Ar* 
chit. fig- 26. Jet. p . fig. 28. let. c. g. n , 
fig.32. let. I . n . fig. 40. let. d .. Vedi anche 
DOUCINE . 

Quando la parte concava é nella cima., 
ñ chiama Tallone Inverfo .. Vedi Tav. Ar-
.chit. fig. 7. 

G l i Operaj Inglefi fogliono chiamar i l 
Tallone, Ogee, ovvero O . G . e gli Auto-
ri Cimazio ritto o inverfo l' appellano. V e d i 
OGEE. 

T A L M U D , o THALMUD, un Libro Ebrai -
c o , in cui fia raccolto quanto riguarda la 
fpiegazione della Legge degli Ebrei .. V e d i 
GIUDAISMO . 

I I Talmud é il Libro della Legge Ebrea ; 
una compilazione d'efpofizioni dei doveri 
irapoüi a quel P o p ó l o , o nella Scrittura 9 
o per Tradizione , o per autorita de' loe 
Dot tor i , o per coflume , od anche per fa-
perüizionc : e per parlare piíi ehiaro, egli 
é lu t íora il C o n o dc'caí i .di cofeienza,, o 
della Teologia Moj-ale , in cui i doveri 
fpiegano, e i dubbj fi rifehiarano , non col 
raziocinio, ma generalmente coll' autorita ^ 
col co í lume della Nazione, e mediante Je 
.deciíioni de¿li An.dchi Dottori i piii ap-
provaii ^ 

I I Talm.ud é comporro di due partí ge-
nerali : P una detta la Mifchna , e l 'akra 
la Gemara ; la qual feconda parte íi chia
ma anche di fpeífo aíTolutamente il T a l 
mud , nome genérale di tutta F Opera .. 
Vedi MISCHNA, e GEMARA,. 

G l i Ebrei dividoao Ja lorLegge in iferit-
t a , ch' é quella contenuta ne' L ibr i di M o -
s é ; e mmjmfta» che ¡é quella venu.taper 
Tradiz ione . — Quell' ultima non é in ef-
fetto altro che una glofa od interpretazio-
ne della^ pr ima, data dagíi Antichi Rabbi-
m. Vedi TRADIZIONE CRABEINO.. 

I I Talmud contiene adunque la T r a d i 
zione íiegli Ebrei , il lor Governo , Do,t~ 
í n n a , e Cerimonie , che eíTi oífervano c o » 
egual religione che la Legge íleífa di Dioi: 
.non vollero mai .metterlo in ifcritto , fe 
non allor quando ci furono .coftretti dalla 
.diftruzione di Gerufalemme , e che fi v i -
i e r o diíperfi per tutto il Mondo. 

Aveano due celebri Scuole; 1' una i n S a -
ibilonia, e l ' altra in Gerufalemnie: in.que
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ñe f ce ero due varié Raccolte di quclle T r a -
dizioni: ia prima in Gerufalemme , l'altra 
in Babilonia; ma ambe dette Talmud, ed 
amendue e í h ¿ m á m e n t e v e n é r a t e , fpezial-
niente la Babiionefe, benché pie na di ítra-
vaganze. F u compilata dagli Ebrei di Me-
fopotamia, circa 1' anno 500 dopo C r i d o . 

T A M 
mud ; quefti fi mandarono dal Papa , m 
39 ardeoii , agü Arcivefcovi di Francia , 
con una lettera , in cui fi ordinava loro 
di prendere i libri degli Ebrei , e di bru-
ciarne tutti quelli che conteneffero tali 
errori ; in confeguenza del qual ordine , 
circa 20 carrettate di libri Ebraici füroa 

11 Talmud di Gerufalemme é il meno date alie í i a m m e . S c n í l e i! Papa al mede 
ñ i m a t o . — Compiloffi dagli Ebrei di qutl 
la C i t í a 300 anni dopo C r i d o . 

I I Talmud di Babilonia coníirte in due 
part í ; Tuna é il T e í l o , l'altra la Chiofa 
o Comento; il Comento , detto la Gema-
ra , contiene le decifioni de'Dottori Ebre i , 
e le loro eípofizioni del Tefto . — Quefto 
íi trova ripieno di fogni e di chimere ; di 
m o l í a ignoranza , e d' un mondo di que-
flioni e difpute impertinenti : lo flile n' é 
a(Tai rozzo . — A l contrario , i lTe f to , det
to la Mifchna , é feritto in uno flile ab-
baí lanza puro , e il raziocinio n 'é gene
ralmente aííai pih fodo. 

G l i Ebrei pretendono che fia flato com-
poilo dai Rabbino G i u d a , íoprannomato il 
Santo ; e che Dio gliene abbia r iveíate la 
dottrina e i prineipali miíierj . — M a ció 
íi dee intendere fol della Mifchna , e non gia 

fimo effetto a' Re d' Inghilterra , di Fran
c i a , d'Arragona, di Cafliglia &c . 

II di lui Succeííore , Innocenzo T V . dan
do commií f ionc al fuo Legato , Eudcs de 
Chateauroux di efaminare il Talmud ed al-
tri libri Ebraici piü attentamente , e di 
toilerarne quegli errori che non foffero con-
trarj alia Religione Cri l l iana , il Legato 
íc rifle al So m ni o Pontcfice , che il tolle-
rarli era lo fteflb che approvarli ; e li 15 
di Maggio del!'anno 1248 l i condannb:giu-
ridicamente alie fianime. 

T A L P A , in Medicina e Chirnrgia , un 
tumore della Ipezie cedematica, detto anche 
Te/ludo. Vedi TESTUGINE . 

L a Talpa, e la Natta, vengono per lo 
piíi circa la tefla, in confeguenza di qual-
che male v e n é r e o . Vedi NATTA . 

L e Talpe devano la pelle dal perkramo, 
della Gemara , la compilazion della quale non e generalmente dinotano fporcizia neli'oflb 
fu corainciata che nel Seño Secólo dopo la íoggiacente del cranio 
diflruzione del fecondo T e m p l o . 

Dicef i , che il Rabbino Giuda abbia com-
pofto la Mifchna fotto V Imperio di Anto-
nino nel Secondo S e c ó l o ; ma non fono tut
ti d' accordo circa quefta antichita, recau
dóla alcuni piíi bafíb di qualche S e c ó l o . 

I l Talmud di Babilonia é quello che fi 
fuol leggere , e fpe 1T1 í i imámente coní'ultare 
dagli Ebrei ; coficché quand' efli dicono 
femplicemente il Talmud, íemprc intendo-
110 queflo : non citando mai l' altro fenza 
P addizione di Gerufalemme . 

11 Rabbino M o s é , figliuolo di Mate-
tnon, ha fatto un Compendio del Talmud, 
che Scaligero preferifee al Talmud mede-
fimo ; efl'endo purgato di molte di quelle 
favole , di cui T altro va ripieno . Egl i é 
un Siíleraa delle Leggi e Cofluml degli 
E b r e i , la Legge loro si C i v i l e che C a n ó 
n i c a , e la migliore delle lor Tradiz ion i . 

C i r c a Panno 1236, un Ebreo della Roc-
cella , ben verfato nell' Ebraico , fattofi 
Criftiano , ando a trovare il Papa Grego-
í i o I X . e gli fcoprl molti errori del Tal-

TALPA , e Talpe , propriamente, ¿ un 
animale , fimile al topo ; la quale vive di 
térra , e dicefi non mangiare tanto quanto 
le é bifogno 5 per paura, che non le venga 
meno. 

T A M A R I N D O , e TAMARINDI , Ta-
marindus, una fpezie di frutto med ic ína l e , 
d' un fapore grato c brufeo, che viene da!i' 
Indie Oriental i , e Occidentali; e fi chiama 
da alcuni Dattilo Indiano, o da altri Acacia 
Indiana. 

L * albero , che lo porta, detto dagli In
di an i Tamarinds , e da' Portoghcfi Tama* 
rindos , non é diffimile dal noflro fraffi-
no , o noce ; le fue foglie fomigliano a 
quelle della felce feramina : i fu o i fiori 
fono uniti otto o dieci infierne, come quel
li dell' arando. I I fuo frutto fla in una 
loppa della lunghezza d' un dito , e della 
groífezza del pollice , coperto alia prima 
con una verde corteccia , la quale pofeia 
diventa bruna , e contiene una polpa aci
da e nericcia , in cui fi trovano femi fi-
raili a' lupini. Queda foía polpa é quella 
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che a noi fi porta , e che fi adopera nel-
]a Medicina. 

I famarindi fi debbono fccrre grofli, di 
colore fe uro , di íapur vivace , non troppo 
i í c e h i ; e di quelli che non fono ílati meífi 
¡0 cantina, né faifiíicati con fondigüuoli di 
zucchero e d' aceto. 

S i trovano lalTativi , rinfrefeanti , e 
buoni ad eíHnguer la fete . In febbri ar-
cienti fi preferivono per inumidire , e rm-
frefeare la bocea. 

T A M ! A C O , Tambac , o Tambaqua, 
una miíiura d'oro e di rame, che il Popo^ 
10 di Siam Uima piü bella , e di maggior 
pre.-zo, che i'oro f le í fo . 

Alcuni Viaggiatori ne parlano come d' 
un metallo che íi trova nelle fue peculia-
ri Miniere ; ma con quale autorita , no! 
fappíamo , L ' Abate di Cho'my , nel fuo 
dómale di Siam i dubita che quefto fia for-
fe i' EleBrum, V ambra , di Salomone . 

G l i Ambafciatori di Siam portarono a 
Parigi varié opere di Tambaco^ nel Regno 
di Luig i X I V . ie quaii non furon tróvate 
si bellc , come n' era 1' afpettativa. 

T A M B U R I N O , Sonator di Tamburo ; 
e Tamburo piccolo. Vedi TAMBURO. 

Privilegio del TAMBURINO, Pfivilege du 
TABOURET , in Franc ia , é un privilegio, 
che alcune gran Dame godono, di federe, 
o d' aver uno fcanno in prefenza della Re 
g ina . 

T A M B U R O , Tymp anum, flrumento mu-
ficale , militare, d'ufo principalmente nell' 
Infantería , fervendo a chiamar infieme i 
foidati, a dirigere la loro marcia , attacco, 
ritirata, &c. 

II corpo del Tamburo é fatto di quer-
cia affai foítile piegata in cilindro , e co-
perta a ciafcun capo con pergamena , la 
quale fi ftrigne , ed affibbia piíi o meno 
( fecondo l 'altezza, o la profondita del fuo-
no che fi richiede ) col mezzo di corde; 
e fi batte con baítoncelli : L a profondita 
del Tamburo é uguale alia fuá larghezza, 
la quale non eccede due piedi e mezzo , a 
cagione che non fi trovano pelli da coprir-
ne una maggior ampiezza . — V i fono an
che Tambuñ, ü cui corpo é d'ottone . 

TAMBURO , o piíi tofio TAMBURINO , 
denota anche un foldato deftinato a batter 
11 Tamburo, — J a ogni Compagnia di 
Fantena evvi almeno un Tamburino \ d' or-
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diñarlo , due ; ed un Tamburo maggiore m 
ogni Reggimento. Vedi MAGGIORÍE. 

V i fono diverfe battute di Tamburo : 
come la marcia, doppia marcia , affemblea¡ 
affalto , ritirata, á//* arme , chiamata a r e 
Ja , &c. Vedi ASSEMBLEA , C H A M A D E j 
&c. 

TAMBURO, nell' A n a t o m í a , o TAMBU
RO delf orecchio denota una cavit^ neirorec-
chio interiore, cosí detta per ¡a fomiglian-
za ch' ella ha colla figura d' un Tamburo mi
litare . Vedi ORECCHIO. 

L a fuá efiremita elleriore é copcrtad'una 
membrana , dagli Anatomici detta anche 
tympanum (tímpano, fpezie di tamburo 
ma pih proprianiente, membrana ty ni pañi * 
Vedi TÍMPANO . 

L ' officio di quedo Tamburo , o membra
na del tímpano , é flato aífai difputato fra 
gli Anat&mici . II pih ficuro ragguaglio , 
che fe ne ha , fi é , che eífendo egli un 
mezzo per condurre il fuono al ñervo au
ditorio , ferve , per via de' fuoi differentí 
gradi di tenfione , a modificare il fuono, 
ed a propagarlo al ñervo ben proporziona-
t o , e commenfurato al medelimo . V e d i 
SUONO, UDITO, &c. 

Corda del TAMBURO . Vedi CORDA del 
tímpano. 

TAMBURO, in Inglefe Tambour ne l l 'Ar-
chitettura, un termine applicato a' Capitel-
Ii Corintj e Compofiti , come quegli che 
hanno qualche fomiglianza ad un tamburo , 
che i Franzefi pur chiamano Tambour. —• 
Vedi Tav. Archh. fig. 22. let. a . Vedi an
che CAPITELLO e COLONNA . 

Alcuni voglion piü toílo chiamarlo Vafe , 
ed altri Campana. Vedi V A S O , &c. 

TAMBURO , dicefi anche un picciol pal-
ehetto di legname ; coperto d'un cielo, dal
la parte di dentro del pórtico di certe C h i e -
fe ; si per impediré la vií la delle perfone , 
che vi pallan di preífo , e si per tenerne efclu-
fo il vento, &c. col mezzo di porte a due 
fogli, &c . 

TAMBURO , denota parimente un corfo 
rotondo di pietra , parecchj della qual foría 
formano il fufio d' una colonna, non di tan
ta altezza come il d iámetro . 

T A Ñ E ' , color lionato feuro . — Nell* 
Araldica Inglefe fi chiama Tenne , tenny , 
o tawny , c h ' é un color lucente , íacfo di 
roffo e giallo mifti 5 talvolta anche detto 

brusk. 5 



z ó z T A N 
brufck , ed efpreffo i n ifcultura con firifce 
.trasverle o diagonali, o fieno lineamenti in-
crocicchisti che cominciano dal Capo fini-
ftro csrae porpora, e fegnato colla lettera 
T . Vedi P O R P O R A . 

Nelle arme di tu t í i lqueg l i , c b e ñ a n n o a l 
di f c í to del grado d i N o b i l i , fi chiama T a 
ñe , tenny ; ma in quelie de 'Nobi l i , giacin-
•to s'appella; e nelle arme ¿ e ' P r i n c i p i , Te
j ía di Dragone. 

T A N F Ó , i l fettor della muffa . — Per 
certo fapore , in fenfo di Cuc ina . Vedi 
HOGOE . 

T A N G E N T E , nella Geometria , una li
nea retta, che tocca un circolo, cioe, ] ' io-
contra in tal guifa , che ancorché foíre in
finitamente prodotta, con verrebbe mai a 
íagliarlo ; vale a d i r é , non ne verrebbe mai 
entro la circonferenza . Vedi CIRCOLO , e 
TOCCA RE-. 

Cos í la linea A D ( Tav, Geom. fig. 50 . ) 
c una Tangente al circolo , in D . 

Si dimollra nella Geometria , 10. Che fe 
una Tangente A D , ed una íecante A B , fi ti
rano amendue dallo ñefío punto A ; il qua-
ürato della Tangente fara eguale al ret ían-
golo , fotto i' intera fecante A B , e quella 
di lei ponione A C , che cade fuori del C i r 
colo. Vedi SECANTE-, 

2o. C h e fe due Tangenti A D , A E , íi 
tirano alio íleffo circolo dallo Üelío punto 
A , faracno eguali T una all' altra . 

TANGENTE, nel laTrigonometria. ~ ~ l a 
TANGENTE d' un Arco é una linea retía , 
al zata perpendicolarraente íu l l ' e f l remo del 
d iámetro , e continuata fino ad un punto, 
ov' ella é tagliata da una fecante, cioé da 
una l inea , tirata da! centro per V. e í k e m i t a 
i e lT Arco di cui e l la , i unz Tangente.. Vedi 
ARCO. 

L a Tangente <í un Arco E A ( T a v . Tri -
gonom, fig. 1.) é una parte d' una Tangente 
d' un Circo lo , ( c i o é , d' una l inearetta che 
tocca un circolo fenza íagl iarlo ) intercetta 
ira due linee rette , tírate dal centro C , 
per gli eflremi dell'Arco E e A . 

Q u i n d i , la Tangente F E é perpendico-
lare al raggio E C . 

E quindi la Tangente V E é h Tangente 
dell' angolo A C E , come anche di quello 
A C I ; coficché due angoli adiacenti hanno 
iblamente la fleíTa comune Tangente. 

C O - T A N G E N T E , o T A N G E N T E dsl Com-
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plemento , c la Tangente d'un Arco che é 
il complemento d'un al tro" Arco per un Qua-
drantc. Vedi COMPLEMENTO. 

COSÍ , una Tangente dell' Arco A H , é la 
Co tangente dell 'Arco A E , o la Tángeme 
del complemento dell 'Arco A E . 

Trovare la lunghezza della TANGENTE di 
qualche Arco; eflendo dato il fe no dell' A r 
co : fupponete I W r c o , A E ; il dato feno, 
A D ; e la Tangente ricercata , E F . Poi-
che si il feno che la Tangente fono per-
pendicolari al raggio E C , eglino fono pa-
rarelli i 'uno al l 'a l tro. Per il che , come i l 
co feno D G é al feno A D , cosí é Tintero 
feno alia Tangente E F . Vedi SINO. 

Quindi , avutofi un Canone de' fe n i , fe 
ne coQruifce agevolmente un Canone di Tan
genti . Vedi CANONE. 

TANGENTI artifiziali , fono i íogaritmi 
delle Tangenti degli A r c h i . Vedi "LOGA
RITMO . 

Linea di TANGENTI , é una linea ufual-
mente collocata ful Settore e fulla Scala di 
Guntero ; la deferizione e gli ufi della qua-
le fi poífon vedere fotto gli articoli SET
TORE, e Scala di GUNTERO. 

TANGENTE d una Sezione Cónica, come 
d'una parábola, é una linea r e t í a , che ío-
lo tocca o incontra la curva in un pun
to , e non taglia la curva o non vi entra 
dentro. Ved!CÓNICA Sezione, CURVA ,Stc . 

Método delle TANGENTI , un método di 
determinare la quantita della Tangente di 
qualche Curva Algebraica, cífendo data l'e-
quazione che difinifee quella C u r v a . 

Quefto M é t o d o é uno de'gran rifultamen-
ti del Calcólo Differenzmle . Vedi DIFFEREN-
3;IALE., 

t i di lui ufo é aífai grande in Geometria; 
perché ncl determinare le Tangenti delle cur
ve , noi determiniamo alio ííeíío tempo le 
Quadrature degli fpaz] curvilinei : il qual 
punto ben merita, che qul particolarmente 
su tal M é t o d o ci trattenghiamo. Vedi QUA-
DRATURA , e SUB-TANGENTE . 

Trovare la SUB-TANGENTE in una Curva 
Algebraica. — Sia la femiordinata p m in 
finitamente vicina ad un' altra P M C Tav. 
Anal. fig. 13.) , allora P/> fara la differen-
ziale deU'abfcifla 5 e lafeiando cadete laper-
pendicolare M R = P p ; R m fara la dif-
ferenziale della femiordinata . T ira te dunque 
l a Tángeme T M : 1'Arcoinfinitamonte pie-
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dolo M ^ non differira da una linea r e t í a ; 
e pereib M w R fara un triangolo rettan-
golo rettilineo, ufuaímente detto il T r i a n 
golo Caratterijiico áelln Curva ^ poiché coa 
quefto íi d i í tmguono i'una dall' altra le l i
nee curve. Vedi CARATTERÍSTICO. 

Ora , per ragione del paralcllifmo delle 
linee rette P M , e p m ; i' Angulo M m R 
==: T M P . Per il che il triangoio M m R 
é í imile al triangolo T M P . Sia perci5 
A P ~ x , P M zzzy , allora fara V p = 
M R = d x , e R m = d y . Con fegucn te
niente > 

R m : M R : : P M : P T 
djf i d x : : m '• y dx 

T A N 

ay 
S e , al lora, dalla data equazione di una 

Curva , voi íbft ituhe il valore di d x ad 
y d x : d y y nella general efpreffione del!a 
Sub-tangente, P T ; le qqantita differenzia-
li fvaniranno , e il valore dclla Sub tan
gente verra fuori in quantitadi común i ; 
donde vien fáci lmente determinara la T a n 
gente ñeíTa. — Metteremo queí lo in chia-
ro con alcuni efemp;. 

i 0 . L'Equazione , che definiíce la Para-
bola comune , íi é , 

Quindi r d x zzz z y d y 

d x ~ 2 y dy : a 
V T — y d x : d y z z i z y 7 - d y . a dy-. 

~ z a x : a ~ 2 x . 
27' 

Cioé , la Sub-tangente é il doppio deil' 
abfciffa. 

20. L ' Equazione , che definifce un cir-
eolo, é , 

a x — x x ^ y y 

a d x — z x d x ~ i y d y 

d x z ^ i z y dy •' { a — 2 * ) 
P T d x : y d y = z y * d y ' . { a — z x ) d y ' = i 

-Ly* : i a ' ~ z x ) - = ( z a x ~ - 2 x x ) : ( a ' ~ 2 x ) 
Z = : C a x - — x x ) : ( ± a — A-) c ioé 

P C : P B :: A P : P T . 
Percib A T == ( a x ~ x x ) : ( l - a — x ) 

> A M ' X = : ( a x ~ ~ x x - - ± a x - { ' X x ) : l ~ d — x } 
t = z ^ a x : ^ a — x ) c i o é , P G : P A : : C A : 
A i , 

3o- L'Equazione, che definifce un'Ellif-
le , e, 

a y'- a b x — b x * 
2 0 $ 

Quindi , 2 a j d\v 
~ a b d x — 2 b x d z a y d y : { a b — z b x)^=z d x 

P T zz: y d x ' d y z a y2-: { a b — z bx ) 
•z=.{z a b x — 2 ¿ x 2 ) : ( ^ b—2 b x ) — { z a x 
— z a x z ) : ( a — 2 x ) cioé , come la diftan-
za della femiordinata dal centro , é a l l a m e z -
za a í í e , cosí é i' abfciífa alia porzione del
la Sub tangente intercetta fra il vértice dclT 
Elliffe e la Tangente. 

Finalmente , per tutte le Curve M?e-
braiche , eííendo 1' Equazione , 

a y m b x*1 -\- c yx x^ -f- c^— o 

m a y — 1 d y -\- 1 ¿i x -f-
/ c y x x{ — 1 d x - \ - r cyx — 1 d y ~ O 
n b xn — \ d x -\~ f c yx xl — \ d x ~ 

m a y — 1 d y — r e y — \ x'í d y 

d x ~ — m aym — 1 d y — r cyr — 1 x{ d y 

n b 1 -f-/cyx xf — 1 
P T zzi y d v ~ — m a y1 r c j 

dy n b xxx — 1 - j - ¡ cyx x f — I 
Supponete , e.gr. y% — a x - = z o \ a l lora , 

comparando colla formóla g e n é r a l e , 
a >m — j'2 b xa rzz.—- a x 
a ™ i . m ~ z b ~ — a . n - = z i 
cyx Arf ~ o / ~ o 

c o , ) ' iz: o , / ~ o 
Venendo quefli valori fortitultl nella for

móla la piíi genérale áú\& Sub tangente, noi 
abbiamo la Sub tangente della Parábola della 
prima fpezie , ( ~ 2 . 1 j/2 — o. oy0 Xo ) : 
( 1 — a x i — 1 - f - o . oy0 x0 ) ~— 2^2 : 
a z z z y7-: a . 

Supponete y i — xt a x y ~ o ^ allora fara 
aym ~ y5 b xn ~— *3 

a ~ 1 m ~ 3 bz=z 1 « — 3 
c y r — a x y / ~ o 

QueíH valori eííendo foüituit i nella for
mula genérale della Sub-tangente , noi ab
biamo la Sub tangente della C u r v a , la di 
cui Equazione é data , P T ~ ( — 3 • i / 3 
— 1. — ^ / x ) : C 3 — 1 - J - i . — ayx1 

1 ) = C373 + ¿7>',r): ( — 3 x2 — ^7 ) = 
{ ' $ y ' * — a x y } : { ? ) X ' \ - a y . ) Confeguente-
mente , A T = : ( 373 _ ^ ) : ( 3 A-2 -f- ^7 ) 

( 3 ~ . ^ x.y — 3 x3 » ~ x / ) : ( 3 x2 
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4 ^ 7 ) = ( 3 ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ) : 3 x l + a y * 
11 valore di j/3 — x3 , c ioé , a x y : ( 3 x2 + 
« 7 ) effendo foñitui to dall' Equazione alia 
C u r v a . 

Nelle Tranfazioni Filofofiche abbiamo dal 
Sig.Slufíus i! fegueníe método di tirare dei-
le Tangenti a tutte le Curve Geometriche, 
íenza alcuna fatica , o calcólo . 

Supponete una C u r v a , come D ( ^ ( ^ . 1 4 . ) 
i cui punti fono tutti r i fervabi l i a qualche da
ta linea r e í t a , come E A B , fiafi quella l i 
nca retta il d i á m e t r o , o no; ovvero fíenvi 
linee rette date piíi d 'una, purelié le loro 
potenze entrino neil1 Equazione . I n tutte le 
fue Equazioni egli mette v per la linea D A , 
y per B A ; e per E B , e l ' altre date l inee, 
cgli mette b d , &c. cioé , fempre conío-
nant i . 

A l l o r a , fupponendo che D C f i t ir i ingui -
fa che tocchi la Curva in D , e incontri E B 
prodotta in C ; egli thiama la linea ricerca-
ta , C A , col nome di a . 

Peí di cui ritrovamento , egli da quedo 
M é t o d o genérale : 1. Rigettate dall'Equa
zione tutt' i membri , che non hanno v , 
ovvero y in loro; indi metiere tutti quel l i , 
che hanno 7 , da una banda, e tutti quelli , 
che hanno dall 'altra; coi loro fegni -f-
ovvero •— ; e la feconda , per magsior di-
ftinzione e facilita , chiama egli 1 
d e ü r a , e la pr ima , la f in i í l ra . 2. Sulla ban
da delira , fi prefigga o premetta a ciafcun 
membro l'efponente della potenza, che v 
v i h a ; ovvero, che é tutt'uno , fia queii5 
efponente moltiplicato in tutti i membri . 
3. Facciafí anche lo fleífo in fulla banda fi
niera , molciplicando ivi ciafcun membro 
meviiante la potenza dell' efponente di y . 
Aggiugnendo c ío di piü , che una y deve, 
in ciafeuna parte , efler' cangiata in a . C i b 
fatto, 1' Equazione cosí r¡ forma ta moftrera 
i i m é t o d o di tirare la richiefla Tangente al 
punto D ; perché , effendo quello dato, co
me anche y , , e le altre quantitadi ef-
preíTe per via di confonanti , a non pub ef-
fere ignota . Supponete un' Equazione ¿ y 
— yy — W ) in cui E B fi chiama ¿ ; B A 
í r r j , 0 . A ) e fi richiegga a , ovvero 
A C , in modo tale che fi venga a trovare 
i l punto C , donde C D effendo tirata, fa
j a una vera Tangente a quella Curva Q D 
in D . In queft'efempia nulla v ' é da riget-
! : dcii 'Equazione, p e r c t ó ^ ovvsr-í 
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v fono in ciafcun membro : egli é anche 
difpofio , come lo richiede la regola 1 ; a 
ciafeuna parte, percib , vi fi dee premetle-
re l'efponente delle potenzedi y-, ovvero v , 
come nella regola 2 ; e fulla banda finiüra, 
fi cangi una y in a , ed allora 1'Equazione 
fata in quefta forma, b a — y.y y — ?. ?!, la. 
quai Equazione ridotta, da fáci lmente il va

lore di 4; 
2 VV 

• r r A C . E cosí trovad 

il punto C , donde fí pub tirare la Tangen
te D C . 

Per determinare per qual verfo fi abblada 
tirare la Tangente ^ fe verfo E , o verfo B , 
egli infegna di confiderare il numeratore e 
il denominatore della frazione. P e r c h é , 

1. Se in árabe le parti della frazione íut-
ti i fegni fono affermativi 5 o fe gli afferraa-
tivi fono in maggior numero; allora la TVw-
gente ha da correré verfo B . 

2. Se le quantitadi affermatíve fono plu 
grandi delle negative nei numeratore, ma 
eguali ad cffc nel denominatore, la linea ret
ta tirata per D , e toccante la curva in que! 
punto, fara paralella ad A B : p e r c h é i n q u e -
fto cafo, a é di un'infinita lunghezza. 

3. Se in ambe le parti della frazione fe 
quantitadi affermalive fono piu piccole che 
le negative, cangiando tutt'i fegni, la T a n 
gente fi dee tirare anche ad effo verfo B : per
ché quefto cafo, dopo ii cambiaraento, vic-
ne ad effere lo fleflo che il primo. 

4. Se le quantitadi affermatíve fono piíi 
grandi che le negative nel denominatore , 
ma fono piís piccole nel numeratore , o 
vice vería, allora cambiando i fegni in quel
la parte della frazione ov'elle fono piu pic
cole, la Tangente dee tirarfi per un verfo 
contrario ; cioé , A C fi dee prendere ver
fo E . 

5. M a qualora le quantitadi affermatíve 
e negative fono eguali nel numeratore, fie-
no tife cornunque fi voglia nel denominato
re , a fvanira in nulla: e , confeguentemen-
te , la Tangente é , o A D ella fteíía, ov
vero E A , o paralella a quefta: come fi 
trovera fáci lmente col raezzo dei D a t i , 

D i cib egli dachiari efempj, relativamen
te al circoloj,- cos í : fiavi un femicircolo, il 
cui diámetro é E B j iñ cui fi úk un punto, 
come D , ( fig. 15. ) dal quale la perpendi-
colare D A vien fatta cadere al diámetro . 

Sia 
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Sia D A r = v > B A = / , B E = : ¿ : alíora 
T Equa2Íone far>v ó j^ ir : ^ — - y u j C tirando 
la Tangente D C , noi abbiarao k C . ovvero 

fi I , ^ . Ora , fe ¿ é piu grande di 

2 y , & dee tirar IzTangente verfoB', fe piu 
piccola, verfo E ; fe le é uguale , ella fara 
paralella a E B , jcorcc fi dicea nelle rególe 
pr ima, feconda, e quarta. 

Siavi un altro femicircolo inverfo, come 
N D D 5 { f ig . i á . ) i punti della cuî  peri
feria íi riferifeano alia linea retta B E , pa-
ralella e — al diámetro . N B fi chiami d a 
e tutte l'altre coíe come prima ; allora 1' E -
quazione f a r a ^ / — ) / y ~ d d - \ - v v y - z d v ' i 
che maneggiandofi íecondo le di lui r e g ó l e , 

voi venite ad avere «TÍS: 
z v v — 2 d v 

Ora, 
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fotto 1'ultimo articolo: fe voi fate il dato 
valore uguale ail' efpreffione difFerenziale , e 
fommate 1 'Eqúazione differenziale, o , fe 
cib non pub eífere , la c o ü r u i t e , fi ha la 
C u r v a richiefta . — Per efempio. 

I o . Trovare la linea curva , la cui Sub-
tangente ~ 2 y y ' a. Poiché la Subtangen-
te d'una linea Algebraica h ^ y d x : dy 
noi abbiamo 

y d x : dyzzz i y y • a 
a y d x ~ z y7- dy 

b l y 
poiché qui fi fuppone v fempre piu piccola 
che ¿ ; fe ^ é piu grande che 2 / , allora la 
Tangente fi dee tirare verfo E ; fe eguale , 
ella fara paralella a B E , fe pih piccola, ma
tando tutti i Íegn i , la Tangente deeeflfer ti
rata verfo B , come per le rególe quarta, 
quinta, e terza . Manon vi fi potrebbe tira
re zlcunaTangente, od almeno E B lofareb-
be , fe N B non foífe ftata prefa cguale al 
d iámetro . 

Siavi un altro fermicircolo , il cui d iáme
tro N B (f ig. 17. ) fia perpendicolare ad E B, 
ed al quale fi fupponga che fí riferifeano i 
fuoi punti. N B fi chiami b , e tutte le altre 
cofe come fopra ; V Eqúazione fara y y tzs 

bv — 2VV 
b v — v v , ed a — . «• . be ora b e 

2y 
piu grande che 2 v , ¡a Tangente dee eííer 
tirata verfo B j fe piu piccola verfo E ; fe 
uguale , D A fara la Tangente, come per le 
rególe 1 , 4 J e 5 ? rilevafi. 

Método Inverfo delle T A N G E N T I , é un 
m é t o d o di trovare 1' Eqúazione , o la C o -
flruzione, di una Curva ; dalla Tangente , 
o da qualche altra linea ( la di cui deter-
minazione dipende dalla Tangente) data. 

Q u e ñ o M é t o d o é uno de' grandi rifultamen-
ti del nuovo Calcólo Intégrale . Vedi C A L 
CÓLO . -

N e daremo 1' applicazione in quanto fe-
gue . — Le efpreffioni differenziali della 
Tangente Sub-tangenta , &c . eífendo efibite 
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a d x ~ 2y dy 
a x ~ y z 

Percib la Curva ricercata é una Parábo
la ; la di cui coftruzione fi fa vedere fot-' 
to T articolo PARÁBOLA . 

2o. Trovare la curva > la cui Sub-tangeti-
te e1 una terza proporzionale a r x ed y* 

Poiché r — x : y ~ y ' . y d x 

d y 
N o i abbiamor — x ' . y = : d y : d x 

r d x — x d x = z y d y 
r x ~ ~ x ^ ~ \yT-
i r x — x x ~ y"2-

Percib la Curva ricercata é un C í r c o l o , 
3o. Trovare una linea, in cui la Sub-taa-

gente ^ uguale alia femiordinata . 
Poiché y d x : d y ~ y 

__y d x ~ y d y 
d x ~ dy 

x — y 
Quindi apparifee, che la linea ricercata é 

una linea retta, la quale rifguarda il cathe-
tus d'un triangolo equicrurale , come un' 
aífe o 1' ipotenufa d'un triangolo rettango-
lo equicrurale. Se x foífe ítata prefa perl'ar-
co d'un circolo, la linea ricercata farebbe 
ftata una Cicloide. Vedi C I C L O I D E . 

T A N G E R E . — Nol i me TÁNGELE . V e 
di N O L I . 

T A N G I B I L E , nelle Scuole , qualcofa 
che fi pub toccare, oche cade fotto ilfenfo 
del tatto . Vedi T A T T O . 

Benché gli atomi fieno corporei , puré non 
fono aé tang ib i l i , n é v i f i b i l i , a cagione del
la lor picciolezza. Vedi C O R P U S C O L O . 

L e principali qualita tangibili fono il cal
do, il freddo, la ficcita, ladurezza, e 1'u-
midita . Vedi C A L O R E , F R E D D O , & C . 

L l T A -
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T A N I S T R I A , Tan i j l r y , preíío gli I n -

glefi, un'antica Legge, o T i t o l o , munici-
pale, la quale deftinava ii retaggio di T e r -
r e , Caftelli , &c . poííeduti per quefto T i 
tolo, alia piu vecchia, piü degna e piíi ca-
paee períbna del neme e fatigue del defun-
to ; fenz' alcun riguardo a proí l imita . * — 
Quefto, in reaita, fi era daré il retaggio al 
piü forte; il che naturalmente caufavaguer-
re fanguinofe c e ü e famiglie : per la qual 
ragione tal Legge fu abolita fotto i l R c G i a -
como I . 

* I I Cavalier Giovanni Davis ¿a defert-
ve eos) : Quant afeun per fon moruft 
feifie de afeuns caf í les , raanors, terres 
cu tenementes del nature & tenure de 
T a m f t r y ; que dnnques mesmes les ca
fíles, & c . doent defeender, & de temps 
dont raemory ne court ont ufe de de
feender, Seniori <& dignijfimo viro fan-
g u i n i í & cogneminis de tieí perfon , & c . 

T A Ñ O , T H A N U S , Thane , o Tha 'm , il 
nome di un'antica Dígni ta fra gli Inglefi, 
od Anglo SaíToni. Vedi N O B Í L T A * . 

Skene é di parere, che la Dignita &\.Ta-
n folfe eguale a quella di FigHuolo di un 

C o n t é : Caniden pretende , che i T a n i non 
riccveííera la lor dignit^. che fol dagli Uf i -
7.) od Impieghi , che avevano. 

V erano due forte od ordini d¡ T a n i : i 
T a n i del R e , e i T a n i ordinarj . — I p r i m i 
erano quegli, che fervivano i Re Anglo Saf-
foni uel í t lor C o r t i , e i quali tenean Terre 
indipendenza immediatamente d a l R e : ond' 
effi , nei h i h r o Domesday , fi chiamanocoti' 
fufamente T h a n i , g Servientes Kegis , 

Non moho dopo la Conquifta, tal nome 
andb in disufo ; ed m cambio di queflo fi 
diede lor quello di Baron i del Re , Barones 
Regis. Vedi B A R O Ñ E . 

L a lor origine é riferita al Re C a n u t o , 
i l quale prendendo per fuá Guardia i Princi-
pali della Nobilta Danefe, fino al numero 
di 3000; ed armandoli d'afeie d'arme e di 
fciable con manichi od impugnature indo-
rate , chiamolli thing l i t h , dalle due parole 
Danefi theing o thein ^ Corpo di Nobi l ta , e 
l i t h ) ordine di battaglia . 

I T a n i ordinarj, o Than i minores ^ erano 
i Signori de' Feudi ( manors ) , i quali avea-
no una particolare Giurifdizione entro i lor 
limiti i e fopra i lor proprj VaíTalli. Vedi 
LORD, e MANOR. 
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Queñi due canglarono 11 lor nome ín quel

lo di Baroni; e quindi le lor Corti fi chia-
mano anche oggidl Court b a r ó n . Vedi C O 
U R T , e B A R O Ñ E . 

I n antichi Autori , Carte Patenti , &c . fi 
trova anche T A Ñ O ( Thane ) in fenfo di Per-
fona nobile , alie volte in fenfo di Statua-
le; e talvolta , di Magifirato. 

T e ñ e d i T A Ñ O , Thans Lands , erano T e r 
re accordate per Carta Patente de' R e Saf-
foni a' loro T a n i . 

T A N T U M decies. Ved.i l'articolo D E -
C I E S . 

T A P P A in Guerra , preíío gil Inglefi , 
etappe, un aíTegnamento di provvifioni edi 
foraggio, fatto a' foldati, quando marciano 
per un Regno o Provincia, o che vanno © 
vengono da' Quartieri d' I n v e r n ó . 

Quindi colui , che contratta col Paefe, o 
col Territorio , per provvedere le Truppe 
r-clla lormarcia , fi chiama Tappiere , Etap-
pier . 

T A P P E T O , una forta di coperta, lavo-
rata o coll' ago , o ful telaio; da ñenderfi 
fopra unatavola, cofano, Ü r a t o , pavimen
to, paí faggio , &c . 

I Tappeti di Perfia e di Turchia fono i 
piii apprezzati; fpezialmente i pr imi . Que' 
Tappet i , che aveano il pelo o felpa fola-
mente da una banda, fi chiamavano dagli 
Ant i ch i , Tapetes ; quei che avean la felpa 
da time e due le bande , íi chiamavano ^?w-
phitapetes. 

Preíío i Cozzoni Inglefi, toshavetheCar* 
p e t , c ioé radere i l Tappeto, vuol d iré , 
loppare aífai ftretto , o rafeóte ii terreno ; 
difetto , che i forefiieri sttribuifcono a' ca-
valli Inglefi. Vedi G A L L O P P O . 

Figuratamente dicefi, che un affare, pro-
pofizlone , &c. fi mettono ful TappetOf 
quando fi cominciano a trattare, fi pongo-
no in deliberazione , o confiderazione , &c . 

Dicefi anche proverbialmente , levare o 
levarfí da Tappeto; vale a d i r é , abbandonar 
l'imprefa , che fi ha ira mano, quando íi 
conofee, ch1 elia non pub riufcire. 

T A P P E Z Z E R I A , una curiofa fpezie di 
Manifattura , che ferve ad ornare una ca
mera , od altro appartamenío , coprendone 
o foderandone i m u n . 

Alcuni ufano il nome di Tappezzeria co
me genérale per ogni forta di pararaenti, 
e coltr i , teííuti , o fatti coll'ago ; o fano 

di 
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di feta, di lana, di Hno, dipel le , o di car
t a ; ( nel che fono favoriti da l l 'Et imología 
della parola, formata dal Franzefe tapi j jer , 
foderare, dal Latino tapes , coperta di let-
to & c . ) M a nel común ufo della lingua. 
Inglefe, il termine Tapeftry , c ioé Tappez-
zeria, é ora appropriato ad una forta di araz-
zo , o paramento teffuto , di lana e feta , 
fovente rilevato ed arricchito COB oro ed ar
gento, e che rapprefenta figure d'uomini , 
d'animali , di paefetti,. &c-

Pare che 1' invenzione della Tappezzeria 
Cavenutadai Levante e c i b , che cene da 
maggior probabilita» fi che anticamente 
gli Opera; di tal profeffione fi chiamavano, 
almeno in Francia , Saracini , in quel loe 
iinguaggjo Sarazinr , o Sarazmoir * 

S i í u p p o n e , che gli Inglefi e i Fiammin-
gh i , i quali furono i primi a fpiccare ad ec-
eellenzain que íTArtc , . poteíTero averia pór
tala con loro da alcona Crociata o Spedi-
zione contro i Saracini. Vedi C R O C I A T A . , 

Comunque fiafí,, egli é c e r t o c h e quel-
le due Naz ion i , particolarmente 1'Inglefe, 
furono le prime ad introdurre e ñabilire i i i 
Europa quefta nobile e ricca Manifattura ; 
ch' é ora uno de' piu belli ornamenti di Pa-
i a g i , Bafiliche , Chiefe , & c . 

Quindi ,. fe non fi. vuol aceordar lorol' o-
aore deli5 Invenzione , hanno almeno la glo
ria d' efifere i Reílauratori di un' Arte si cu-
íiofa e si ammirabiie, che da una fpezie di 
•vita alie lañe ed alJe fete , in nulla inferió
le alie pitture de' migiiori Maeílri ^ 

Tardi í i applicarono. i Franzeíi alia T a p 
pezzeria: i l primo ftabilimento di tal forta 
fi fece fotto En rico I V . 1' anno 1607 , nel 
Borgo di S. Michele . M a queflo cadde col-
Ja morte di quel Principe . Sotto Luigi X I V . 
fu rimeíTa tale Manifattura mediante la cura 
e la deñrezza del; grande M.Co lbe r ty cui é 
dovuto lo ü a b i l i m e n t o Gobel'ms y una ma
nifattura di Tappezzeria Reale , che ha pro-
dotto lavori in quelia fpezie a gran pena in-
feriori; alia piu bella. Tappezzeria d' Inghil-
terra o d i Fiandra , tanto in rifpetto al di-
fegno, che a' colorí , ; od alia fortezza.. V e 
di G O B E L I N S . 

I Tappezzieri, diftinguono due forte di ope
r a r cioé Tappezzeria di, ordito alto •> e d i or-
dito baffo y benché ladi í ferenza confiflapiut-
tofto nella maniera del lavorare, che nell5, 
©pera fteffa x la ^uale i » eífetto; é i & raede.-
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í ima in entrambe; eccetto che i tela;, e per 
confeguenza gli orditi , fono diverfamente 
í i t u a t i : poiché quelli d'or^/ío ¿a/Jo fono raef-
fi piatti , e paralelli a l l 'Orizzonte; e quel
li , al contrario , d1 ordito alto y. eretti per-
pendícolarmentc -

Anticamente gli Inglefi fopravvanzavano 
tutte I'altre Nazioni nelle lorTappezzerie d i 
ordito alto ( of the high warp ) ; e tuttavia 
ne ritengono 1' antica riputazione , febbene 
con. qualche piccolo cangiamento : i lora 
ord i t i bajjl ( l o w warps ) fi ammirano tutto-
ra ; ma quanto agli a l t i , quella Nazione 
gli ha interamente abbandonati.. Vedi C O M -
M E R C I O , L A N A , &c:. 

I Franzeíi hanno tre confiderabili M a n i -
fatture di Tappezzeria oltre quella de'Go-
¿el im ; la prima a Aubujjon in Auvergnay 
la feconda a Felletin nella Marca Superio-
r e , e la terza a Beauvois : furono tutte egual-
mente üabil i te per Vordito alto , e per lo 
BaJJo. y ma in tutte fi ha rinunziato al pr i 
m o , eccettuatine i GcbeLins 

V i fono, amrairabili o rd i t i bajfi in F i a n 
dra , che generalmente paOTano quelli di F r a n 
cia ^ le p n n c i p a l i e quaíi foie Manifatture 
Fiamminghe, fono a Bruffelles ,. Anverfa 
Oudenarda ^ Li l la ^ T o u r n a ^ , Bruges, &. 
Valencienncs 

A BruíTelles ed Anverfa riefeono tanto i n 
figure umane ,. e in animali ,. quanco in pae
fetti; e s i rifpetto al. d i í t g n o , che al- lavo-
ro.. A Oudenarda i loro paefetti ed anima
l i fono buoni , ma le figure umane ca t t ive» 
L i l l a , e I'* al tre fuddette Cittadi ,. v.ngono 
dopo Oudcnarda.. L a Manifattura Franzefe 
di Felletin fa paífabilmente bene in paefet-
ti quella ávAubuffon: in figure,, e quella d£ 
Beauvois negli uni e nell'altre .. 

Le- larghezze ordinarie delle Tappezzerie 
fono da due braccia a tre e mezzo, mifura 
di Parigf.. 

L a Manifattura- á e \ h Tappezze r i a : áe lVunz 
e 1' altra forta é troppo curiofa, perché qui 
fi tralafci di farne qualche breve deferizio-
ne.. — N e daremo» T una, e 1' altra; induear-
ticoli feparati *. 

Manifa t tura ' della-. T A P P E Z Z E R I A dr' ardi te 
alto.. — II T e l a í o , su; cui ella fi fabbríca^ 
é collocato perpendicolarmente r egli confifte 
in quattro pezzi. principaiiv- due langhi pan-
coni o guancie di l e g n o e due grofli_rotoli 
o fubbj ». I panconi fon mtíTi ritti , e i fubbf 
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attraverfo a loro , uno in cima , e 1' al tro 
«el fondo , nella diíianza d' un pié dal fuo-
lo . Hanno ciafcheduno i lor crecchioni , 
mediante i quali vengono fofpefi su i panco-
ni , e con iÜanghe fi volgono. I n ciafcun 
rotólo v' é una fcanalatura , da un capo ali' 
altro , capace di conteneré un lungo pezzo 
di legno rotondo, attaccatovi con rampini . 
I ! íuo ufo é di legarvi i capi del!' ordito . 
L ' ordito che é una ípexie di filo di lana 
torto, s'avvolge ful fubbio fuperiore; el 'o-
pcra, a mi fura ch' é teíTuta , s1 avvolge íuU' 
ínferiore^ 

A l di dentro de' panconi, che ron' alti 
fett€ o otto piedi, larghi quattordici o quin-
dici poll ici , e tre o quattro groffi , vi fono 
ele' buchi fatti dalla cima fin al fondo, in 
cui fí mettono groffi pezzi di ferro con ram
pini da un capo, che fervonoa foílenere cer-
to pettine, o fia baftone de'liccj,: q u e ñ i p e z -
z i di ferro hanno parimente i lox buchi 
col metiere un caviglio ne' quali , fi a w i c i • 
Ra eífo ptttine, o piíi oltre fi fpigne, es'aL-
iontana ; e cosí fte.ndonfi od allentanfi i liccj 
come fi vuole.. 

Quefto pettine , che gl'Inglefi ch i ama o o 
CGat-flave<, é di tre pollici in circa in diá
metro , e corre per tutta la lunghezza del 
telaio : su quefto fi fiííano i liccj o fpaghi , 
che fanno , che i fili dell' ordito s' attraver-
llno 1' un 1' altro . Egli qui fa quaíi lo fieífo 
t í f e t t o , che fanno il pettine e le calcóle de' 
telaj comuni .. I liccj fono picciole fila at-
taccate a ciafcun filo dell' ordito, con una 
ípezie di nodo feorfoio, che forma una for-
ta d'anello., Servono a tenere 1'ordito aper-
to , peí paffaggio di certi fpiedi attorcigliati 
di feta, lana , od altre materie adoperate 
nella pezza di Tappezzeria. 

Finalmente , v i fono molti piccioli bafion-
celi i , di difTerenti lunghezze , ma tutti del 
d iámetro di circa unpoll ice , i quali 1'opé
ralo tiene appreífo di sé in caneí ir i , e i qua
li ,. per fare , che i fili dell'ordito s'attra-
verfino T un 1'altro , vi fa egli paífare a 
ighembo : ed affinché le fila cosí incrocic-
ch ia íe vengano a ritenere la lor propria fi-
tuazicne , fi fa fe orre re uno fpago tra i fili, 
al di fopra del b a ü o n c e l l o . 

Eormato cosj il telaio, e montato col fuo 
ordito, la prima cofa , che l'operaio fa , fi 
é; il delineare , fopra le fila di quefto ordi-
t%vl.e. principalí linee, e punteggiani-enti del 
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difegno da rapprefcntarfi fulla pezza di Tap-
pezzeriai il che fi fa applicando i cartoni', 
diíegnati fecondo la pittura ch'egli intende 
di copiare, al lato che ha da effere il ro-
vefcio della pezza; e poi con un pennello 
di piombo ñero feguitando e rintracciando 
i contorni di quella ful filo deldritto; cof 
ficché i lineamenti comparifeano egualraen-
te davanti che di dietro. Quanto al difegno 
origínale , fecondo il quale ha da finirfi To
pera, egli fia appeío dietro 1'opéralo , edav-
volto fur un lungo baflone; da cul ne vle- " 
ne fvolto di tempo in tempo un pezzo, a 
raifura che procede il lavoro. 

Oltre i l telaio , &c. qui deferitto, vi fi 
richieggono tre altri principali flrumentiper 
iavorare la feta , o lana della trama entro 
i fili d e l l ' o r d i í o . Queíl i fono lo fpiedo , la 
can n a , e un ago di ferro . 

L o fpiedo (¿tha broach) é di legno duro, 
7 in 8 pollici lungo, e due terzi di pollice 
groífo , che finifee in punta, ed ha un pic-
ciol manico,. Egl i ferve di fpola, eífendo 
avvolte fopra di effo le fete, lañe , oro od; 
argento, che fi han da adoperare nell'ope-
ra . L a canna , o pettine , é parimente di 
legno, otto o nove pollici lunga,, e un pol
lice groíía nel doífo ;, dond'ella fuole di ven^ 
tare piu e piíi piccola, fino all1 eüremua del. 
denti , i. quali fono piü o meno fra loro di-
flan t i , fecondo il maggiore o mi ñor grado 
di finezza dell'opera intefa . L ' a g o , final
mente, é in forrm d'un ago comune , ma. 
piíi groífo e piu lungo. 11 fuo ufo é d i p r e -
mere e ferrare la lana e le fete, quando v'é-
qualche linea o colore che non iñia bene.. 

Eííendo preparata ogni cofa per Topera,, 
e pronto T Opéralo ad incominciare , fi met-
te quefti ful rovefeio della pezza , colla fuá-, 
fchiena verfo il difegno; cosí ch' ci lavora , 
in certo modo , alia cieca, nulla vedendo 
di quanto egli fa , ed eífendo coñretto ad. 
abbandonare il fuo pofto, e andaré dalT al-
tra banda del telaio , ogrii qual vol ía el vuol 
oífervare ed efaminare i! pezzo , per.correg-
gerlo col fuo ago da premere . 

Per mettere qualche feta , &c. nelT or
dito , egli prima fi vo l ta , e guarda il fuo. 
difegno : pofeia prendénda uno fpiedo ca
rleo del color convenevole , lo colloca in-
fra i fili delT ordito, i quali egli porta at-
t ra verfo T uno alT altro colle dita, coi mec-
zo de'liccj, o fpaghi a í U c c a í i ai baftone o 
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pettine de' liccj : cib va egli replicando 
ogni volta che ha da cambiare il fuo co

lore . 
MeíTa la feta o lana , ei la batte colla 

fuá canna o pettine , e quando egli ha cosí 
kvorato in parecchie file Tuna fopraTal 
n a , va a vedere V effetto che fanno; nél-
h mira di riformare i contorni col fuo ago, 
fe occorre. 

A mifura che Topera avanza, la ravvol-
gono ful fubbio inferiore , e dal fubbio fu-
periore ne fviluppano tanto ordito, quanto 
ior baña per continuare la pezza: lo íkffo 
fanno del difegno , che ña. ¿ k t r o a loro . 
Quando le pezze fon' ampie, vi fi debbou 
impiegare parccchj opera; alia volta. 

Abbiamo due fole cofe da aggiugncre: la 
prima ; che quefta Tappezzeria d'ordito a l 
to ( che i Franzefi chiamano Tapijferie de 
hau íe l ice) avanza aflai pih lentamente che 
eiaelia d' ordito baffo ^ e richiede quafi dop-
pio terapo e doppia fatica . L a feconda ; 
ehe tutta la diffcrenza , che 1'occhio pub 
ícorgere fra le due forte , con filie in que-
íto , che nz\V ordito baffo v' é un fileíío rof-
fo , della larghezza d'un duodéc imo di pol-
lice in c i rca , il quale fcorre , da ciafcuna 
banda , dalla cima fino al fondo ; 11 che 
manca neli1 ordito a l to . 

Mani fa t tu ra della T A P P E Z Z E R I A d? ordi
to baffo. I I telaio , fopra cui fi lavora 
1-ordito baffo , é affai í imile a quello de' 
Teffitori : le fue par ti principali fono due 
forti pezzi di legno , che formano i lati 
del telaio , e reggono a ciafcun capo un 
fubbio o rotólo : fono foftenuti al fondo 
con- altri forti pezzi di legno , a maniera 
di írefpoli; e per tenerli ancor piü fermi, 
fono parimente attaccati al pavimento con 
una fpezie di appoggj puntelli, che ne im-
pedifcono ogni fcoífa, febbcne vi fono alie 
volte quattro o cinque operaj alia- volta po-
fati ful fubbio antcnore. 

I rotoli o fubbj hanno ciafcheduno i lor 
orecchioni , mediante i quali fi foftengo-
no : fi fanno volgere col mezzo di gran 
caviglj di ferro; della lunghezza di tre pie-
di . Lungo ogni fubbio corre una fcana-
laíura , in cm ü colloca un pezzo di le
gno di circa due poliici in d iámetro , e 
qpáfi ddla lunghezza del rotólo : quefto 
pezzo riempie interamcnte la fcanalatura , 
m. cm e ht,to cd artaccato, di fpazJo. in. 

jfpazio , col mezzo di caviglj di legno ¿ 
A U ' uno e all' altro di quefti pezzi di le
gno s'appiccano le due eftremitadi delPor* 
dito , che viene avvolto ful fubbio pib lon-
tano; e Topera, a mifura ch'ella avanza, 
ful piíi vicino, 

Aítraverfo ai due lati , quafi neí mez
zo del telaio , pafifa una ñanga di legno , 
la quale foftiene certi piccoli pezzetti di 
legno , non diííimili dallo ü i lo d' una bi-
lancia : a quefti pezzi ftann'appiccate cer-
te cordelle r che reggono certi pettini, con 
cm T opéralo , col mezzo di due calcóle 
fotto il telaio, fulle quali egli merte i fuoi 
piedi , da un movimento ai liccj , e fi
che le fila deli' ordito s'alzino e s'abbaf-
fino alternatamente. Ogni telaio ha raag-
giore o minor numero di queíli pettini 
o bafloni faltanti ( come gli Inglefr l i 
chiamano , fpring-fiaves ) e ciafcun ba-
í lone piu o meno l i c c j , a proporzione che
la Tappezzeria é comporta di maggiore o 
rainór numero di fili. Vedi T E L A I O . 

II Difegno, o la Pittura , che il T a p -
pezziere ha da feguitare , fi colloca fotto P' 
ordito ov' egli é foftenuto di fpazio in if-
pazio con cordelle , mediante le quali íí 
porta il difegno plli vicino aiTordito . Vedi; 
DlSEGNO 

Montato il telaio, vi íi lavora con due 
frrumenti , cioé , la canna o pettine , c 
la fpola , chegÜ Inglefi c h i a m a n o ^ í í c . Que-
fia fpola fa- lo íkffo ufizio , che quellat 
del Teffitore : ella é fatta d'un legno du
ro e lifcio , della groffezza di tre o quat-
í-ro cordelle nelie eílremitadi , ed alquan-
to piu nel mezzo , e deila lunghezza dir 
tre o quattro pollici . Sopra quefta s' av-
volgon le fete , od al tre materie. da ado-
perarfi per trama della Tappezzeria . L a -
canna o pettine é di legno , o d' avorio,. 
egli fuole aver denti da tuíte e due le 
bande ; é della groffezza d' un pollice in 
circa nel mezzo, ma va dirainuendo per' 
ciafcun verfo fino alT eftremita dei denti r 
ferve a batiere i fili della trama T uno con-
tro Taltro , fubito che Toperaio gli ha paf-
fati e collocati colla fuá fpola fra le fila-. 
delT ordito.. 

L'Operaio fia feduto fur uno fcanno da--
vanti al telaio, col fuo petto contro il fub--
bio , frammeffovi folo un cuíf inood ori 
r& 3 ed m tal poíitura r feparando collfc 
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dita i fili deU'ordito, affinch'eí po0a vedere 
i} Difegno che ci fla fotto, e prendendo una 
fpola carica del color convenevoie, la fa paf-
fare tra i fili , dopo d'averli alzati , od ab-
baflati , col mezzo delle calcóle che rauo-
vono i baftoni Caltanti» e i l i cc j . 

Finalmente , per calcare e ferrare le fila 
di feta, o ñ a m e , &c . cosí collocate , egli 
ce batíe colla canna o peí t ine ogni corfo , 
cio$ quanto la fpola ne lafcia nel fuo paífare 
c tornar indietro. 

Cib. ch 'é aíTai notabile nella Manifattura 
dell' crdito baffoy e che le é coraune con quel-
la dell' a l t o , fi é } che tutto fi lavora dalla 
banda del rovefcio ; talmente che i' Operajo. 
non pub vedere i l dritto della fuá Tappezze-
r ia , , finché la pezza non fía finita , e levata 
dal télalo0 

T A R A , nel Coramercio , qualche difet-
to , guafio, o diminuzione nel pefo, quan-
tit̂ a x o qualita dclle mercanzie t Vedi N E T -
T O . 

I I venditore ha d'ordinario a fare 11 con
tó col comperatore per la T a r a , e i l T r e t , 
come dicono gli Inglefi» Vedi T R E T . 

T A R A , íi ufa piu particolarmente per 
uno fcemamento,, o diffalco nel prezzo d'una 
mercanzia ,. riguardo al pefo di caíTe,, bot-
t i , facchi , fporte, &c . 

La, Ta r a h aíTai differente in differenti 
mercanzie : in alcune non fe ne permette 
vcruna affatto, —Quef la é una cofa molto 
piíi offervata i a Olanda , che in Inghilter-
r a , od altrove:: I I Sig. R icarda Autoremo
derno, trattando del Commercio d'Amfter-
dam , oíferva ,. che le Tare fon'uno de 'p iü 
conCderabiji articoli , che un Mercante dee 
í a p e r e , fe vuol trafficare con Ccurezza. 

Al ie volte la Ta r a fi regola , in certo 
modo , coii? ufanza 3, ma generalmente, per 
evitare, ogni difputa , i l venditore e ' l com-
pratore fanno. un particolar accordo circa la. 
m e d e í i m a , Aggiugneremo qui dal foprac-
cennato Autore , alcuni efempj di Tare ac-
cordate in A m í l e r d a m , . rimandando il Let -
tore per un pih. ampio ragguaglio a l di luí 
l^egoci- dyAmJierdam y ftarap.. 1722. 

L e lañe di Spagna fono foggette ad una 
fpezie di doppia* : p e r c h é , primo, íi, 
deduce la Tara: í egnata fulle baile e dopo 
q.uefia, 24, libbre di T a r a per, ogni pefo di: 
175 libbre , oltre il diffalco peí prooto pa-
§ a m e n í o . Per verita j per le lañe ordina-
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r í e , i l y.enditore accordera di radopiudi 14 
per cerno per l' intera T a r a ; per la qual ra-
gionc fi dee fare il contratto pr ima. 

L a T A R A deU'allume Romano é ^ . l i b . 
per facco» 

del butirro d' Irlanda , &c. 2a 
per cerno . 

della borrace cruda , 15 l ib . pm 
cento . 

del cinnamomo, 17 UbJafoma > 
de' capperi, 33 per cerno. 
del pepe blanco, 40 l ib . perhi' 

r i l e . 
del pepe ñ e r o , 5 l i b . &c . 

T A R A N T I S I M O , T A R A N T I S M U S , nel
la Medicina , la malattia caufata dal morfo 
della Taran te la . Vedi T A R A N T O L A . 

I pazienti di q u e ü o male fi denominan© 
T a r a n t o h t i , . T a r a n t a t i » 

II Dr. Corne l io , nelle Tranfazioni F i lofo-
fiche, lo rapprefenta come un male í m m a g i -
nario j e dice , che i Tarantolati . , o quegll 
che fe ne credono attaccati ( eccettuandone 
coloro, che fi fingono tali peí loro fini par-
ticolari ) fono per lo piü giovani zitelle la -
í c i v e t t e , che gli Scrittori Italiani chiamano 
Vonne d i fale , le quali cadendo , per qual
che^ particolar indi fpoí iz ione , in una malin-
conica pazzia , fi perfuadono , fecondo la. 
volgar prevenzione, d'eíTere ftate punte da 
una Taranto la . 

M a la prova deH'altra parte della quifiio-
ne é troppo forte per effer rovefeiata, co
me fi vedra dal feguente articolo. 

T A R A N T O L A , nella Storia Natura lc , 
un infetto velenafo , il cui morfo da il no-
me ad un nuovo male. Vedi T A R A N T I S M O , 

L a Tarantola é una fpezie di ragno , de-
nominato dalla C i t t a di T a r a n t o , nellaPu-
gl ia , ov'el per lo piü fi trova: ella é incir-
ca della grandezzad'una ghianda; e d é g u e r -
nita d'otto piedi , e di altrettanti ocehi ; 
il fuo colore é vario ; ma ella é fempre pe-
lofa: forgono dalla fuá bocea due corna , o 
trombe ,, fatte un, po' curve , colle punte 
eftremamente acure, per cui ella manda i l 
fuo velcno. 

I I Sig. Ceoffroy o í f erva , che queüe corna 
fono in continuo moto , fpezialmente quan-» 
do 1'anímale va cercando i l fuo alimento; 
dond'egli c o n g h i e t í u r a , che fieno una fpe
zie di narici mobi l i . 

S i trova la Tarantola* in varié altre partL 
d'Itar 
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a Italia , ed anche nell' Ifola di Corfica ; 
mu fol quelle di Puglia fono pericoiofe: an« 
cor quefle , quando di l̂ i fon rimoíTe, di-
cefi, che diventano innocenti: fiaggiugne, 
che anche in Puglia fi debbono aflai t me
re aueíle fole che fi trova no nelle pianure; 
poiché Parla v ' é piu calda, che ne'monti . 

II Sig. Geoffroy aggiugne, come parered1 
alcuni , che la Tarantela non é mai veleno-
fa , fuorché nella flagione della c o p u l a e 
Baglivio "penfa, ch"ella non é rnai tale, fe 
non nel calor della State, particolarmente 
nella Canicola , alior quando , diventando 
rabbiofa, ella vola a chi le paífa vicino. 

II di lei morfo cagiona un dolore , che da 
principio fembra molto fímile a quello, che 
fi feote dalla puntura d'una pecchia, o d' 
una fórmica : in poche ore il paziente pro-
va un algore od intirizzamento, e la parte 
offefa diventa fegnata con un picciol circo-
lo l ív ido , il quale poco dopo crefee in un 
tumore aííai dolorofo: dopo un altro breve 
fpazio egli cade in una profonda malinco-
nia , reípira con molía difficolta, fe gli fa 
debole il polfo, gli van mancando i fenfi j 
ei perde alia fine ogni fenfo e moto, e fea 
muorc, fe non é ajutato. M a quefli finio-
mi vengono alquanto di í ferentemente , fe«-
cando la natura dclla Tarantela , e la difpo-
íizion del paziente. U n ' avverfione al ñero 
ed a ü ' a z z u r r o ; ed al contrario, un' affczio-
ne al bianco , al vofl'o, ed al verde, fono 
altri ftrani fíntomi di queuo raale. 

Tut ta I' afiiftenza , che la Medicina é fla-
ta capacc di trovare col raziocinio, confi-
íle in alcune applicazioni Chirurgiche fulla 
ferita, in cordiali, e in fudorifici; ma que-
ñ\ non fono molto efficaci : una cofa, che 
vale infinitamente di piu , e a cui la ragio-
ne non avrebbe mai poéuto penfare, é la 
Mufica . Vedi M Ú S I C A . 

Súbito che il paziente ha perduto e fen
fo e moto , un Mufico prova diverfe arle 
fur uno flrumcnto; e quando ha incontrato 
quella , i cui tuoni e modulazioni conven-

-gono al paziente, fi vede, che quefli fain> 
mediatamente un fievol moto: prima le di
ta corainciano a moverfegli in cadenza, po-
feia le braccia, indi le gambe, e a poco a 
poco tutt' il corpo: alia fine ei s'alza in pie-
di , e comincia a bailare; crcfcendogli fem-
prc la forza e V m'iviti. Alcuni continue-

T A R 271 
ranno a bailare per fei ore fenza intermif-
fione. 

Dopo queflo, lo mettonoa l e í t o ; e quan
do lo giudicano fufficitntemente riílorato e 
rimeífo del fuo primo bailo, lo chiamano 
fuor del ietto , colla flefs'aria, per un fc-
condo» 

Si continua queíF efercizio diverfi giorni, 
fei o fette al p iu; nel qual tempo il pazien
te trovafi eflremamente affaticato, ed inca-
pace di bailare piu a lungo; ch 'é il fegno di-
ÍHntivo d'eífer egli guarito : perché tanto 
che il veleno opera i n l u i , ei ballerebbe, fe 
fi volefle , fenz' alcuna difeontinuazione ; 
fin che morrebbe di pura perdéta di forze* 

I I paziente conofeendo fe fteíTo flanco , 
comincia a ritornare in sé ; e fi defla, co
me da un profondo fonno ; fenz1 alcuna r i -
membranza di quanto é fucceduto nel fuo 
paroffismo, e neppure del fuo bailo . 

Talvolta i l paziente che cosí fi rimette 
dai fuo primo acceífo , guarifee del tutto ; 
fe non guarifee , e g ü fi trova oceupato da 
certo'buio di triftezza ; fchiva la vifla degli 
uomini , e cerca deU'acqua ; e fe non fegU 
tiene l'occhio addoffo , in qualche fiume fi 
gitta . S' egli non mucre , dopo un anno 
gli torna il male verfo lo fleíTo tempo, ed 
é portato di nuovo a bailare. Alcuni han-
no avuto quefli ritorni regolarmente per 
venti o trent' anni . 

Ogni Tarantolato ha la fuá aria pardeo-
lare e fpecifica; ma in genérale fono tutte 
arie vivaci e fpiritofe quelle, che fanno la 
cura . Vedi T U O N O . 

Queflo ragguaglio fu dato all 'Accademia 
Reale delle Scienze dal Sig. Geojroy , al fuo 
ritorno d' Italia , in 1702 ; e confermato 
con lettere del P. Gouye. Baglivio ci da una 
firaile Iftoria, in un'efpreffa Di í fertaz ione 
íulla Tarantela 1 pubblicata 1'anno ¿ é f é ^ 

A tali fatti flraordinarj, non é raaravi-
g l ia , fe fi aggiungono alcune poche favo-
le i come , per efempio, che il paziente 
non é attaccato dal male , fe non tanto 
che vive Tinfetto; e che la Tatantola bal-
la ella fleífa , per tutto quel tempo , la 
medefíma aria colla perfona morf ícata . 

Teórica degli effetti del morfo della T a -
rantola, fecondo i l Sig. GeofFroy. — I l fuc-
co velenofo introdotto d a l l a T ^ r ^ » ^ pu5 ? 
come penfa il Sig. Ceoffroy , daré a nervi 

un 



2 7 - T A R 
un grado di tenfione, maggiore di quel ch' 
é lor naturale , o che é proponionato alie 
ior funzioni: c quíndi nafce una privazione 
•di cono íc imento e di moto. M a alio fteflb 
tempe queña tenfione , eguale a queüa di 
aleune c o r d e r u n o flruraento, raette i ncr-
vi in unifono a ccríi tuoni, e gli obbüga 
Ü tremare c fcuoter í i , dopo le agitazioni in 
Ior caufate dagli ondeggiamctui e vibrazio-
ni deir aria convenienti a que'tuoni. E quin-
•di quella maravigiiofa cura per via della M u -
iica : i nerv i , cosí rimeffi nel loro moto , 
richiamano a sé gli fpiriti , che prima gli 
á v e a n o abbandonaí i . Vedi UNISONO e C O N -
CORDANZA 

Si pub aggiugnere, con quaiche probabi-
Hta , e fu gli íkffi principj, che 1' avverfion 
<iel paziente per aleuni colori nafce da che, 
la. tenfione de'fuoi nervi , anche fuori del 
paroffismo , eflfewdo fempre differente daqucl 
ch'ella é nello ftato naturale, le vibrazioni, 
che que' colori «aufano nelle fibre del cer-
vello , fono contrarié alia loro difpoíizione , 
e producono una fpczie di di í lbnanza, che 
é dolore. 

Teórica degli effetti del morfo della Taran-
tola, /eccWo il Dr . Mead . — Pare che la 
raalignita del velcno della Tarantela confi-
íta nella fuá gran forza ed e n e r g í a , concui 
egli immedia íamente produce una ftraordi-
naria fermentazione in tutto il fluido arte-
riofo; con che la cra/i e teffitura di queüo 
ne reíta notabilrnente alterara : laconfegucn-
za della qual alterazionc , quando Tebolli-
zione é paíTata , dee efler neccífariamente un 
cangiamento nella coerenza delle di lui par-
t i , per cui i globetti, i qualí prima con egual 
forza l'un i'altro premevanfi , hanno ora un 
nifus od azione affai differente ed irregola-
r e i coficché alcuni di loro s'attaccano infie
rne con tale fermezza, che ne compongono 
delie molécula , o piccioli viluppi: per que-
í l o motivo, ficcome ora lo fteíibfpaziocon
tiene un maggior numero di globetti , che 
pr ima , e ficcome l'impuifo di raolti di que-
fíi, quando fon' infierne unit i , differifee giu-
íla le condizioni della lor coerenza, quanto 
alia magnitudine , figura, &c. T impeto , 
con cui quefto fluido é fpinto verfo le par
t í , non folo fara in alcuni colpi maggiore 
del!' ordinario , ma la preííura fopra i vafi 
del fangue dev'effere aflai ineguale ed ir-
regolarej e quefta fark particolarmcnte fen-
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tita in q u e í l i , che fono i piu facili a diften-
derfi, come quei del cervello&c. 

C o n cib il fluido nervofo dee neccífaria
mente eífer meífo in varj moti ondeggian^ 
t i , alcuni de'quali faranno fimili a quelii , 
che diíferenti oggerti , A quaü operano su 
gli organi o le paífioui dell'intelletto, na
turalmente in lui cecitano ; fopra di che 
ne debbon feguire nel corpo quelle tali azio-
n i , che íogl iono eífere le conftguenze del
le varié fpezie di t r i ñ e z z a , gioia, dtfpera-
zione, o fimili determinazioni del penfie-
ro . Vedi P A S S I O K I . 

Queí l ' é , in certo grado , una coagula-
zione del fangue, laquale, quand'é accom-
pagnata d'un caldo ftraordinario, comen'c 
il cafo in que' Paefi , ove quefle creature 
abbondano, produrra tanto piü certamente 
effetti fimili a quefli: concioífiaché gli fpi
riti feparati dal fangue cosí infiammato, e 
compofto di particelle dure, fiífe e fecche, 
debbono inevitabilmente partecipare dique-
fia alterazionc; vale a diré , laddove il lor 
fluido é compofio di due parti , Tuna piíi 
attiva e v o l í t i l e , i 'ahra piu vifeida eglu-
tinofa, che é una fpezie di veicolo alia pri
ma ; la loro parte attiva avra una troppo 
gran propopione alia vifeida ; per confe-
guenza debbono avere ?olatilita e forza mag
giore dell'ordinaria , e percib , alia minima 
occafione iramaginabile , fi determineranno 
irregolarmente ad ogni parte . 

Da l che ne proverranno capitomboli, col
lera, o timore , per una leggier caufa ; eflre-
mo placeré a quanto é t r i v i a l e , come colo
rí particolari, o fimili: e dall'altra parte, 
tríflezza a cib che non é grato alia vifta ; 
anz i , rifo, difeorfi ed atti ofeeni , e que' 
tali fintomi che accompagnano le perfone 
morficate ; perché in quefta colf í tuzionedel 
fluido nervofo , le piu leggíere occafioni 
faranno un si reaie rifluífo e ondeggiamen-
to del medefimo al cervello , ed ivi pre-
fenteranno fpezié tanto v ive , quanto pub 
produrle la caufa ed ímpreífion la piíi for
te nel di lui flato e condizion naturale ; an
z i , in una cotal confufione, gli fpiriti non 
poífono talvoita far di meno , fenza la mini
ma manífefla caufa , Ü affrettarfi o precipi
tare verfo quegli organi , a'quali aitre vol-
te fono ftati colla maggior frequenza deter-
mingti ; ed ogn'uno sa cofa fon quefli in 
Paefi caldi. 

G l i 
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G l i efFetti della Mufica fulle ^erfone , 

che fono toccbe di queflo velcno , confer-
man la Dottrina (ii fopra efpoí ia . — Irape-
roccbé egli é noto, che il moto muícolare 
altro non é che una contrazione del!e fi-
bre, prodotta dai fiuidi arteriofi , che fan-
no un'ef fervt ícenza col fucco nervoío , ' i ! 
quale , mediante la leggiera vibrazione e 
tremore del ñ e r v o , paffa nel mufcolo. V e 
di M U S C U L A R E . 

Cosí V' é un doppio effetto ed operazio-
ne della Mufica , cioé , fopra il corpo, e 
fopra la mente: un'armonía vivace eccita 
vive fpezie di gioia e di contento, che fo
no ferapre sccompagnate d' un polfo piu 
frequente e piü forte , o d'un maggior in-
f lu í ío , che del Jiquor de'nervi íi fa ne'mu-
feoü ; dal che ne debbono feguire imme-
diatamente azioni conformi. 

Quanto al corpo , poiché ba í lava , per 
mettere i mufeoli in azione, il caufare que' 
tremori de' nervi , per via de'quali il loro 
fluido viene alternatamente cacciato neile 
fibre moventi , egli é tutt'uno, fe cibfifa 
per la determinazione della volonta, o per 
le impreíTioni efieriori d'un fluido e la í l i co . 

T a l e é l' aria ; e che i fuoni lleno le vi-
brazioni di quefla , non v ' é difputa: que-
fli, percib , g iuñamente modulati poí íono 
fcuotere i nervi tanto realmente, quanto 
lo pub fare V imperium voluntatis y e poí íono 
per confeguenza produrne eguali efifetti. 

I I beneficio deiia Mufica non folaraente 
nafce dal ballamento della perfona che la 
fente , e dali'evacuazione , ch'ella cosí fa , 
per fudore, d' una gran parte del fluido in-
fiammativo; ma oltre c ib , flecóme le repli-
cate percuffioni deU'aria dalla Mufica pro-
doíte fcuotono con immediato contatto le 
fibre contrat t i l i á d l e membrane del corpo, 
fpezialmente quelle dell'orecchio, le quali 
eífendo contigue al cervello, comunicano i 
lor tremiti alie di lui membrane evafij da 
q u e ü e cont inúate feoflfe e vibrazioni lacoe-
renza delle parti del fangue ne refla perfet-
taraente rotta , e la coagulazione impedita : 
coficché venendo , mediante il fudore, ri-
m o í í o i l caldo , c rimofla la coagulazione 
mediante la contrazione delle fibrille mu-
fcolari, fi rimette Ja perfona offefa nel fuo 
priñino ñ a t o . 

Se taluno dubitaflfe di quefla forza nell' 
a n a , confideri, che nella Meccanica fi di-

T m o V I H . 
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moflra, che la rainima percuíflone del piti 
picciol corpo pub fuperare la refiftenza di 
qualunque grandií í imo pefo, che é in quie
te; e che il tremor lánguido deli 'aria, che 
vien fatto dal íuono d'un tamburo , pub 
fcuotere i piu vafli edificj. 

M a oltre a quefto , dobbiamo conceder 
molto alia determinata forza , e raodula-
zion particolare delle percuffioni tremolan-
ti i conciofl iaché fopra corpi contratt i l i pub 
operare un certo grado di moto del fluido 
ambiente, benché un maggior grado di mo
to , diverfamentequalificato, non poíTa pro-
durre la m í n i m a cofa d' un fimile effetto ; 
quefto non folo fi vede in due flrumenti 
muficali di comune incordatura , ambi sc-
cordati alia medefima altezza ; ma anche 
nell' arte , che molti hanno, di trovare il 
tuono o la nota che particolarmente ap-
partiene ad un bicchiere d ivetro , oveque-
íti accomodando cfattamente la loro voce 
a quel tuono, e nulladimeno formándola al
ta e durevole, fanno che il v a í o , ancorché 
non toccato, tremi prima, e pofeia crepi ; 
il che non fuccede, quando la vo.ee é trop-
po baífa, e troppo alta . Ved i SUONO . 

D a tutto cib non riefee cofa difficile il 
concepirc, per qua! caufa differenti perfone 
infette di quefla forta di veleno richieggo-
no una difíerente forta di Mufica , per ot-
teneine la guarigione ; poiché i nervi e le 
membrane d i f i r a t t i l i hanno differenti tenfio-
ni , e per confeguenza non fono tutti egual-
mente difpofti a ricevere egual impreí í ione 
dalle fleffe vibrazioni. 

T A R G A , fpezie di Scudo d i legno, o di 
cuoioi cosí detto dal Latino-, tergum > per
ché originalmente era fatto di cuoio , lavo-
rato dal doíío d'una pelle di bue. Vedi 
S C U D O . 

T A R G U M , nella Letteratura Sacra , un 
nome che gli Ebrei danno alie loro Glofe 
e Parafrafi Caldee fulla Scr i í tura . Vedi PA-
R A F R A S E . 

Siccomegli E b r e i , durante la lunga loro 
Catt iv i ta in Babilonia, aveano dimenticato 
la lor antica l ingua, T Ebrea ; ed allora in -
tendevano fol quella de'Caldei lor Padroni: 
era neceffario di fpiegare i Profeti in quel 
linguaggio i e ad una tale neceffita deeíi i l 
primo principio della Parafrafi Caldea, fatta 
per rendere intelligibile il fenfo del T e ñ o , 
V e d i EEREO. 

M m Ognt 
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Ogni Dottore fece una Parafrafi di qnal-

che parte del iiiedefimo nella lingua volga-
re ; e Cccome quefte varié interpretazioni 
divennero col tempo aflai voíum'tnofe , certi 
Rabbini intraprelero di raccorle infierne: e 
quefta Raccolta la chiamarono il T a r g u m . 

N o n convengono i Dottori Ebrei circa 
T antichita del Targum , perché avendo gli 
Ebrei piíi modtrni mefcbiaío i lor proprj 
Comet i í i con quelü degli antichi , non fi 
pub fiflare un' E t ^ oJ Era certa per tutta 
l 'Opera . 

Si crede comunemente , che il Rabbino 
Jonathan, il quale vivea fotto il Regno d' 
Erode il Grande , abbia fatto laprima Ver-
í lcne ¡Caldea de' Pro fe t i ; e con que Ha Ver-
fione mefcoíato le interpretazioni prefe dal
la Tradizione . <— Certo fí é , che 0?¡keios 
t ra dude il Pentateuco quafi pároli per paro
la , e íenza alcuna parafrafi ; ed u:\ altra 
verfione á ú Pentateuco fi z í c ú v t ñ Jonathan , 
ma íenza moka ccríezza . Vedi P E N T A 
T E U C O . . 

Qaareto al T a r g u m , o Parafrafi fugli al-
tri l ibr i ; gli Autori ci fon poco n o i i , egual-
mente che quelh del Targum di Gcrufa-
lemmc , che é un' aitra Parafrall imperfet-
ta fopra i cinque L i h n di M e s é : talmente 
che in rigore il Targum di Jonathan v e di 
Onkelos é la fola Para i ra fi di qualche auto-
r i t a . Vedi P A R A F R A S F . 

II ragguaglío attilbuito a Scaligero é que-
flo : FEbreo fu tradotto in Ca ldeo , fotto 
il Regno di T i b e r i o , da Jonathan ; i Pro-
feti á-A Onkelos; e i Libri di M e s é in buon 
Gerofolimitano antico, che allora in Geru-
falemme fi ufava, come ora il Latino pref-
fo molte Nazioni d' Europa . 

Egl i é certo, che v'era un Targum Hte-
rofolymitanum tuttavia eí i í lente : egli era 
feritto in lingua volgare; ma effendo que-
fla allora grandemente corrotta , abbiamo al 
prefente gran difficolta ad intenderlo. 

Quei Ta rgumi jU potrebbero aver veduto 
Gesíi Cr i f to ; é ficuro, che viveano lungo 
tempo prima della prefa di Gerufalerame. 
Scaligerana. 

T A R I F F A , libro d i p r e z z i , unaTavo la 
o Catalogo, formata d'ordinario in ordine 
d'Alfabeto , contenente i nomi di varíe 
forte di mercanzia , coi dazj o gabelle da 
pagarfi per le m e d e f í m e , come ílabiliti per 
Autoritk, ed accordati fra i varj Principi e 
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Stat i , che infierne fanno commercio. Ve 
di C A B E L L A , D A Z I O , &c. 

T A R P E I O , T A R P E I U S , nell' Antichita , 
un epíteto dato ad una roccia , balza , o ra
pe , nelfantica R o m a ; di un'altezza nota-
•bile; donde, per la Legge dclle dodici-Ta-
voie , venivan precipitati i rci di certi d e 
l i t t i . * — Su quefta roccia appunto fi fab-
bricb il C a m p i d o g ü o . Vedi C A M P I D O -
G L I O , 

* L a Rupe Tarpeia pote a jorfe ant tea-
mente ejfere feofcefa abbafianza da un la
to per romperé i l eolio ad un nomo y ma 
non potea mai ejfere ¡ l a t a d i quella fot-
préndente ahezza , d i cu i fanno menzio-
ne alcuni Scrit tori , fe puo formarfene 
qualche gtudicio dal la d i lei apparenza 
prefente . Vedi le Lettere d i Burnet , 
p . 238. e i l N . Viaggio d i Mi í fon , 
p . 103. 

E l l a rrt íc il nome da una Veftale, det-
ta Tarpeia , la quale diede in mano alie 
Sabioe il Campidogh'o, di cui fuo padre era 
Govtrnatore ; a condiz íone che le darebbe-
ro tutto cío che elle portevano Tulle lor brac-
cia funllre , inteudendo le loro ímanigl ie . 
— M a in cambio delle ímanigüe , le gutarono 
quelte i loro Scudi ( ch' elle parimente por
ta va no ful lor braccio íiniftro) fulla tel ia, 
e cosí fchiacciandola 1' uccüero . 

Altri aferivono la refa del Campidoglio 
al di lei padre, Spurio T a r p c i o ; ed aggiun-
geno, che egü fu precipitato giü da quella 
rupe per ordine di Romolo ; e che d' al
lora umanzi qucílo divenne 11 caftigoditut-
ti i rei di fimil í o r t a . 

T A R P E J Giuochi) L u d i T A R P E I I , erano 
giuochi iaíl ituiti da Romolo , in onore di 
Giove F c r t í r l o ; detri anche Capi tol ini L u 
d í , Vedi C A P I T O L I N O . 

T A R S I ' A , lavoro d i commettitura ; una 
curiofa loria di Uvoro , compoí to di pez-
zuoli di leguo fino, e duro, di diverfi co
lorí j attaccatO) in fottili fette, furunfuo-
lo \ e talvolta arnechito d'akre marerie , 
come tartaruga , avorio 5 ftagno, ebronzo . 
G l i Ingleíi lo ehiamano Marque t ry . 

V1 é un' aitra fpezie di Tarfia fatta, in 
cambio di legno, di vetri di piíi colori i ed 
una terza, in cui nuil'altros'adopera, che 
pietre preziofe, e i piíi ricchi marmi: ma 
quefte fi ehiamano piíi propriamente Lavo
ro Mofaico . Vedi M O S A I C O . 

L'arte 
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I ; arte d' intarfiare é a lía i antica , e fi fu p po
ne che fia paíTata dall' Oriente tW Occidente,, 
come una delle fpoglie che i Romani portaro-
no dall' A fia . Per veri ía cib non era allora che 
una cofa ben fcmplice ; n é , fin al quindice-
íimo Secó lo , giuns' ella a qualche perfezion 
lollerabile, fra g!i I ta l iani : egli fembraper 
a! tro, ch* ella fia arrivata al fu o colmo nel 
ciciaflettefimo S e c ó l o , preífo i Franzefí . 

Prima di Giovanni di V e ron a , cb' era con
temporáneo di Raffaello, le pm. belle opere 
di quefia forta non erano che bianche e 
nere , che fono queile che ora fi chiamano 
More/che i ma que! Religiofo , che avea ta
lento per la Pittura, macchib i fu o i. legni 
di tinture od olj cotti , i quali i i penetra-
vano» M a egli non andb piü oltre , che a 
rapprefentare fabbriche e profpettive , che 
non richieggono gran varietk di colori t 
Q u e g ü che a lui fucceífero , non foio mi-
gHorarono fuíf invcnzione di tignere i le
gni , per via d" un fegreto ^ da lor trova-
to , di bruciarli fcnza che fi con íumaí fero , 
il che ferviva tí lremaraenre bene perl'oni-
bre ; ma ebbero anche i l vantaggio di buoa 
numero di nuovi b«i legni di colon' natu
ralmente lucenti y colla fcoperta deH'Arae-
r i c a . — C o n queile affifienze cotal Arte é 
Qra capace d' imitare qualfifia cofa 5 ondeal-
cuni T' appellano V ¿ífite d i pignere m legno ̂  
Vedi P I T T U R A .. 

I ! fuolo, ful quale fi han da ordinare ed 
incollare i pezzi , é ordinariamente di quer-
cia o abete ben fecco ; e per ovviarne le. 
piegature, egli é compoflo di, varj pezzi i a -
collati infierne. I I legno da adoperarfi , ef-
fendo ridotto. in faglie della groífezza d'una. 
cordeila, fi micchia di qualche colore , o fi: 
fa ñero per ombra ; il che alcani efFettua-
no col raetterlo in arena eil re mamen te ri-
fcaldata fopra il fuoco,, altri col tuffarlo m 
acqua di calcina e in folimato , ed altri in 
olio di zolfo. —• Colorito c o s í , fi forma-
no i contorni de' pezzi , fecondo. le partí 
del Difegno che han no da rapprefentare. 

QueíV ultima é la, pih difflcil parte della; 
Tarña , e quella in cui fi richiede la mag-
gior pazienza ed attenzione . I due princi-
pali ftrumenti, che quivi fi adoperano, fô -
no la fega e la. morfa; Tuna, per tener fer-
mo i l lavoro, che fi ha tra mano 5 Taltra ¿ 
per diminuirne gli eürera i , quand' occorre. 
^ U morfa, é di legno. ed ha una delle. 
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fue. fpaccature filfa , l'altra mobile, e íí 
apre e ferra col piede, col mezzo d'una cor
da attaccaía ad una calcóla . L a fuá ñruttu-
ra é aífai ingegnofa , e nuliadirneno abba-
fianza fcmplice : fi concepira fáci lmente 
dalla figura i, T a v . M i f c d l a n e a , fig. 1» 

L e foglie da formarfi (perché íovente fe 
ne formano tre o quattro infierne dellaíief-
fa forta) fi raettona entro le fpaccature del
la morfa , dopo che fi fono incoüate fulla 
parte efieriore del Difegno , il cui proffiio 
elle hanno da ftguitarei indi TOpcraiopre-
mendo la calcóla , e cosí ftrignendo il pezzo, 
fcorre colla fuá fega tuttí gli orli del Dife
gno , — ColL' uniré cosí e formare tre o 
quattra pezzi infierne , non folamente íi 
guadagna tempo, ma fi rende anche la ma
teria tanto piu atta a fofienere lo sforzo del
la, fega / la quale , per quanto ella fia dili-
cata , e per quanto mai leggiermente pof-
fa I' Operaio condurla, fenza una tal pre-
cauzione , farcbbe capace di produrre fcheg-
gie , e in tal modo guaftare la. beliezza del; 
lavoro „. 

Quando Topera ha da eífer compofla. di; 
una fola fpezie di legno , o di tartaruga y. 
fu 1 un fondo,, o fuolo di rame o di í lagno, , 
o vice verja \ formano-; í o b í m n t e due foglie 
T u n a fopra L'altra, cioe,, una; Logliadi,me-
tallo ,, ed unai fog!ia; di Jegno-o tai taruga:: 
Quefto fi, chiama fegare in- contxappavte | 
perché col; rierapiere le cavita: d' una dtlle. 
íogl ie co'pezzi che vengono fuor dell'altra 
il metallo p ú a íervire di fuolo, al legno , e-
il legno, al metallo.. 

Eormati cosí: colla fega tutt' J pezzi , e: 
raarcati , per. poterll riconofcere ,, e dataíli 
I' ombra nel modo- giai mentovato ; ne in-
tarfiano od attaccano ciafcheduno al fuo luo-
go nel c o m ú n fuolo ; adoperando per tali 
propofito la, migiior colla, Inglefe 

Si; mette il tuno a feccaré in uno ftret-
toio , fi pialla. ben, bene ¿ e fi liícia collai 
peüe di can marino , con cera ,., e colT er-
ba detta coda d i ca v a l í o y ritoccandofi e pee-
fezionandofi col bulia;-) i rami fini, e paree-
chie delle parti piíi delicp.t^ delie figure,. 

1 fabbricatorii di gabinetti,. i. legnaíuoli dl; 
commeiTura , e gli: artefici di varié bagatel-
l e , fon quegli che lavorano di T^rs}a \ glt 
Smaltatori, e i tagliatorl di pietre fi dan*», 
no al lavoro Mofaico ., Gl i : firumentL ufatl 
nella prima fono, per lo piu come quelli 
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ái cui gli Ebanifti fi fervono . Vedi E B A 
N O , e M O S A I C O . 

T A R S I A , che gl' Ingiefi chiamano Vanee-
ring , o Fineering) é un'altra fpezie di la-
voro di commettitura ; per cui varié fotti-
li feíte , o fcglie di bel legno , di diver-
fe forte , fi applicano e fi atraccano fur un 
íuolo o fondo di quaiche legno ordinario . 
Vedi M O S A I C O . 

V i fono dunque due fpe/ie di T a ñ í a ; Tuna, 
c h ' é la piíi ordinaria, non va piü oltreche 
a fare compartimenti di diverfi legni; l' al
tra richiede maggior arte , e rapprefenta 
fíori, uccelli , e fimili figure. 

L a prima ípezie é quella, che gli Ingiefi 
cliiamano vaneering ; 1'altra i' abbiamo gia 
dcfcritta qui fopra, ed é quella ch 'e í l i chía-
mano Marquet ry . 

II legno defiinato per la Tars)a ( Vanee-
r i n g ) , di cui qul ci refta a parlare , fi dee 
prima fegar fuori in fette o foglie della grof-
fezza d'una cordella in circa : per fegar 
quefte , i tronchi o panconi fi collocan nt-
ti , in una fpezie di torchio o ftrettoio da 
fegare. L a cui defcrizione fí pub vederefot-
to 1'articolo T O R C O L O . 

Si tagliano pofcia quefte fette in pezzuo-
li lunghi e flretti, e fi dan loro diverfe for
m e , fecondo il propoílo Difegno : indi ag-
giurtate attentaraente le giunture , e ridot-
ti i pezzi alia lor convenevol grofl'ezza , con 
varié pialle a cib acconcie ; . giü s' incolla-
no fur un fuolo , o grofib pancone di le
gno fecco , con buona e forte colla d' í n -
ghilterra^ 

Commeffi cosí ed incollati in pezzi , T o 
pera , s ' é p i c c o t a , fi mette in uno flrettoio ; 
fe é grande , fi mctte fulla panca, coperta 
con'una tavola , e cálcala giü con pal i , o 
pezzi di legno, un capo de'quali tocca il 
cielo delia camera , e 1' altro regge fulla 
tavola. 

Quando la colla é fecca aíTatto , cavano 
Topera dallo ftrettoio, e la finifcono e per-
fezionano ; prima con picciole pialle, poi 
con diverfi rafchiatoj ; alcuni de' quali fo-
migliano a quclle ra [pe , con cui fí levan 
via le tacche, &c. lafciate dalle pialle. 

Quando 1' opera h fufficientemente ra-
fchiata, fi lifcia colla pelle di can marino, 
con cera , e con una granata, e firofinac-
cio d'erba detta coda á i eavalio: c h ' é l ' ul-
liraa operazione. 
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T A R S O , un marmo duro j e bianchifU-

rao , che in T o í c a n a fi cava appié della V e -
rucola , a Seravezza, e altrove, del quale i 
Vetraj fi fervono per fare la fritta, ch' é una 
calcinazione de'materiali che fanno il vetro . 

T A R S U S , T A P 2 0 2 , nell' A n a t o m í a , 
é cib che volgarmente chiamiamo // eolio del 
piede ; eífendo il principio del piede , o lo 
fpazio fra il nodo e '1 corpo del piede , che 
íi chiama Meta tar fus . V e d i ^ P i E D E , e M E -
T A T A R S O . 

II Tarfus corrifponde al polfo della ma
no . — Egliconfifie in fette oííl r il primo 
de' quali íi chiama a jkagalut , fe da'Latini 
talus , e os baliftee . Vedi A S T R A G A L O e 
T A L L O N E . I I fecondo fi chiama c a lx , o 
calcar pedís , o calcaneum; il terzo navicu-
lare i e da'Greci fcaphoideí \ il quarto , quin
to , e fefto fono generalmente appellati i n -
nominata , ma da Fallopio, per la lor figu
ra , cuneiformia : finalmente , il fettimo, 
cuboides . Se ne vegga ciafeuno deferitto 
fotto il fuo proprio articolo ; C A L X , N A 
VÍCULA RE , I N N O M I N A T A j &c. 

T A R S U S é anche un nome dato da alcu' 
ni Anatomici alie cartilagini , che termi-
nano le palpebre , e dalle quali nafeono le 
c igl ia , o peli. Vedi P A L P E B R A . 

Sonó quefie efiremamente fottili e fine , 
il che le rende leggieri e fleílibili . — L a 
lor forma é femicircolare : quella della pal-
pebra fuperiore é alquanto piü lunga , che 
quella dell'inferiore : elle fervono egualmen-
te a chiudere gli occhi. Vedi C I G L I A . 

T A R T A N A , in Inglcfc Bomb-ketch , un 
picciol naviglio, fortificato con gran t rav i , 
per ufo de' mortaj in M a r e . 

T A R T A N A , Tar tane , é propriamente una 
fpecie di barca, che s1 adopera per peleare, 
e trafportare da un luogo all' altro i non 
avendo né poppa elevata, né prua; ed ufan
do anche remi . 

L e Tanane fono comuni nel Mediterrá
neo , non hanno altro che Palbero mae-
í í r o , e la mezzana : le loro vele fono tri-
angolari . Quando mettono una vela qua-
dra, fi chiama vela d i for tuna. 

T A R T A R I Z Z A R E , termine ufato da 
alcuni Scrittori , per 1'atto di raffinare o 
purificare col mezzo del Sale di T á r t a r o , 
Vedi T Á R T A R O . 

T A R T A R O , T Á R T A R O S , o T A R T A -
R U M , nella C h i m i c a , una fpecie di fale 

che. 
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che s1 alza da' vini , ed attaccandofi alia 
fommita, ai latí delle botti, forma una 
crofta , che s'indura fino alia confiüenza di 
pietra• Vedi S A L E e C R I S T A L L O . 

II T á r t a r o , dice un Autor ingegnofo , 
ha il fugo dell' uva per padre, la fermen-
tazione per madre , e la botte per raatri-
ce . Vedi V I N O , &c. 

L a fuá bonta dipende piuttofto dal nu
mero di replícate fermentazioni , le quali 
fanno una fucceífione di nuovi vini nella ílef-
fa botte per parecchj anni , che dal terre
no o dal C l i m a , in cui il vino é prodotto. 

I l T á r t a r o é blanco, o roffo , fecondo ii 
colore del v ino , da cui proviene. — Q u e l 
lo che viene dalla Germania é il miglio-
re , eflendo egli tratto da quelle moftruofe 
botti, alcuna delle quali tengono milie bot
ti di vino ordinarie ; di modo che il íale 
ha tempo di venire alia fuá confiftenza , 
una delle principali qualitk da riguardarfi 
nel T á r t a r o . — Quello di Mompellieri é 
il fecondo in ordine 5 poi quello d i L i o n e , 
di Par ig i , &c. 

I I T á r t a r o blanco vien preferito al rof íb, 
cd é realmente migliorc ; contenendo egli 
minor parte terrea , o meno feoria o ípor-
c i z i a . — I fcgni de) buon T á r t a r o delT una 
e Taltra forta, fono l'effer egli groffo, fra
g ü e , brillante, e poco terrofo. 

II T á r t a r o é d' un ufo confiderabüe pref-
fo i Tintori , fervendo a difporre i drappia 
prender meglio i lorcolori . Vedi C O L O R E , 
e T I G N E R E . 

I Chimic i fanno molt i f í ime prepara?, ion i 
col T á r t a r o ; come Fiore o Cri j lal lo d i T á r 
taro , che altro non é fe non un T á r t a r o 
polveriizato , e ridotto in piccioli criilalli 
col mezzo d'acqua b ó l l e n t e , d'un facchet-
to da colare, e d' una cantina. Vedi C R E 
M O R E d i T á r t a r o . 

Sale d i T Á R T A R O , fi fa di T á r t a r o lá
v a l o , macinato, punficato , e calcinato , 
con un íLloco riverbenante j ovvero fi fa col 
polverizzare cío che refta nella ftorta dopo 
la diftil azione del T á r t a r o , e calcinarlo , 
come fopra , con un fuoco riverberante , 
per farech'egli dia il fuo fale quand'é mef-
fo in acqua p i d a , &c. — Sull' una o fult' 
altra di qiiefte preparazioni fi vería una gran 
quantita d'acqua calda , per farne una li-
íciva \ queda fi feltra , e fe ne fa fvaporar 
ú hquure ^ ú i m w un bagno o calor di re-
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na , finché il Sale fiíTo trovifi al fondo del 
vafo . — Quea' é 1' A l c a l i , o Sal fiflb di 
T á r t a r o . Vedi S A L E . 

Olio d i T Á R T A R O , é il Sal di T á r t a r o z{-
poÜo alT aria per alcuni giorni , in un vafo 
Icoperto, in luogo umido, finché ei fi dif-
foiva in olio i febbene olio impropriamente 
s' appella , non effendo egli altro che fale 
difciolto. Vedi D E L I Q U I U M . 

L ' olio di T á r t a r o per deliquium flimaíi 
il miglior contravveleno del Soliraato cor-
rofivo. Vedi A N T I D O T O , & C . 

T Á R T A R O calibeato. Vedi V articolo C R I 
S T A L L O . 

T Á R T A R O emético . Vedi E m é t i c o , c 
C R I S T A L L O . 

T A K T A K O fogl iato, é una preparazion di 
T á r t a r o con aceto diftillato , che lo riduce 
in foglie bianche. 

T Á R T A R O folubile . Vedi Tarticolo So-
L U B I L E . 

T Á R T A R O v i t r io la to , che alcuni chiamano 
Magijierio d i T á r t a r o , é olio di T á r t a r o mi-
íto con ifpirito rettificato di vetriuolo: dal
la miftura di quefti due nafce una grande 
fvaporazione, col mezzo della quale eglino 
di liquidi diventan folidi. 

T A R T A R U G A , ii gufcio, o piuttofio 
le fcaglie * d5 un anímale te/laceo ^ dettof^-

fiuggine o tartaruga ; le quali fi adoperano 
neli' intarfiare , e in varj altri lavori , come 
perifeatole, pettini, &c. Vedi T E S T A C E O y 
e C O N G A . 

* I I Sig. Catesby offerva , che quefla dura 
e forte coperta ) la quale inchiude ogni for
ta d i tej iuggini , e ajfai impropriamente-
detta dagli Ingleft shell, cioe gufcio o can
ea , effendo ella d? una perfetta teffuura 
ojfea ma coperta dalla parte d i fuori con 
tjcaglie , o piuttoflo p iaf i re , d i foftanza 
d i corno: che fono quelle, che dagli artefi-
ci Ingleft , gufcio di teüuggine ( T o r t o l -
fe fcheli ) , e dagli I t a l i a n i , Tartaruga , 
s appella. Phil. T r a n C i V 0 . 438. p . 117. 

V i fono due fpezie di Tartarughe, o T e ñ u g -
g in i , cioé \&Tartaruga d i tena , equella d i 
mare: tejiudo terre/lrir & marina . 

I n o l t r e , ¡ ¿ T a r t a r u g a d i mare é á i qnzttYO 
forte , cioé la Tartaruga frefea, la caretta , la 
cahohanna , e la. lage-rhu ; ma la í o l a C a r e t t a 
fomminifira quella bella fcaglia, *che tanto 
fi í l ima in Europa. 

t a fcaglia falla Camta , che anche Becco 
di 
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d i Faleone dagli Inglefi s'appella , é grof-
fá $ e confiüe in due parti , la fuperiore , 
che copre la fchiena , e 1'inferiore che co
pre il ventre : árabe fono unite infierne nei 
lati con forti legamenti, i quali nulladime-
no permettono qualche raovimento . -— Nel-
la parte anteriore evvi una apertura per la 
tefla e le gambe d'avant i , e nella poñerio-
re un' akra pelíe gambe di retro e per la 
coda. 

L a fola fcaglia inferiore, o fia gufcio di 
fotto , é queila che íi adopera: perfeparar-
la dalla, fuperiore , le fanno fotto un pic-
ciol fuoco ,, e fubito che s' é fatta unpo cal
da , la fcaglia inferiere fi pub fáci lmente fe-
parare dalla fuperiore colla punta d' un col-
tello , e vien levata via in lamiae fo-

glie , fenza uccidere l'animale , 11 quale , 
dicefi, rimettendüfí in mare , riacquiíia un 
BUOVO gufcio .. 

T u t t e le fpoglie della Tartaruga. Caretta 
c onfiftono in; tredici foglie o f c a g ü e , otto 
p-atte y e cinque un po' curve: delle piat-
te, ve n ' é quattro di grandi, della lunghcz-
za d'un pié in circa,, e della. larghezza di 
íette pollici 

L a rnigüor Tartaruga é grofla , chiara ,, 
trafparente,, del. color d'antimonio , fpruf-
íata di, bruno e di blanco : quand'é adope-
rata per intarfiare , &c.. i'artefice le da. 
quel color, ch'ei vuole, col: mezzo di fo
glie colorite,, ch' egli le metce fotto. 

Rondelezio o í í e r v a , che nellaGenerazio-
ne , gli abbracciari del mafchio e femmina 
delle Tartarughe continuano per tutto un 
me fe lañare ; e che fchizzan, acqua dalle 
narici nella íkfla guifa, che fa il Delfino . 
Sulla fpiaggia del Brafile diconfi eíTere cosí 
grandi , che, tal'/o! ta ne fervirebbe una di 
parto ad ottanta perfone; e dicefi ancora, 
qhe nel M a r d' India i loro gufcj fervono di 
batteili alia gente del Paefe. D e / ^ f nota, 
che nella Ifola di Cuba, fi trovan elleno di 
tal mole, che fe.n'andran rampicando per 
térra con cinque uomini fulla fchiena., 

T A R T U F I , * tubera te r r£y nella Storia, 
N a t u r a l e , una fpezie di produzione vege-
tabjie fotterranea , non diffimile dai fun-
ghi . Vedi FUNGO . 

* J Franzefi g i l chiamano Trufes e g l i , 
Inglefi Truffles, da l Latino. , tuber , o 
tuberculum. 

C?Ji antichi Fifiqi e Naturali: annoverano 
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i T a n u f i ( n le radici , bulbi , o garofanl j¡ 
e li definifeono eífere una fpezie di vegeta-
b i l i , fenza gambi , foglie, fibre, &c. B r a d -
ley li chiama funghi edibi l i d i fotterra ^ o 
ra d i che d i Spagna ( Spanish trubbes) , oy-
vero coceóle y o palle d i belva fottenanee . 

Sonó prodotti per lo piu in terreni fec-
chi e fcrepolati, e principalmente , come 
Plinio dice , dopo le pioggie e i tuoni , 
nell' Autunno . — L a lor durazione é da 
lu í limitata ad un anno . — I I lor colore 
é incerto; e í fendovene di n e r i , altri biaa-
c h i , &c . 

I n Italia , Francia , 5cc. fi mangiano i 
T a r t u f i come cofe aííai diiicate e fquifite 
fritti in fette con olio , fale,, e pepe , a 
cotti e ricotti nel lor proprio brodo. — 
I porci ne fono aíTai ghiotti , e fovente col 
mezzo loro fi difeoprono i fiti ove í lanno ; 
onde la gente ordinaria l i chiama pane d i 
porto. 

I Botanici moderni mettono i Ta r tu f i nel 
numero deile piante j benché per lo piu. 
manchino delle parti ufuali di quefie . —• 
Tut to quel; che noi fappiarao del lor modo^ 
di crefeere, fi é , ch'eglino alia prima noa 
fon piu. groíTv d' un pifelio , rofficcjal di f u á ' 
r i , c di dentro bianchicej y eche a mifura % 
che fi, raaturano, le parti bianche ne v a a 
diventando piu feute e nere : folo vi reftaa 
fempre mol te flrifee bianche , le quali ter
minan tutte in luoghi , ove la túnica efte-
riore n' é fcrepolata od aperta; e le quali 
fe con do ogni probabilita , fono i vafi , che; 
portano il nutrimento ne' T a r t u f i , 

I n queíU vafi, tro vafi una materia bian-
chiccia , la quale ,, veduta. con un microfeo-
pio , pare che fia un paren chima trafparen-
te , compoí to di vefeichette; nel cui mez
zo fi feorgono piccioli grani rotondi e neri, . 
feparati 1' uno dall' altro, che fi fuppongo-
no effere il femé del Tar tufo . . Vedi S E M E . 

Quando i Ta r tu f i marcifeono nel terreno 
per ecceíTo di maturita, quefti grani fono 
1' única cofa che di loro ne refta y e fi fup-
pone , che quefli producano nuovi T a r t u 
fi , i quali crefeono 1' un dopo i' alero. 

C i b che conferma 1' oppinione di che eíTi 
vengan dal femé , fi é , che non ha guarí 
fi fono feoperti á t T a r t u f i in Inghüterra 
e quefir folo nella Provincia di iVorww/tto« 
ed anzi únicamente in un luogo della. me-
deíima , c i o é , vicino z R u s h t o n ^ luego for--
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ni ío di piante, che per 1' addietro vi furon 
pórtate da Linguadoca; e non é che daquel 
tempe ín qua , che vi fi fono trovati qual-
che Tartufi: donde fi conchinde, che i! fe
m é di que1 Tartufi vi foífe í lato recata da 
Francia ira le radici del í 'altre piante. 

Queñi Ta r tu f i loglefi furono pjima feo-
perti dal D1 Hat ton . — II Dr. T a nc red i 
Rob'mfon ci afficura, ch'effi fono veri TVr/--
t u f i di Francia , non avendo i! Sig. Ray mai 
trovato , che i T a r t u f i o Tartuffole d' Italia , 
e le turmas de tierra di Spagna , fi cono-
fceíTero in terreno Inglefe: in fatti egh 
aggiugne d1 averli veduti tre vohe piügran-
¿x a Firen ze , Roma , &c. ; 

Quelii , che fi fon'oíTervati in Inghiiter-
ra , fono tutti racchiufi in una corteccia a 
túnica terapeílata di grana, e la ior foílan-
2a interna é della ccnf iüenza della parte car-
nofa una giovane caüagna , d1 un color 
di pafla, d^unedor rancido o di becco, e 
infipida, 

Vzx analifi Chimica & é trovato che i T a r t u 
f i abbondano in fal á lca l i volatile mirto con 
o l io , da cui dipende ii lor odore , &c. Non 
ifpuntano mai dal terreno , ma fi foglion 
trovare ad un mezzo pié fotto la di iui fu-
perficic.. 

II Dr . Hat ton ha o fíe rv ato varié piccio-
lefibre , che efeono da alcuni T a r t u f i , e 
dentro il terreno s' i n í í n u a n o ; e queftc fan-
no probabiimente I'uficio di radici . — I 
T a r t u f i ere icono paíTabi'mente globofi , r i -
cevendo il lor nutrimento tuít' alT intorno 
di loro ; do ven do ¿AS coníidera'rfi come pian
te marine circondate dal loro alimento, ch1 
elle in sé fucciano pei pori delia lor fe orza 
o corteccia . Vedi C o R A L L O . 

Sonó teneriíTimi ed o í t i m i nella Prima
vera , comedie piu fácilmente fi trovino 1' 
Autunno ; poiché i'umido li gonfia, e il 
tuono e '1 lampo li diípone a mandar fuori 
il lor odore, che tanto alletta i porci: quin-
di alcuni degli Antichi li chiamarono ccrau-
n ia c ioé pietre d i f u l m i n e , o cerauni. 

I I Dr . Robinfon oíferva , che la profondi-
ta , in cui giacciono i T a r t u f i , non faob-
bietto al lor eífere della T r i b u o Claífe ve-
getabile ; effendo cib cofa comune a varié 
altre piante, che fufo gittan i gambi, par-
ticolarmente il lathyrus { c i c t x d i v i ) tubero-
f u r , comunemente det ío chamcebalmus é ter-
•tx glans, m IngUfe pcafe ( pifdli ) mei d i 
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tena , le radici del bulbocaflanum , &ú. 

G l i Antichi fono efiremamente divifi quan-
to all'ufo áz* T a r t u f i ^ affermando alcuni , 
che eglino fon cibi la n i , ed altri , che fo
no perniciofi ; Avicenna particolarmcnte, i l 
qual pretende che cagioniao apoplefie . -— 
Quanto a me , dice M . Lemery , fon di pá
rete, che facciano e buono e cattivo effet-
to ; rií lorano eíli e corroborano lo ftomaco >, 
promuovono il femé , &c. rna qüando fon 
ufati troppo liberamente, attenuano é divi-
dono i íughi fmoderataraente , e con quai-
che principj volatili ed efaltati, caufano gran 
fermentazioni, &c.febbvoe, fenz'alcun dub-
bio , il pepe e fale, con cui fogliono man-
giarfi, contribuifeono di molto a tal i effet-
t i : -— II loro forte e ricco fapore édovuto» 
alia natura loro di non mandar fuori alcun 
gambo; eí fett ivamente i lor principj eífen-
do uniti , e in certo modo concentrati in 
picciol bulbo , debbono rendere un fapore 
piíi ricco e piü fqulfito, che fe i fughi fof-
fer difperíi , per vegetazione , per le varié 
parti d' una pianta comune . 1— Alcuni ar-
rottifeono i Ta r tu f i fotto la cenere ; altri 
li polverizzano e li mefcolano nelie falle, 

T A R T U F I b ianchi , diconfi in Italia alcu-
ne radie he fimiü a quelle delle canne , che 
fi mangiano in di verle maniere in tempo d' 
Invernó , e fi cavano da una pianta detta 
da' L a í i n i , afler Feruanus tuberofa radice. 

T A R U O L O , una forta d'infezione, che 
viene altrui fulla verga* 

T A S S A , in Inglefe T a x , * un tributo 
importo a ciafeuna Ci t ta o Borgo , fecondo 
una certa rata •, e pagato annualmente per 
le fpefe del Governo . Vedi T R I B U T O e I M 
P O S T A ( I m p c f i ) . 

* L a parola e formata d a l Greco <rcí%ic, 
crdine , 

L a rata, Scc. della Taffa fi chiamava an-
ticamente dagli ínglefi Tallage , dal F n n -
zefe T a i í l e , taifa. Vedi T A C L I A . 

L ' antica Taffa era cib ch 'é ora il fuíTi-
dio, the fubfidy ; eccetto che la Taffa era 
fiffata ad una certa fomma , 'v. gr, la qu in -
dicefima parte di qllanto il luogo fi ftimava 
anticamente , laddove il Suífidio é variabi-
le fecondo Toccafione; e che i a T ^ s ' i m -
poneva a Ci í tadi e Borghi , ma ii Suílidio 
a perfonei Vedi SUBSIDIO» 

Pare , che anticamente la Tafja fía íTata 
importa dal Re a fue placeré; ma Ecluaido L 

x 
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obbligb sé , e i fuoi Succeflori , da quel 
tempo in avaníi , di non imporla fe non 
col confenfo del Regno. Vedi F I F T E E N T H : 
Vedi anche G I L D , e B E N E V O L E N Z A . 

I Popoli di Francia non conobbero né 
Taglie , né Taffe , che in tempo di S. L u i -
g i , allor quando fi comincib ad imporle in 
forma di Suííidj neceflarj per lo follentamen-
to della Guerra neiía Terra Santa . Vedi 
C R O C I A T A . 

Erano dunque allora impofizioni flraordi-
narie , e venivan meffe per c ^ / ^ / W ; ma 
ciopoi fi fecero perpetué fotto Cario V I I . — 
Fiüppo il Bel lo , per levar danari fenza di-
fíLubare il P o p ó l o , chiamb il P o p ó l o , co
me un terzo Stato, ne' Concilj Generali del 
Regno . Vedi S T A T O . 

II nome T a g l i a ( T a l l y ) h derivato dal
la taglia de'piccioli mercanti," poiché i Con-
tadini deñinati a raccoglierla, non fapendo 
ferivere, fegnavano fopra delle taglie quan-
to ricevevano. Vedi T A C L I A . 

T A S S A , T a x , denota pa rimen te il tribu
to , che i VaíTalli , fecondo le occafíoni , 
aveano da pagare a' lorSignori . Vedi L O R D 
e T E N E N T E . 

L a maggior parte de' Signori ( Lords ) 
avean dritto di taffare in quattro occaf íoni , 
£7o<?, quando il Signore era fatto prigionie-
ro in una guerra g i u ñ a ; quand'ei facca C a -
valiere il fuo fígliuolo primogénito j quand' 
cgli maritava la fuá figlia primogénita con 
un Gentiluomu ; e quando facea il viaggio del
la T e r r a Santa . V . A I U T O , e C R O C I A T A . 

Naude fa vedere 1'origine firavagante di 
quefta forta di Taffe: quelle, oí íerva egli , 
che fotto Cario V I . non afcendevano che 
alia fomma di 40000 l ire , vennero accre-
fciute , fo í ío Cario V I L fino alia fomma 
di 1800000 lire , fotto Luig i X I . fino a 
4740000 ü r e ; fotto Cario V I I I . a 6000000; 
fotto Luigi X I L a 7Ó40000 l ire . 

L e Taffe fi diftinguevano in libere ( f r e e ) , 
ch'erano quelle dovute, ne' quattro cafi , 
dagli Statuali , Freemen^ o da quelli che 
poífedevano ierre franche ; e in f e r v i l i e 
baffe , ch'eran quelle dovute da perfone di 
vi l condizione. 

Si di í l ingueano parimente in reali e per-
fon a l i . Le perfonalí erano impofie fulla te-
fia del fervo o uo-mo in main-morte , e cosí 
feguivanlo ovunque egli andaíTe. Vedi P O L L , 
C A P I T A Z I O N E , &c. 

T A S 
T A S S A , E x d f e , un da'zio , od importa, 

mcífa fopra birra , cervogia , fidro ; ed al-
tri liquori fatti per venderé , entro il Re
gno d'Inghilterra, la Provincia di Gal les , 
e la C i t í a di Benmck fulla Twced . Vedi 
D A Z Ü O . 

I I dazio di queüa Taffa o Exclfa fu la 
prima volta accordato al R e Cario I I . per 
A t í o di Parlamento, 1'auno 1 (56o. pertut-
ta la vita di quel Principe : venne pofeia 
continuato ed aumentato da diverfi Parla-
menti , fotto i varj Principi di lui Succef-
fori, ed eftefo alia Scozia . — Quefio da
z io , com' egli fia al prefente , fopra birra 
e cervogia forte , é alia rata di 4 f c i l l i n i , 
e 9 danari per barile; e fopra birra picco-
la 1 f. ó d. 

O r a , eífendo permeffia'i?/m*/ ( c i o é , a 
quei che fanno la b ina ) per leakage di bir
ra , o fia difFalco del trapelar del liquore , 
3 barili in 23 j e per leakage di cervogia , 
2 barili in 22; 1' Exc i fa netta d'un barile 
di birra forte monta a 4 f. 1 d. e ; 
d'un barile di cervogia , 4 f. 3 d. 9 q ; 
e d' un barile di birra piccola , 1 f. 1 d. 
1 q. K • 

Quefta Taffa é una delle parti le piu con-
fiderabili delle rendite del R e . Era per 
Taddietro appaltata: ma ora peí Re fi ma-
neggia da fette CommeíTarj , che fiedono 
nelf Oficio genérale á t \V Excifa , ricevono 
Tintero prodotto di quefta Taffa di birra , 
cervogia, ed altri l iquori, e orzofranto per 
b irra , &c. che raccolgono per íuí ta T I n 
ghilterra , e lo pagano nell' Exchsquer , o 
Caifa R e g i a . Vedi E X C H E Q U E R . 

11 falario loro é di 800 lire all'anno per 
ciafcheduno , e fono obbligati con giura-
mento , di non ricevere alcuna mercede o 
ri com pe n í a , che dal Re folo . Da i Commef-
farj dell' Excifa fi pub appellare a cinque 
a l tr i , detti Commefjarj delle j í p p e l l a g i o n i . 

II numero degli Ufiziali impiegati in que
fio capo di Rendita é grandiífimo . Oltre i 
CommeíTarj fopraccennati , e i ¡oro Ufizia
li fubordinati, come A t t u a r j , Me í fagg icr i , 
&c. v ' é un Auditore dell' Excifa •> co fuoi 
Uff iz ial i , &c. U n Intendente co'fuoi Uf i 
ziali i un Attuario ; Segretario ; Sollecita-
tore i Caífiere ; Teller , o fia- Pagatore o 
Ricevitore ; Ufiziale delle ficurta ; Guar-
diano della cafa ; Ufciere^ un Abbachifta 
peí danaro di leve forzate , for the imprejl 

mone/ , 
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mem; Scandaglíatore o Mifurator genéra
le i Abbachifti generaii , coi ior aííiÜeDtii 
Me í íagg ier i ; un ufiziale permerci ftaziona-
rie • Eíaminator i ; Ufiziali per G i o i n a ü di 
Soprantendemi; Abbachifti, Efaminatoii , 
&c. per la dií l i l iazion di liquori in L o n -
dra , per aceto , fidro , &c. come anche 
Eíaminatori per orzo da birra , for malt ; 
Suprantendente genérale , ed altri partico-
l a r i , per h B i m r i e di Londra: con affiüen-
t i , ed aitri ufiziaii , fino al numerodi cen-
to: Soprantendcnri general!, ed altn parti-
colari , per la diftillazione di liquon in Lon
dra , con altri uficiali / fino al numero di 
quaranta; un Collettore , o Soprantenucn-
te , di liquon portati da altrove i con un 
Miíuratore di térra , o Soprantendente , 
l a n d Surveycr, in Dogana, &c.^ 

I falarj annuali di lutti gii Ufiziaii delf 
Officio dell' E v c i f a , come lo computa il Sig. 
C h a m b e r í a y m , afcendono a 23650 lire . 

Oltre di che , vi fono uel Paeíe cinqiun-
ta C o i l e í t o r i ; e ccnto e cinquanta Sopran-
tendenti j con un gran numero d'ufiziaii 
inferiori, detti gaugers, c ioé mi íuraton di 
boít i , o Excifemm , cioé uomini dell'Ex--
c'tfa ; i quali poííono fare di circa 2000 il 
numero delle perfone impiegate in quefia 
Rpndita. 

L ' E x d f a fulla birra , cervogia , ed altri 
liquori foggcíti a quefia Taffa ,, anche du
rante il tempo di Guerra , fi computa afeen-
dere a 1100000.1. per anno, e vien rac-
colta da piu di 300000 perfone. 

I I dazio full' orzo da birra , malt , col 
dazio addizionale ful fidro, &c. afcende ad 
una femma ira fei e fettecento raila lire 
per anno i e viene raccolto da piu perfone 
che la prima . 

E puré tutta la fpefa del maneggio di 
quefli dazj non va a venti- foldi per l i r a ; 
i l che, confiderata ogni cofa, fi ftima un' 
efattezza e frugalita da non poterfi mettere 
in paralello con alcuna rendirá levata in 
quello o in qualfifia aitro Paefe. 

L e rate, col netto prodotto delle varié 
importe della Taffa dell' Exct/a , fono co
me fegue . 

IO. U n dazio di 2 f. 6 á. per"^ L . 
barile , di cui i 5 d . per barile | 
vita durante di fuá Maefia; egli L 269837 
aitri i 5 d . ereditarj ; approphato 1 
al GovernoCiv i l e , dopo un dif- I 
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falco o deduzione di 3700 ]. per 1 L . 
lettimana per A n n u h a d i Prodot- f 
to netto — — — — — — J 

2o. Ü n dazio di 9 d. per ba 
rile , accordato 4 fV¡l l . e M . per 
99 ann i , cominciando in Genn. \ 
1692 > caricato di 124866 1. per l 'S0106 
anrío , per A n n u i t a d i , e 7567 1. 1 
per anno in íopravv ivenza . Pro- ( 
do í to netto — — >— — — J 

3°. U n altro di 9 U per b a r i - i 
le perpetuo, 5 / F e M . per pa- | 
gamento di 100000 1. per anno r" 1300?4 
al Banco , come anche di varié j 
Annu i th a vita'. Prodoto netto — J 

4o. U n altro di 9 d. per ba 
r i l e , per 16 ann i , continuato 4 
A n n , da Maggio 1713, per 95 
ann i , per pagare 140000 1. per 
anno, fur un milione di bigliet-
ti di Lotteria y con Annui tad i di ^184898 
99 anni , &c. Prodotto netto " 
159898 j — i l che , con qual-
the dazj addiztonali accordsti in 
un Attodi recente data pubmon-

5o. U n dazio in baííi v iní ,~> 
c fpiriti della prima e í traz ione , l 
continuato fino a' 24 di Giugno 1 
1710. Prodotto netto — J 

6o. L ' Excifa í'opra birra ecer--» 
vogia in Iscozia, é appaltata a — J * 53500 

Totale L . 1006102. 

T A S S A J che gli Inglefi chiamano IVard-
penny , ovvero Warpsni , era anticamente 
un debito ordinario , che fí pagava alio 
Sceriffp, od altro Ufiziale , per mantenere 
la Guardia . Vedi PENNY » 

E r a pagabile alia Fefia di S. Mar tino , 
e li paga tuttora entro Ja Signoria di S u t -
ioh Colf idd nella Provincia di f V a r m c k ; e 
con alcuue cirimonie a fia i fingolari. 

T A S S E L L A T O , pav imento . Vedi TAS-
S E L L A T O . 

T A S S E L L O , un pezzo di panno attac-
cato di íuora fotto '1 bavero del mantel-
lo , foggiaoggidl disufata. — E T A s s E L L O 
dicéfi anche a un picciolo pezzo d i p i e t r a , 
o legno , o altre fimili materie , che fi com-
metta in luogo, dove fia guaflamento , o 
rottura i per rifarcirla ; e talora anche per 
ornamento, o vaghezza. 

N n C o s í 
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C o s í gli Inglefi ch¡amano T^jjí'/, una Tor

ta d'ornamento pendente a'cantoni d' un 
cufcino , o fimile cofa . —- Come anche , 
un picciol naftro, o feta , cucito ad un li
bro, dametterfi tra'i f ogü . — E n e l l a F a b -
brica, chiamano Ta j f t b , quei pezzi di ta-
vola che ftanno fotto gli titremi deila cap
pa de' cammini. Vedi C A P P A . — E Taf-
f e l l i ancor chiamano, Taffels , una fpezie 
di dure lappole { b u r r s } che i fabbricatori 
de' panni adoperano nell'acconciare il pan
no . Vedi T E A Z L E . 

T A S T A , in Medicina e Chirurgia , un 
picciol viluppetto d'alquante fila di tela li
na , o di checchefia , che fi mette nelíe 
piaghe, per tenerle aperte, affinché fi pur-
ghino . —• I Laími la chiamano Turunda ^ 
e LemnifcUT , e gli Inglefi T e n t . — Queda 
pallotta di faldella fi caccia in ferite , ulce
r e , o altra cavita. Vedi T U R U N D A , .e PE-
K I C I L L U S . 

T A S T O , nella Mufica . Dicefi che un 
órgano ha un buon tajio , quando le chía-
vi íerrano e ftanno giii bene , non effendo 
n¿ troppo moili né íroppo dure o ferme . 
Ved i O R G A N O . 

T A T T I C A , * l' arte di difporre la Sol-
datefea in forma di battaglia, e di fare le 
evoluzioni e movimenti mi l i tar i . Vedi E v o -
L U Z I O N E . 

* L a parola e Greca , TCÍKTIKCÍ , for-
mata da r á a f , ordine . 

I Crecí erano braviííimi in quefta parte 
dell' Arte Mi l i tare , avendone de'pubbbci 
Profe í íbri , detti T a B i c t , i quali in eflfa am-
jnaeftravano ed iftruivano la Gioventu . Eba
no ha un libro particolare su tale foggetto; 
i l quale p a n m e n í e abbonda in Arriano , nel
la fuá Storia d' Aleífandro Magno , e in 
M a u r i z i o , e Leone Imperatore. Vcffio de 
Scient. Mathemat. fa menzione di 24 an-
tichi Autori ful punto della Ta t t i ca . 

T A T T I C A fi prende anche per l'arte d' 
inventare, e far macchine da gittare dardi, 
freccie , pietre , palle di fuoco , &c . col 
mezzodi fionde, archi , e contrappefí . V e 
di M A C C H I N A . 

Vegezio , Herone, &c . hanno ferirto di 
quefte macchine; e noi le abbiamo deferit-
te , e figúrate da Lipfio. Vedi ARIETE, BA
LISTA , e CATAPULTA . 

T A T T I L E , o TANGIBILE . Vedi TAN-
G I B I L E . 

T i! 'in A i 
T A T T O , i l toccare , uno de' fenfi efte-

riori , per lo quale noi acqui íhama I' idea 
di folido,duro, molle , ruvido , caldo, fred-
do , umido , fecco , o d'altre •quaÜta tan-
gibili ; come aitresi di diftanza, prurito , 
doíore , &c. Vedi SENSO , S O L I D O , DU
RO , &c . 

II Tatto é il piü grofiolano, ma alio íltf-
fo tempo il piü eiknfivo de' noí ín fenfi , 
avendo egli piu oggetti che tuít i gli altri 
fenfi prefi infierne ; anzi alcuni riducono 
tutti gli aitri fenfi a queíto folo del T a t 
to . Vedi S E N S A Z I O N E . 

Ariflotile dice a p e r t a m e n í e , che ogni fen-
fazione alero non é che T a t t o ; e che gli 
altri fenfi, come i ! vedere, l 'udire, il gu-
ftare, e l'odorare, non fono che gradi, o 
fpezie piü fquifite di quello . De A n t m . I. iv. 
c. 3. e 1. n i . c. 12. Vedi G U S T A R E , U D I -
R E , &c . 

I Naturali fono divifi circa 1'órgano , o 
firumento del T a t t o . Arifiotile crede, che 
quefto fenlo nfieda nella carne, quatenus 
carne, in quanto ogni carne é in certo mo
do capace di Tat to ; Htfl. A n i m . K 1 . c. 4. 
altri io vogliono in tutte le parti che hanno 
fibre n e r v o í e , i l che lo eftende alia pelle , 
alia carne, a' m u í c o l í , alie membrane, ed 
a' parenchimi; altri lo riüringono alia pelle 
o cute; efiendofi o í í ervato , che quelle fole 
p a r t í , che íono coperíe di cute, hanno pro-
pnamente la facolta di toccare , od appren-
dere.le qualita tangibili. 

M a qual parte deila cute fi debba afle-
gnare immediatamente per tal uficio, fí tor
na a difputare . Alcuni vogliono che quefta 
fia la parte membranofa ; altn la camofa ; 
ed altri la parte medullare , denvata dai 
nervi . 

Malpighi , e dopo lui i migliori e piü re
cen ti Autori Inglefi ; fo í lengono che 1'ór
gano immediato deK fetifo del T^íío fieno 
le papilU piramidali fotto la pelle. 

Qucíte p a p i l U íono picciole, moi l i , me-
dul la r i , e nervo í e 'p iominenze , alloggiate 
dappertutto immedintamente fotto la cuti-
coia. Sonó fórmate de'nervi Jubcutanei, i 
quaii , in ordine a c i b , prima depougono 
Ja loro membrana e í l er iore , e reftano ctire-
raamente moili e fenfibili; elle fono conti
nuamente bagnate da un umor fottile e pe
netrante ; e íolo coperte, e diíefe dalla cu-
ticola, o fia epidermia. El le hanno Ja loro 

mag-
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maggsor grandeiza, e fono E Í Í a l cofpicue, 
jn quelle parti , che fono principalmente 
deflinate per i'uficio del T a t t o , cioé Ja lin-
gua, le cime delle dita , c le dita de' pie-
di ; e fi políono contrarre, e di nuovo ef-
pandere , come fi vuele . Vedi PAPILLÍE. 
Vedi anche L I N G U A , D Í T O , & C . 

I I T a ñ o adunque fi effettua c o s í : venen-
do , per efempio , applicata la punta del 
dito ad un ogge í to che fi vuoi efaminare ; 
per tale intenzion della mente, le pap i l la 
fono date fuora o elévate , ed eífendo leg-
giermente fregare fopra la fuperficie dell' 
oggetto , un moto fi imprime in loro ; ii 
quale venendo di la propagato al fenforio 
comune dai nervi , che con effe hanno co-
municazione , eccita la percezione del cal
do , del freddo , della durezza, o firaili , 
Vedi S E N S A Z I O N E . 

Quindi veggiamo , per quaí esgione 11 
T a í t o fi fa dolorofo , quando la cuíicola é 
logora , bruciata , macerara ; &c. E perché , 
quando la cuticola diventa groífa, dura , 
caliofa, o cicatrizzata 8ic. fi perde il fen-
fo del T a t t o , dond' é 1' intirizzamento im-
prefTo dalla torpedine; perché quello fqui-
fito dolore é fo í to ed alie radici deli'ugne, 
& c . Vedi C U T I C O L A , B U R N I N G , C A L L O , 
T O R P E D I N E , e UGNA . 

I I T a í t o é per mol ti titoli 11 piíi univer-
fale de' noílrí fenfi ; non eífendo vi an íma
le , che non 1' abbia. Piinio oíferva , che 
tutti gli animali hanno il fenfo del Tat to , 
anche quelli che generalmente fi crede non 
abbiano alcun al tro fenfo, come ofiriche , 
e vermi di térra . —- Quel Natura'c di-
chiara, eííere fuá oppinione , che tutti han-
no il fenfo del TaUo egualnn ate : Ex i f t ima-
ver/'m omnibut fenfum & gujlatus effe. N a t . 
HiJL 1. x. c. 71. 

G l i altri fenfi fono confinati a ílretíi 11-
niiti \ il Ta t to folo é co-eftefo col corpo , 
eífendo egli neceífario al ben eííere di cia-
feuna parte. Quindi Cicerone : il Tat to é 
eguaíraente diffufo per tutta la macchina, 
affinché noi poffiamo accorgerci d' ogni im-
pulfo in ciafeuna parte , e fentire tutt' i 
gradi del caldo, del freddo , &c. De N a t . 
Deor. 1. Ir . c> t^s. 

* Naturali oflfervano , che i ragni , le 
mofehe, e le formiche, hanno il fenfo del 
Ta'tto in affai maggíor perfezione che gli 
uommi 3 febbene abblamo_efempj di perfo-
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ne , che poteano dillinguere i colori col lor 
T a t t o ; e d'altre, che poteano comprende
re col medefimo fenfo quanto la gente di-
ceva . Vedi C O L O R E e S O R D I T A \ 

T A T T O . T a c l i a , ne l laGeometr ía . Vedi 
T O C C A R E . 

T A U , * nelle aní iche Confuetudini d' 
Inghilterra , fignifica una croce . Vedi 
C R O C E . 

* Tradendo di do Comiti Thau eboreum. 
Cas) i l Sig. Seldeno , nelle fue TŜ ote fo
pra Eadmerus , p . 159. Ego Eadgifa 
prsedicfa Regís ava hoc opus egregium 
Crucis Taumate confoiidavi . Ved i 
Mon. 3. T o m . p. 121. 

T A U , o T A W , nelT A r a l á i a Inglefe , 
un Ordinario o fia Pezzo onorevole , in fi
gura d'u,na T , che fi fuppone rapprefelita
re la Croce di S. Andrea , ovvero una croce 
p ó t e m e , tagliatane via la parte che ne fa 
la fommita. Vedi C R O C E . 

Si chiama cosí dal nome della T G r e c a , 
t av . Vedi' T . 

T A U M A T U R G O * , T H A U M A T U R G U S , 
facitor d i miracoli *, un' appellagione , che i 
Cattolici Romani danno a varj Sant i , emi-
nenti peí numero e la grandezza de' loro 
miracol i . Vedi SANTO e M I R A C O L O . 

* L a parola e formata dal Greco , S'otvybu, 
cofa miracoiofa , e ipyw , opera. 

S. Gregorio Taumaturgo , o Gregorio di 
Neocefarea, fu difeepolo d' Origene , circa 
1' anno 223 , e pofeia Vefcovo di Ccfarea 
in Ponto ; e in tale capacita egli aífittette 
al primo Concil io d 'Ant iochia , e a quel d' 
Efefo contro Paulo Samofateno. —• S . L e o -
ne di Catanea fi chiama pavimente Leo Thau
maturgus. Egl i vivea nell ottavo S e c ó l o ; e 
i l fuo corpo é tuttora in venerazione a R o 
ma nella Chiefa di S. Martirio di Tours . 
— S. Francefco di Pao!a , e S. Francefco 
Saverio , fono i gran Taumaturght di que-
fii ultimi Secoli. Vedi M I R A C O L O . 

T A U N T , termine Inglefe di Marina . 
— Quando gli alberi d' un vafee!lo fono 
troppo grandi , i Marinari dicono , i l va-
fcello é taunt-mafted. 

T A V O L A , T A B U L A , unraobi^e,ufuaL 
mente fatto di legno , o pictra, b fien ti
to da colonne, o íimili , per ricevervi corf 
modameote le cofe , che fopra v i fon 
m e í f e . 

M o s é fe ce una Tavnta nel Tabernacolo, 
N a a per 
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per mettervi fopra i! pane di proponzlo-
ne 5 defcritta da FÜonc Ebreo come due 
cubiti lunga, uno larga, ed uno e mezzo 
alta. 

Ffa i Crift iani , la Tavola , o Tavola d d 
Signare , fignifica il Sagramento della Cena . 
Ved i E U C A R I S T Í A . 

T A V O L A rotonda -—' Cavafieri della T A -
V O L A rotonda •, of the round T A B L E , u n ' O r -
dine Militare , che fi fuppone eflfere flato 
inftituito da Arturo primo Re de'Britanni , 
ra imo 51Ó . Vedi C A V A L I E R E . 

D i c e ü , che foíTcro al numero di venti-
quattro ; tutti fcelti fra i piü bravi di quel-
la Nazione. 

L a Tavola Rotonda , che diede loro il 
ti tolo , fu un' invenzione di que! Principe , 
per evitare le difpute tra la parte fuperiore 
e l'inferiore; e per togliere ogni emulazio-
ne quanto a' luoghi. 

Lesly afferma di aver v e d u í o qnefta T a 
vola a IVinchefier ; almeno , dic'egi i , fe 
íi puo credere a1 di iei cuftodi , i quali 
fempre la moñrano con grande folennita. 
Egl i aggiugne , che i nomi d' un gran 
numero di Cavalieri , feritti attorno ad 
cffa, paiono confermare la ve rita della T r a -
clizione. 

Larrey , e parecchi altri Autor ! , non íi 
fanno ícrupolo di nferire quefla favola co
me materia di Storia ; ma che fia favola , 
cgli é certo, poiché il P. Papebroch fa vede-
re , che non v ' é flato Ordine alcuno di C a 
valieri prima de! fefto fecolo. Vedi C A V A 
L I E R E , O R D I N E , & C . 

Camdeno offerva , che la Tavola di I V i n -
thefter é d'una ftruítura moJto piu moderna, 
che il feflo fecolo. Si aggiugne, che Artu
ro egli fleffo non é aitro che un Principe 
favolofo . 

I n fatti, non appare , che la Tavola Ro
tonda fia flata qualche Ordine Mil i tare, ma 
p iu t toño una fpezie di gioilra, od efercizio 
militare, fra due perfone ármate di lancia. 
Parecchj Autori dicono , che Arturo Duca 
di Brettagna la rinnovaífe . Si vegga Mat-
teo Par is , i' Abate Giufliniani , e il P. 
Helyot . 

Paolo Giovio dice, che fu fotto V Impe
rio di Federico Barbarofla , quando fi comin-
cib la prima volta a parlare de' Cavalieri 
della Tavola Rotonda: alíri ne attribuifco-
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no la loro origine alie Fazioni de' Guelfi 
e Gibellini . — I ! R e Eduardo fabbricb 
una cafa detta ¡ATavola Ro tonda , la corte 
della quale era ducento píedi in diámetro . 

T A V O L A , nelP Architettura , un l i fc io , 
e femplice membro , od ornamento, di va
ne forme ; ma per lo piíi in quelja d' un 
quadro lungo. Vedi P I A T T A B A N D A ( P la t -
band ) , &c. 

T A V O L A ptoiett iva é quella tale , che* 
fpofge in fuori dalla nudita del muro , 
piedeftallo, o altra materia ch' ella adorna. 

T A V O L A raftrata , o rajl iata ( preflb gli 
Ingleíi , raked , o raking Table ) fi é 
quella ch' é fcavsta nel dado d'un piede-
íiallo , od altrove , ed é per lo pih cir-
condata di qualche modanatura. Vedi R A -
K I N G . 

T A V O L A rafa , un rilievo in un fronti-
fpicio, per mettervi una inferizione o a i -
tro ornamento di feultura . Queft' é quella , 
che il Sig. Perrault intende per Abacus in 
V i t r u v i o . 

T A V O L A coronata , quella c h ' é coperta 
d' una cornice , ed in cui fi intaglia un baf-
fo rihevo, o s1 incrofta un pezzo di marmo 
ñero per qualche inferizione. 

T A V O L A rujiiea , quella ch' é piena di 
punte , e la cui fuperficie fembra ruvida , 
come in grotte, &c. 

T A V O L A d' acquá . Vedi 1' articolo 
A C Q U A . 

T A V O L A p i a ñ a , flrumento da mifurar 
terre . Vedi i'articolo P I A N O . 

T A V O L A , nella Profpettiva, denota una 
fuperficie p i a ñ a , che fi fuppone effere tras
parente , e perpendicolare a ü ' O r i z z o n t e » 
Vedi P R O S P E T T I V A . 

Viene quefta femprc immaginata come 
pofla ad una certa diflanza fra 1'occhio e 
gli oggetti , per gli oggetti da rapprefen-
tarvili fopra col mezzo de' raggj vifuali che 
paíTano da ciafcun punto de' medefimi og
getti per la Tavo l a all'occhio. Vedi PROS
P E T T I V A . 

Onde anche s' appella Piano Profpettivo < 
Vedi PIANO . 

T A V O L A , n e l l ' A n a t o m í a . '— 'S i dice , 
che il cranio é comporto di due T a v o l e , o 
lamine , c/'o ,̂ egli é doppio, come fe foífe 
compofto di due oífi meffi l ' uno fopra l'»!-
tro. Vedi CRANIO. 

TA-
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T A VOLA d i Pitagora , cktta anche T a - Siccome tgH c aí íolutamente necclía-

vola d i Moltiplicaztone , é un quadrato , r i o , che qucgli , che impara no i' A ritme-
formato di cerno cafelíe , o quadrati mi- tica , fappiaoo a mente le varié molti-
nori , che contengono i prodotti de va- plicazioni contenute in quefla T a v o l a , tro-
rj digí t i , o numeri feraplici , moltipli- viam a propofito di qui aggiugnerla ; con 
cati Tuno per T altro . Vedi M O L T I P L I - un efempio , per moítrarc il modo di farnc 
C A Z I O N E . uf0' 

Tavola d i Pitagora, o Tavola d i Moltiplicazione. 
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Efempio : Supponete , che fi ricerchi 
di fapere i l , prodotto di ó , moltiplicato 
per 8 ; cércate 6 nella prima colonna oriz-
zontale, che principia con 1 ; poi cerca-
te 8 nella prima colonna perpendicola-
re , che comincia parimente con 1 ; il 
quadrato o cafella , su cui la colonna per-
pendicolare da 6 incontra Torizzontaie da 
8 , contiene il prodotto ricercato7, cioé 

Leggi delle Dodici T A V O L E . — Furono 
quefte il primo aí íort imento di Leggi de' 
Romani ; cos¡ dette , o perché i Román i 
allora ferivevano con uno flile fopra fottili 
Tavolette di legno coperte di cera; o piut-
toí lo , perché furono intagliate fopra T V 

% o piaftre di rame , da efporfi nella 
^arte la pih oífervata del Foro pubblico . 
vedi L E G G E . 

Dopo 1' Efpulfione de' R e , ficcome i 

Romani erano allora fenz'a alcun fíííb e cer-
to fiftema di Legge; almeno non ne avea-
no alcuno che foífe ampio a fufficienza per 
comprendervi i varj cafi , che poteífero 
füecedere fra perfone particolari ; venne r i -
foluto di adottare le migliori e piü favie 
leggi de' G r e c i . 

U n certo Hermodoro fu prima deíHna-
to a tradurle; e pofeia i Decemviri lecom-
piiarono e le riduffero in dieci Tavo le . Do-
po un mondo di cura e d' applicazione el
le vennero alia fine decrétate e confermate 
dal Senato , e da un' affemblea del P o p ó 
l o , nell'auno di Roma 303-

L ' anno feguente trovarono, che alcune 
cofe vi mancavano , al che effi fupplirono 
con quanto ne traííero dalle Leggi de' primi 
Re" di Roma , e da certe Confuetudini, le qua-
li un lungo ufo aveva autorizzate ; tutto cib , 
intagliato fopra due a l t reTavo le , formo la 

Legg$ 
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Legge delle D o d i á Tavole , tanto famofa 
nella Romana J urifprudcnza ; forgente e fon-
damento deüa C i v i l e o Romana Legge . 
Vedi C I V I L E legge. 

L e Leggi delle dodici Tavole furono an
che dette Leggi Decemvhali , dagli Uf iz ia-
l i , cui fi diede 1' incarico di comporle . V e 
di D E C E M V I R I . 

E ben peccato , cbe queño S i í k m a di 
Legge abbia dovuto perire per T ingiurie del 
tempo : al preíente non ne abbiam akro , 
che pochi frammenti difperfi in varj Auto-
ri . J . Gothofredo gli ha raccolti infierne; 
c noi gli abbiamo in Rofino , ed in alcuni 
altri Autori . — II Latino é affai antico e 
bárbaro, e notabilmente ofcuro. 

T A V O L E nuove^ T A B U L A novó un Edit-
ío , che alT occaíione fí pubblicava nella Re-
pubblica R o m a n a , per l'abolizione d'ogni 
íbrta di debiti, e per 1'annullamento d'ogni 
obbligazione . 

Si chiamava c o s í , a cagione , ch1 effen-
do diftrutti tutí l gli Atí i antecedenti, i nuo-
vi foli potean prender vi iuogo. 

T A V O L A , fra i Gioie l l ier i . U n D iaman
te T A V O L A , o altra pietra preziofa, é q u e l -
Jo, la cui fuperior fuperficie é del tutto piat-
ta , e folamente i lati tagliati in angoli : 
nel qual feníb un diamante tagliato a gutfa 
d i Tavo la fi ufa in oppofizione a diamante 
rofa. Vedi D I A M A N T E . 

Vetm d i T A V O L A . Vedi rartkolo V E T R O . 
T A V O L A , íi prende anche per un Índice , 

n repertorio, potto al principio o alia fine 
d'un libro, per dirigere il lettore a qualun-
que paffo, che gli poíía occorrere . 

Cos í diciamo, Tavola delle Mate r i e ; T a 
vola degli A u t o r i c i t a t i ; Tavo la de1 Capito-
l i , &c. — L e Tavole , da íe fleííe , fanno 
talvolta gran volumi ; come quella di D r a -
v i t z fu lie Leggi C i v i l e , e C a n ó n i c a . 

T A V O L E della B'tbbia , fi chiamano Con
córdame . Vedi C O N C O R D A N Z A . 

Rendite d i T A V O L A . Vedi V articolo 
l&OKD-Lands. 

T A V O L A d i Cafe) preflb gli Aflrologhi, 
fono certe Tavole prontamente fatte per af-
üüere i praticanti in queü' A r t e , neü 'er i -
gere, o delineare figure o Schemi. Vedi C A 
SA , &c . 

T A V O L E , nella M a t e m á t i c a , fono Sifte-
xni di numeri , calcolati per averli pronti 
alia mano per la fpedizione di operazioni 

T A V 
Af lronomlché , Geometriche, & C . V . C A N O N E . 

T A V O L E Aflronomiche ^ fono computazio-
ni de' mot i , luoghi, ed altri fencmeni de* 
Pianeti , si primar; , che fecondarj. Vedi 
PÍA N E T A , S A T E L L I T E , C L U N A . 

L e pih antiche Tavole j í f i rommiche fono 
quelle di To lomeo , tróvate nel; di lui A l -
wageflo; ma quefíe non s'accordano piu co' 
C i e l i . Vedi A L M A G E S T O . 

L ' anno 1252 , Alfonfo X I . R e di- Caí l i -
glia intraprefe di correggerle, foprattutto coü ' 
aíf iüenza d1 Ifacco H a z a n , Ebreo; e vi ípe-
fe4oo mila piaflre . Cosí nacquero le Ta~ 
volé Alfonftne, alie quali quel Principe ftef-
fo preraife una Prefazione. M a Purbachio, 
e Regiomontano preílo s'accorfero de'difet-
ti delle medefime ; fopra di che Regiomon
tano , e dopo lui Waltero , e Warnero , íi 
applicarono all' oífervazion de' C i e l i , per tor
nar a correggerle: ma la morte impedí ogni 
progreífo in tal imprefa. 

Copernico, ne'fuoi libri delle Rivoluzio-
ni Celefti , in cambio ddle Tavole Alfonf i -
ne , ne da dell'altre di fuo propio calcólo , 
fondato Tulle recenti oífervazion i , e in par
te ful le fue proprie. 

Dalle Oífervazioni e Teorlche di C o 
pernico , Eras . Reinholdus compilb pofeia 
le Tavole Pruteniche , le quaii fono ftate 
üampate parecchie vo'te, e in var) luoghi« 

Ticone di Brahe , anche nella fuá gio-
ventu , conobbe ildifetto delle Tavole P ru 
teniche', e queít' appunto determinollo ad ap-
plicarfi con tanto vigore alie oífervazioni c e 
le l l i . E puré tutto quel ch' ei ne fece, fu 
di aggiuftare i movimenti del Solé e della 
L u n a ; febbenc Longomontano , paífando da 
queüi alie Teoriche de' varj Pianeti pubbli-
cate nella íua Aftrcnomia D á n i c a , v'aggiun-
fe le Tavole de' lor movimenti , ora dette 
le Tavole Danefi ; e Keplero parimente s 
dalle ñcífe oífervazioni venne , l1 anno 1627, 
a pubblicare le Tavole Rodolfine , che fono 
oggidl aífai ftimate. 

Quefte poi , 1'anno 1^50, ebbero un1 
altra forma da Maria Cuni t i a , le cui T a 
vole AJironomiche , le quali comprendono 
1' eífetío de 11' Ipotefi Fií ica di Keplero t 
fono eflremamente faci l i , e foddisfanno a 
tutti i Fenomeni , fenz'alcun impiccio di 
ca lcólo , o menzion veruna di l o g a r i t m i ; 
tanto che il calcólo Rodolfino fi trova qul 
grandemente migliorato. 

Mer-
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Mercatorc fece un íimile tentativo nel-

la fuá Inftituzione AJirommica , data fuori 
in 1676 i e Giovambatt i í ta Morini fece 
lo ñeí ío , ü di cui Compendio delie T u 
volé Kodolfinc fu premeffo ad una verOone 
Latina , delT Jifironümia Carolina di Street, 
fiampata nel 1705 . 

Lansbergio, per venta , proccurbdl fe re
di tare le T avale Ro del fine > e formo le T a -
vJe Perpetué) com' ei le nomina, de'mo-
ti c e l e í i i ; ma la di lui iniprefa non í n m ú 
moho confiderata dagli Aftronomi; e l'^Tn-
glefe Honox ne rintuzzb pienamente F ar-
roganza , nella fuá difefa de l l 'Aí tronomia 
Keple r inna . 

N é fcemoffi punto i'autorita delle T a -
vole Roáolfine per le Tavole Phtlolaiche di 
Bulüaido , e per le Tavole Britanniche di 
Vincenzio W i n g , calcolate full' Ipotefi di 
Buliialdo o per le Tavole Britanniche di 
Newton i ovvero per le Franzefi del C o n t é 
di Pagan, o pzv \c Tavole Caroline ái Street, 
tutte calcolate full' Ipoteíl del Dr. fVard i 
ovvero per le Tavole Novalmagefliche di 
R icc io lo . 

F r a quefte , per altro , le Tavole Philo-
laicke, e le Caroline) fono repútate le mi -
gliori i tanto che il S\g. IViston^ per confi-
glio del Sig. Flamjieed ( perfona d' autorita 
iodubitata in tali caíi ) flimb bene di ag-
giugnere le Tavole Caro Une alie fue Letture 
Aftronomiche. 

Le Tavole piu recenti fono le Ludovicia-
ne date fuora, l'anno 3702 , dal Sig. de 
la Hire , interamente fuile fue própie of-
fervazioni , e fenza l'affií lenza d'aicuna 
Ipotefi i cofa, che prima dell'invenzione del 
mterometro) del telefeopio , e dell' orologio 
a péndulo , fi ftimava irapoffibile. 

II Mondo Alironomico fta giornalraente 
attendendo un altro aífortiraento di Tavole 
dal Dr. H a l l e y , Regio A ñ r o n o m o , &c. E ' 
inutile di prevenire U Pubblico in lor fa-
vore: il nome dell 'Autore, e lo ftato pre-
fente dell' A í t p o n o m i a , promettono a chic-
chefia, che quefte faranno dell'ultimo gra
do di giuftezza e prec i í ione , e tal i , che la 
Poí lerita fteífa non Tara íbrfe capace di cor-
reggerle . Sonó fíate parecchi anni al tor-
chio , né fi sa cofa ne ricardi la ftampa, 
'quasdo non foífe il motivo-di renderle piu 
ampie. Vedi A S T R O N O M Í A . 
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T A V O L E Seffagen-arie . Vedi i'articolo 

S E S S A G E N A R I O . 

Per le T A V O L E delle Stelk . Vedi C A 
T A L O G O . 

T A V O L E d i S i n i ) Tangenti } t Secanti , 
di ciafcun grado e minuto d'un Quadrante, 
úfate in operazioni Trigonometriche ; fi 
chiamano ufualmeníe Canoni . Vedi C A -
NONE , — Vedi anche S I N O , T A N G E N T E , 
&c . 

T A V O L E d i L ó g a r i t m i , R o m b i , &c . ufa-
te nella G e o m e t r í a , N a vigazione, &c . V e 
di L O G A R I T M O , R O M B O , N A V I G A R E , 
T R A V E R S A , &c. 

T A V O L E Loxodromichc, fono T a v o l e , i ti 
cui la diíferenza di Longitudine , e la qaan-
tita della ñrada corfa in un Rombo, fi dan-
no ad ogni dieci minuti di ciafcun grado 
della variazion del Quadrante in Latitudi-
ne . Vedi R O M B O . 

T A V O L A , Table , nell' Ara ld ica Ingle fe. 
L e Arme , o Scudi , che non contengono 
altro che il puro colore del campo , né fo
no caricati d' alcuna divifa , figura , mobi-
le , &c . Si chiamano Tavole d ' afpettativa ^ 
Tavole ¿f Efpettazione * oTabulae Rafee . 

T A V O L A C C I N O , íervo de'Magifira-
t i . — T A V O L A C C I N T , che gli Inglefi chia
mano T i p f t a v e í , fono Uficiaii deftinati dal 
Marefciailo del Banco del Re , per fervire 

i i 'Giudic i con una verga o baíloncello mu
ñí to in punta con argento, e per aver cu
ra di que' prigionieri, che vengon commef-
fi \ o che fono riraeffi alia Camera de' G i u -
dic i . 

Ta le denominazione fi da anche talvolta 
a coloro , che piu frequentemente fi chia
mano B a j i o n í , c ioé Ba í ion ier i , o Mazzie-
ri i i quaii fono la Guardia degli Ufiziali 
d' una delie prigioni di Londra , chiamata 
Fleet y e fervono ne' Tribunal! del R e con 
un bailón dipinto, per prendere in cuflodia 
quelle perfone , che fono commefie dalla 
C o r t e ; e per accompagnare que'prigionieri 
che vanno alia larga con licenza . Vedi BA-
S T O N I E R E { B a j h n ) . 

T A V O L A R E le ammende, o pene pecu-
niar'te, preffo gli Inglefi, Tabl ing o f fines , 
fi é il fare una Tavo la per ciafcun Conta
do , ove corrono i mandati di fuá Maefta ; 
la quaíe contenga i contenuti d' ogni 
Fine , o pena pecuniaria , paffata per cia

fcun 
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fcun termine . Vedi PENA pecuniaria ( F i 
ne. ) 

Si dce cib fare dal Regi í lratore delic pe 
ne pecuniarie ( Chirographer of fines ) del 
Tribunaie deile Cauíe C o m u n i , ij quale , 
ciaícun giorno del pro filmo termine , do-
po di aver ícriíto al netto «na llmtle pena 
pecuniaria , figge una delle dette Tavoie 
in qualche luogo aperto di detto Tribuna
ie , durante la di luí femone; e fimilrmn-
te confegna alio Sveriffo di d a fcun Contado 
un contenuto deile íuddctte T^DO/C fatto per 
quel rifpettivo Contado, al termine avanti 
1c aíTife , o Se ilion i di Corti ( AJfizes ) , da 
affiggerfí in qualche luogo del Tribunaie 
aperto, mentre fiedono i G i u d i c i , &c . Ve 
di C H I R O G R A F O . 

T A V O L A T O , io Inglefe , F/oor , nel-
la Fabbrica , la parte di fotto d' una fian
z a , o quella parte su cui fi cammiria. 

I T a v c l a t i fono di diverfe forte; alcuni 
di t é rra , altri di m a í t o n i , ed altri di píe-
t r a , &c . 4 

I Falegnsmi , peí nome di ravolatoy in-
tendeno tanto il telaio o forma d'un'ope
ra di legname, quanto P impalcaria o co-
prirla con tavoie . — E fi intende anche 
un párete di tavoie , detto altrimente >4iJzío . 

Per T a v c l a t i di pietra e di mattoni , che 
piij. propriamenle Paviment i íi chiamano . 
Vedi T articolo P A V I M E N T O . 

Per T a v o l a t i d i affi fi dee ofler^are, che 
i Falegnami non tavolam mai le í i a n z e e o n 
affi, finché non fia eretto lo fchelttrood 
offatura, ed anche inclufo con muri j affin-
ché il cattivo tempo non guafti 11 iavoro 
del Tavolato . Nulladimeno danno general
mente qualche piallata alie affi deflinate peí 
Tavolato j prima di cominciare qualfifia al-
tra cofa intorno alia Fabbrica, per poterle 
in tanto riporre a feccare e íiagionaríi ; il 
che fi fa con tutta la cura pof í ibi le . 

I T a v o l a t i d i térra fi fanno comunemen-
te di térra grafía, e talvolta ( fpezialmen-
te quelli , , in cui fi prepara rorzo per la 
birra ) di calcina, e di fabbia di ru í cc l l o , 
e di polve di cannone , o polve d'ancudi-
ne tratta dalla fucina. 

I I Cavalier Hugo P la t aííerifce , che il 
fangue di bue , e la creta fina, temperati 
infierne , fanno il piíi belj. Tavolato del 
Mondo. 

TAVOLATO d i un vafcello ( floor o f a 

T A V 
sh ip) , rigorofamente prefo , e folamente 
tanco del di iui fondo , quant ' é quelio su 
cui egii fi ripoia, quand' é fulle fécCfee . 
Vedi V A S C E L L O , 

Quei tali vafcelli , che hanno T a v d a t i 
lunghi , e larghi, giacciono fulla fecca col-* 
la maggior ficurezza, e non fono ibggelti 
a barcollare, o ad alzarfi da un lato; lad-
dove altri , che fono ftretti di Tavola to , o 
neila fraíe de'Marinari I n g l c í l , cranked by 
the ground , non fi poííono mettere a fee-
co fenza pericolo di rovefciarli. 

T A V O L A T O , in Inglefe, IVainfcc t , nei
la Fabbrica, Topera di legname, che ferve 
a federare i muri d'una fianza i eifendo d' 
ordinario in quadri di tavoie, e dipinta , 
per fervire in luogo di tapezzeria. Vedi 
M U R O , e QUADRO d i tavolato. 

Anche nelle Sale , é cofa coraune di 
avere un Tavolato deü' altezza del petto ; 
a cagione deli'umidita naturale delle mura . 
Vedi M U R O . 

Alcuni Legnaiuoli mettono del carbone 
dietro a' quadri del Tavola to , per fare che 
il fu dore deile mura di pietre e mattoni 
non ifcolli le commeífure de' quadri ííeííi . 
— Altri adoperano della lana per lo me-
defimo effetto. — M a Dé Tuna , né 1'al-
tro , é fufficiente in alcune cafe : il modo 
il piu ficuro fi é di fporcare i lati diretani 
delle commeífure con piombo bianco , bru
no di Spagna, e olio di l ino. 

Secundo N e v é , il tavolare con querciadi 
Norvegia , trovandofi dali'operaio la mate
ria , fi fiima a fei o fette f e i l l i n i per ogni 
canna in quadrato . — I l tavolare fchietto 
in quadro, trovandofi dali'operaio 1' abete, 
fi,fiima a tre J a l l i n i , o tre J c i l l in i e fei fol-
di per canna. <—- II tavolare a gran divifio-
ni eguali , con roba di Danz ica , fi fiima a 
fei o fette f a l l i n i per canna ; e Topera di 
divifion ordinaria , a tre f e i l l i n i e fei foidi 
per canna. Ne l prendere le dímcníioni gli 
operaj fi fervono d'una cordella, che fícea-
no in tutte le modanature; avendo eíii per 
regola, di dover eííer pagati per tutíi que' 
pezz i , ove va la pialía . Vedi M I S U R A R E . 

T A V O L A T O d i g r a n i t u r d , in Inglefe ^r^r/-
n i n g b o a r d , é una tavola adoperata da 'Con-
ciatori , per daré la grana al lor cuoio , o 
altra peí le . Vedi C O N C I A R p e l l i . 

Egli é fatto con denti , o tacchc, che 
van no tutto di travtrío ; ne'quali premen-

doíi 
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doíl la pelk raolle, bagnata, e arrendevo-
l e , la di lei fupcrficie ne r i c e v e p r o n í a m e a -
te r impreíTione. 

T A V O L A T O per le gronde , una'tavola 
groíTa piu da una parte che dall' altra, che 
generalmente s'inchioda attorno aliagronda 
d' una cafa , perché le piu bafíe tegole , 
pianelle, od afficelle vi ripoíino fopra. 

T A V O L A T U R A , nel laNotomia, enel-
la Mufica . Vedi rarticolo I N T A V O L A T U R A . 

T A V O L E T T A , nella Farmacia , &c . 
Vedi T A B E L L A . 

T A V O L O N E , in Franrefe ed in Ingle-
fe'., M a d r i e r , neU'Arte Mi l i tare , unagrof-
fa tavola, talvoita guernita di piaftre di fer
r o , avente una cavita fufficiente a ricevere 
la bocea del petardo, quand'é caricato: con 
quefto detta tavola vien applicata contro una 
porta , ad altro corpo che íi vuol romperé 
cd abbattere. Vedi P E T A R D O . 

T A V O L O N E , madrier , denota parimente 
un pancone lungo e largo, che fi adopera 
per foílenere i l terreno nel far mine , fpi-
gner i lavori di zappa, far capponiere, gal-
lerie , e í i m i l i . 

V i fon anche Tavolom foderati di fia-
gno , e coperti di térra ; i quali fervono per 
difefa e riparo contro i íuochi artificiali , 
negii aiioggiamenti, &c. allorché bifogna 
coprirfi fin fopra la teda. 

N o m i e Si tuazioni delle 
Stelle. 

T A V 28j? 
T A V O L O Z Z A , quella fottile afficeHa, 

fulla qüale tengono iPittori i lor colori nell' 
atto del dipignere. — Q u e í f é una piceiola 
tavolerta , o fia pezzo di legno, o d'avo-
rio , di figura ovale , aífai fottile e lifciai 
fopra ed ali'interno della quale mettono i 
Putori i diveríi colori, che loro occorrono, 
pronti al pennello. Vedi C O L O R E . 

L a parte di mezzo ferve per mefehiarvi 
fopra i colori, e per fare le tinte opportune 
al lavoro. Non ha ella alcun manico , ma 
in vece di quefto, un buco da un capo , in 
cui íi fa palfare il dito groíTo per tenerla . 

T A U R I l i f a r i l ibertas. — I n alcuni D i -
plomi antichi , Taurus líber fignifica ( m 
Inghifterra ) un toro comune a tutt1 i Vaf -
falli , o Tenants , che íi trovano entro tai 
Feudo, o Liberty > cioé tale I m m u n i t a . — 
C u m libértate f a l d i a , liberi T a u r i , & libe-
r i , j í p r i , &c . 

T A U R O , T A U R U S , n e í l ' A ñ r o n o m i a s 
il To ro ; uno de'dodici fegni del Zodiaco , 
e il fecondo in ordine , Vedi SEGNO e C o -
S T E L L A Z I O N E . 

L e Stelle della Coñe l laz ione T a u r o , nel 
Catalogo di To lomeo , fono 44; nel C a t a 
logo di T i c o n c , 41 ; nel Catalogo Britan-
nico , 135. L e longitudim , latitudini , ma-
gnitudim , &c. delle quali fono le fe-
guenti . 

Merid di 4 nella fezione 
Qiiella che la fegue 
Quella che fegue quefta 
Settentr. di 4 nella fezione 
Quella che fegue queda nella preced. fpalla 

5-

Preced, inforra. fotto il piede 

10. 

Preced. del quadrato di Pliade 
Nell' angelo occidentale del quadxato 

*5» 

^ Longitudine 
ero 

r o , , 
v 16 49 30 
0 35 45 

18 44 58 
19 15 18 
18 47 41 

22 50 08 
25 06 10 
17 38 38 
24 26 24 
19 03 08 

23 30 49 
23 50 24 
24 47 09 
25 07 05 
25 05 21 

Latitudine 

9 21 47 A 
8 49 48 A 
7 28 29 A 
.5 57 Í 3 A 
9 30 27 A 

5 02 2 4 B 
3 4 i 3 7 B 

18 27 41 A 

5 32 51 A 
16 04 57 A 

o 00 50 A 
o 07 15 A 
3 03 43 B 
4 19 2 5 B 
4 09 0 5 B 

4 
4 
6 
5 
6 

6 
7 
4 
7 
7 

7 
7 
7 
ó 
S 
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Nomt o fituazioni delle 
Stelle. 

L a piu Settentr. di Pliade 
Scttentr. del quadrato 

20. 
Merid. del quadrato 

Lucida Pkiadum 

Neir angelo oriéntale 

Una piu p í c c o l a , contigua ad efla 
P r t c é d e m e nel piede 
SuíTegucnte nella preced. fpalla 
Suíícguente nel piede 

S0-

Quella nei petto 

Nel niezio del eolio 

Nel calcagno del piede precedente 

Precedono il quadrato del eolio 
Settentr. del quadrato del eolio 
Precedente di 2 , al ginocchio 

40. 
Preced. delle mezz. nel quadr. del eolio 

Che precedono la im3. delle ladi 
45- ' 

Quella nella precedente guancía 
Suffeguente di due al ginocchio 

Suflequ. delle mezz. nel quadr. del eolio 

Prima delle ladi nelle nari 

Quella fotto la i111*, delle ladi 

Merid. del quadrato del eolio 
55-

^ Longí íudine 
era 

v 25 18 52 
0 25 14 42 

25 21 31 
25 25 H 
25 26 40 

25 22 30 
25 38 32 
25 40 ob 
25 5Ó 00 
z6 01 52 

26 03 19 
21 13 OÓ 
23 co 15 
22 54 17 
27 25 21 

27 36 33 
28 00 57 
26 17 31 
29 26 17 
29 07 19 

25 35 08 
w 25 37 51 
H o 36 09 

0 57 25 
V 29 4o 52 

1 19 32 
27 32 58 
28 32 05 
28 55 38 

0 27 43 

29 14 12 
1 43 42 
2 09 33 
3 32 59 
2 19 18 

1 27 34 
2 42 21 
1 ^ 39 
1 33 11 
3 4ó 56 

Latitudine 

4 50 42 B 
4 29 02 B 
4 2Í 25 B; 
4 S1 SS15 
4 29 4 9 B 

3 54 47 B 
4 01 39E 
4 0° 37 B 
3 4 i 4 5 B 
3 5237B 

3 57 34 H 
13 30 o ó A 
8 40 5 6 ^ 

13 22 57 A 
1 58 32 B 

2 38 2 0 B 
0 10 38 A 
7 59 37 A 
3 13 2ÓB 
1 13 20B 

H 29 50 A 
15 04 02 A 
6 33 o ó B 
7 54 38 B 
1 24 o ó A 

5 i ó 4 1 B 
15 21 I O 
H i ? 55 A 
11 47 39 A 

5 5o 

12 13 17 A 
o 47 2ó A 
o 08 53 B 
5 4Ó 12 B 
o 19 23 A 

5 4Ó 22 h 
o 15 00 B 
7 20 42 A 
6 19 57 A 
5 58 41 B 

7 
7 
4 
7 
5 

4 
7 
ó 
5 
ó 

ó 
7 
7 
7 
7 

4 
¿> 
7 
5 
7 

3 
7 

ó 7 
7 
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J V W / e Jltuazioni delk 
Stelle. 

Fra le nari e Tocchio fettentr. 

Seconda 
Settentr. di merid. neU'orecchio 

6o. 
N e l calcagno del pié díretano 
Merid. di Merid. ne l í 'orecchio 
T e r z a e piccola fra le nari e 1'orecchio 
Precedente di Settentr. neU'orecchio 

SuíTeguente 
Precedente íbtto le ladi 
Nell 'occhio fettentr. 

70. 

U n a doppia fra le nari e t occhio merid. 

Nella feguente fpalla 

75-

^ Longitudine 
ero 

80. 
M e z í a n a , fotto le ladi 
Occhio merid. paliliriuhi) aldebaran 
Nella feguente gamba 

Precedente nel ginocchio díretano 
85. 

SuíTeguente fotto le ladi 

SuíTeguente nel ginocchio diretano 
Nel la radice del corno fatentr. 

9 0 . 
Nella radice del corno merid» 

Preced» di 3 fopra il corno merid. 
95» 

42 49 
51 27 
55 21 
47 13 
5 i 55 

24 57 
5 i 37 
11 42 
09 42 
54 01 

3 02 
4 25 
2 5(5 
4 07 
3 59 

12 
18 
57 
11 
12 

22 25 
5Ó 25 
36 51 
12 51 
56 42 

4 07 o5 
3 57 22 
3 44 57 
4 05 43 
4 22 35 

4 42 07 
5 27 00 
4 27 10 
5 54 15 
5 24 3° 

6 07 14 
6 09 52 
5 49 
7 49 
8 41 

58 
20 

9 24 58 
11 40 58 
10 42 09 
n o ó 31 
12 27 3*5 

Latitudine 

7 23 02 A 
4 00 34 A 
2 37 o ó B 
4 09 04 A 
o 35 21B 

12 01 21 A 
0 29 4 6 B 
3 45 27 A 
1 04 06 B 
5 4 i 5° A 

6 02 44 A 
1 12 3ÓB 
6 56 55 A 
2 55 58 A 
5 23 43 A 

6 59 01 A 
5 47 16 A 
5 52 55 A 
8 40 32 A 
6,06 2(5 A 

5 37 49 A 
6 42 04 A 
8 04 25 A 
ó 43 28 A 
6 00 53 

7 05 06 A 
5 29 49 A 

11 4(5 51 * 
(5 20 A 
9 32 32 A 

<5 19 19 A 
5̂ 12 35 A 
9 55 H A 
0 40 23 B 
6 27 25 A 

3 , 4 ° 3 5 A 
2 19 03 B 
6 18 31 A 
5 38 25 A 
1 14 34 A 

3 
7 
4 
7 
5 
4. 

5 
5 
$ 
5 
7 

7 
6 
5 

5 4-
7 

7 
5 
5 
5 

r 
7 
7 
7 
7 

5 
r 
5 
7 
S 

7 
5 
$ 
5 
7 

6 
6 
7 
7 
4 
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Nonti e Sttuazioni del le 
Stelk. 

Fiíi meríd. nel corno raer id. 

Piu fettentr. 
Mezzana di 3 Copra il corno merid, 
Nel mezzo del corno 

100. 

Nell' eftremita del corno fettentr. 

10$. 
L a piu diretana di 3 íbpra il corno merid. 

110. 

Preced. d' infor. feguen. il corno fetten. 

N e ü ' eílremita del corno merid. 
„ U S - . 

Auriga, nell' Inform. di Ticone . 
Settentr. íbtt' i l corno merid» 

^Longi tud ine 

Merid. fott1 il corno merid. 
120, 

Inform. á1 A u r i g a 

125, 

Inform. d' A u r i g a 

Tut . preced. nella clava d' Orione 

Un' altra piu tneridion. 
Inform. & Auriga 

T u t , fuífequ. nella clava d'Orione 

Latitudine 

13 09 18 
13 27 04 
13 38 52 
15 22 54 
16 14 58 

17 37 31 
16 54 06 
17 04 29 
18 13 5Ó 
17 29 44 

18 ID 
^7 49 31 
17 59 37 
18 42 56 
19 03 45 

19 22 21 
19 15 54 
20 03 55 
20 08 47 
20 27 55 

21 06 07 
21 09 28 
21 3(5 56 
21 59 23 
22 27 01 

22 39 50 
22 32 16 
23 10 03 
22 38 44 
23 04 03 

23 19 48 
24 10 37 
23 46 ^9 
2 | 46 54 
24 22 03 

24 28 58 
25 12 28 
25 4^ 55 
20 03 40 

£| 20 JÓ 02 

4 IÓ 08 A 
2 30 59 A 
3 05 34 A 
0 48 00 A 
1 03 03 A 

5 42 5 1 B 
6 30 25 A 
5 5o «4A 
5 21 34 B 
ó 33 02 A 

1 20 12 A 
5 18 04 A 
6 0 1 45 A 
1 51 14B 
4 43 55 a 

4 48 10 A 
9 02 19 A 
o 40 3 2 B 
6 20 2<5A 
2 14 24A 

2 29 2 3 B 
é 52 43 A 
4 26 14 A 
7 20 57 A 
7 38 o í A 

5 43 23A 
8 57 39 A 
1 o<5 31 
9 33 28 A 

10 48 50 A 

CfQ 
3 

6 
6 
6 
6 
6 

T 
7 
6 
2 
6 

5 
7 
7 
7 
ó 

7 
7 
<5 
7 
3 

4 S 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

4 S 
6 
6 

9 09 37 A 
4 08 15 B 
9 18 02 A 
9 31 13A 
3 12 03 A 

44 03 A 
28 05 B 
35 03 A 
04 43 A 
20 4,0 A 

6 
4 S 

6 
6 
6 

4 S 
7 

T A IT-
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T A U R O , T a u m í , in aleone antiche 

C o n í u e t u d i n i , fignifica mari to. * V . M ARITO. 
* Lege. H . i . cap. 7. V idetur autem raa-

tris ejus , cujufeumque Taurus allu-
ferit. — 

T A U T O L O G I A , nella G r a m á t i c a , un' 
inutile ripetizione della fleffk cofa in difie
ren ti parole . — T a l e , e.g. é quelia di V i r -

§i l io' r r . 
— • — S i f a t a v i rum fervant , fi ve ja -

tur aura 
JEtherea, ñeque aáhuc cmdelibus oceu-

bat umbr i t . 
A l c u n i , particolarmente i Gefuiti , ferí-

vono e pronunziano Tnftolcguz . L a diffe-
renza na ice dalla diverfa pronunzia del Gre
co upíiion in rratvroKoy'm . E" vero, che i 
xnoderni G r e c i , pronunziano Vv come / ; 
e fi pretende , che gil antichi faceíTero lo 
fteffo : ma come 1' ufanza ferve di modelio 
ad una Jingna, queflo piato non fa , che po-
chiffimo, al cafo per gii Inglefí , &c. 

T A U T O L O G I C I Echi , fono que' tali 
E c h i , che ri pe ton o lo ñeííb fu o no o filiaba 
mol te volte. Vedi E c o . 

T A X I S , T A 2 1 2 , nell'Architettura an-
t i c a , fignifica lo íleífo che Ordinanza nella 
nuova , e fi deferí ve da Vitruvio come quel
ia che da ad ogni parte d' una Fabbrica le 
fue giuíle dimenfioni, riguardo al íuo ufo. 
Vedi ORDINANZA ( Ordonname ) , PROPOR-
Z I O N E , e SfMMETRI A . 

T A Z I A N I T T , T A T I A N I T Í E , una Setta 
di antichi Eret i c i ; cosí detti da Taziano , 
difeepolo di Giullino Mart ire . 

Queí lo T a z i a n o , il quale ha il carattere 
d' uno de' piü letterati uomini di tutta l 'An-
tichita, era perfeítamente ortodoffo duran
te la vita del íuo rnaeftro. Egli era , come 
quegli , Saraaritano , di nazione , non di 
Religione , come fennbra , chelo infmuiEpi-
fanio. Ambi appartenevano a quelle Colo-
nie Greche fparfe per tutto il Paefe de' Sa-
maritani. 

Morco G i u í l i n o , Taziano cadde negli er-
rori de'Valeutiniani ; e formo una fetta, 
col muñe alie volte di T a z i a n i t i , e alie vol
te di E n c r a t i t i . Vedi E N C R A T I T I . 

T A Z Z A , in Tnglefe ed in Franzefe , 
Q(¡belet , * una fpezie di coppa da bere, o 
Poccale , ordinariamente di figura tonda, e 
Jsnza piede, né manico. 

T A Z 2P3 
* L a parola , fecondo Salmafio ed altYt 

deriva da l Latino bárbaro , cupa: B u -
deo la trae dal Greco, y.óviKKop , una 
for ta d i coppa . 

TAZZA , preífo i Tofcani , é propria-
mente una forta di vafo di forma piatta , 
col piede di" di ferie maniere . — E TAZ-
ZE , per íiraiütudinc ,': da' medefimi ÍI 
dicono que' ¿ran vaíl rotondi di marmo 
o di pietra , che fervono per ricevere 
1' acque delle fon tañe , che falgono i n 
alto. 

TAZZE , gobelets y fatte del kgno T a m a -
rifeo o Tamerice , fi annoverano fra le 
droghe medicinali; poiché fupponfi , che i 
Jiquori, che alquanto vi ílanno infufi , ac -
quiltino una qualita , che li rende buoni 
con tro i raali della mi lza . 

T C H E L M I N A R , o T C H I L M I N A R , OV-
vero , come lo pronunziano gli Inglefi , 
Chelminar , uno de' piu celebri mucchj di 
rovine , che fia nel Mondo; eífendo i re-
fli d' un Palagio, che , come fi fuppone , 
flava nel mezzo della Cit ta di E j i k h a r , -1' an-
tica Perfepoli , Capitale dei R e di Perfia . 
Vedi C H I L M I N A R . 

T E , in Inglefe , Tea , e in Lat ino, Thea 5 
o come i Giapponefi lo chiamano , T C H A , 
la foglia d' un albero o arburto , che cre-
fce in varié Provincia della Ch ina , del Giap-
pone, e di Siam ; la cu i infufione é in ufo 
genérale a modo di bevanda. 

L a pian ta del Te ama le valli , e iPp ié 
de' mont i , e un terren petrofo. II fuo fe
m é fi femina d'ordiñafio in luoghi efpoftí 
al Mezzodi ; e porta tre anni , dopo la fe-
minatura. L a radice fomiglia a quella del 
pefeo : le foglie fon verdi , lunghette , i n 
fulla punta, e piuttofto Üre t t e , lunghe un 
pollice e mezzo , e tutt' all' interno intac-
cate. I I fiore é moho fimüe a quello del
la roía falvatica. I I frutto é di diverfe for
me , talvolta rotondo , alie volte lungo 9 
alie volte triangolare ; dell' ordinaria gran
de zz a d' una fava ; contenente due o tre 
pifelli di color di forcio , ciafeuno de" 
quali in sé racchiude un granello . Quefti 
pifelli fono i fe mi per cui fi propaga la 
planta. 

L ' albero é di varié altezze, da un pie-
de lino a cento : ve n' ha di quel l i , che due uo-
miai non poífono abbracciare , mentre altrí 

appe-
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sppena cccedono il piu fievoie a r b u ñ o d ' u n 
g i a r ó i n o . 

II migÜor tempo per raccorre ie foglie 
del T e , fi é , mentr' elie fono ancor piccio-
l e , giovani , e fugofe: quando fon raccol-
te , fi fan paitare íbpra il fumo d' acqua ból
lente ptr inumidirle; indi fi m e í t o n o fopra 
delle piaflre di ra me, che fon rifcaldate; e 
cosí le foglie, feccandofi , s' arriccian su nel-
ia guifa appunto che a noi vengon pórtate . 

E ' cofa rariffima di trovare il Te perfet-
tamente puro ; poiché i Chinefi lo mifchian 
fempre con altre erbe , per accrefcerne la 
quantita. Per verita il prezzo, a cui fi ven- . 
de fra loro, é abbartanza moderato; egli 
fuol e í l ere , fecondo il computo Inglefe, c i r -
ca tre foldi a pound Jier l ing, non mai piu di 
nove foldi. 

Nul la fanno i Chinefi di Te Impérta le y 
Fior d i Te , e molti altri nomi , che in 
Europa fervono a diftinguere la bonta, e il 
prezzo di queda mercanzia alia moda , ep-
pure , oltre il Te comune, ne d iü inguono 
effi due altre forte, cíoé il VOHÍ , e S cumio, 
i quali fono riferbati per gente di prima qua-
l i ta , e perfone inferme . 

Abbiamo due forte di TV in Europa: c i o é , 
T E verde , il quale é il Te comune de' C h i 

nefi , &c. — F . le Compte lo chiama Te 
B i n g , e dice ch' e' fi raccoglie dalla planta 
in Apri le . — E ' frimato aflai digeftivo, e 
un po' corrofivo: egli da una tintura pallida 
c verdiccia alT acqua; e le fue foglie fono 
moho attorcigliate . — L a feconda forta é il 

T E Boh ta , che é il Te Va n i , o T c h a Bou 
de'Chinefi . — F . le Compte trova una fola 
differenza da queí lo al Te verde, cd é , ch1 
ci vien raccolto un me fe prima dell' altro, 
cioé in M a r z o , mentr' egli é ancor nel bot-
tone o ger-.noglio \ e quindi la picciolezza 
delle- fue foglie , e altresi il profondo della 
rit'tura ch'ei dva ali'acqua . Altri lo prendo-
no per un Te di qualche particolar Provin
c i a ; trovandofi che il terreno fa qualche al-
terazione nelle proprieta del T e , come ne 
fa appunto anche la í iagione del raccoglier-
lo . — S i compera tutto a N a n q u í n \ e non h 
che da poco tempo in qua , che gliOlande-
fi l'hanno iiurodotto in Europa , ov' ei co-
mincia ad eííere in gran voga. 

Savory c z u ñ e n favella d* una fpezie di 
Te Toffo, o T e T á r t a r o , detto Honan T c h a , 
\ \ quale tigne i'acqua d' un roíío pa 11 ido , c 

T E 
dicefi effere e ñ r e m a m e n t e digeflivo; e che 
col di lui mezzo i Tartarí foao capad di 
pafcerfi di carne cruda. I I fuo fapore é ter-
rofo, e di gran lunga il men grato di tutti 
gi¡ altri ; ma appena conofeiuto in Inghil-
terra . 

I I Ta fi dee fcegliere verde, dell' odore il 
piu vivo e fplritofo, e per quanto é poffi-
Di l e , intero; dovendofi foprattutto aver cu
ra, che non fia ftato efpoño all'aria , per 
cui fi fa v izzo , e fvapora. 

L a bevanda Te fi fa nel la C h i n a , e nel-
la maggior parte dell'Oriente , nell' ifieffo 
modo che in E u r o p a ; cioe, coll'infondere 
le foglie i n acqua b ó l l e n t e , e col berne cal
da r i n í u í i o n e . — In vero gli Europei fo-
giiono tempérame l'amarezza con zucche-
r o , del quals gli OrientaH poco o nulla fi 
íervono . 

Si dice per altro, che i Giapponefi pre-
parano tal liqucre in un modo alquanto di-
ve río , cioe polverizzando la foglia , rimefeo-
laadone la polve in acqua calda; e beven-
dolo in quelia guifa che da noi fi bee i l 
Caffé 

I Chinefi fianno fempre prendendoil Te % 
fpezialmenteapafto: egli é i l principal rega
lo , che fanno a' lor amic i , quando li trat-
tano. I piu modirati lo prendono almeno 
tre volte al giorno; altri , dieei volte, o 
psu : eppure ti computa, che ileonfumodel 
Te pretio gli Ingleíi e gUOlandefi é , apro-
porzione, si grande che preífo gli Orienta-
U . I n Franc ia , Tufo del Te ha declinato di 
m o h o , ed ora il Caffé é il liquor che pre
vale . Vedi C A F F E \ 

Quanto alie proprieta del T e , n ' é gran
de e íírana la controveríia : le Nazioni Orien-
tali ne fono per lo meno egualmente preoc-
cupate che gli Europei; ma cib é , per av-
ventura, a caufa , che tanto l a , che q u i , 
domina l'immaginazione : la ragione , per
ché la gotta e la pietra fon' ignote nella C h i 
na , fi aferive all'ufo di quefta piant*; del
la quale dicefi in oltre , ch^ella curi le in -
digeftioni diftomaco, impedifea i cattivief-
fetti d'uno ftravizzo e della crápula , e dia 
nuova forza per ricommeiar a bere; difíipa 
i ñ a t i , guarifee da' vapori, ¿ k c 

Sim. Pau l i , Fifico del¡ Re di Dan imarca , 
in un particolar Trattato su quefta Pian-
ta , proecura difarvedere , che quefte .virtu ^ 
aícriitele nell'Oriente , fono local i , e n o a 

mi l i -
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rnilitano per gil abitanti d 'Eurapa . Sccon-
do lu i ) quelli che paíTano l'eta di 40 anni 
non dovrebbero piu ufare il T V , perché egU 
é troppo difeccativo: che il Te non ha al-
tre v ir tu , fe non quelle della bettonica : cd 
aggiugne, con B a u h i n , c h ' e g ü é foio una 
fpezie di mirto, che íl trova tanto in Euro
pa quanto nell' Indie. 

M a queft' oppinione é confútala da- Pe-
ch i l i n , in un Trattato fopra il T e , intitoía-
to , Theophilu! Bibaculus , five de Potu T h e s 
Dialogus : ov' egli mantiene , ch' e buono peí 
malí í corbut i c i ; e che le gentili fue virtu 
aüringcnti corroborano il moto tónico dcgii 
inteftini , &c. M a egli biafima il be rio col 
latte, e fpezialmente dopo un ni en pafto, 
o dopo moí to vino. 

T E A N D R T C O , o Thcandrko , 0 E A N -
A P I K 0 2 , De l v i r i l e ; un termine che figni-
fica divino e umano in uno — formato da 
OÍC'Í , D i o , c uvíip , uomo . Vedi D E I V I R I L E . 

S. Dio ni fio, Vefcovo di Atene, fu il pri
mo ad ufare la parola Teandrico , per efpri
me re una doppia operazione, o due opeva-
zioni unite in Gcsü C r i í l o ; F una divina , 
e i'aitra umana* . — I Monophyfit i pofcia 
ne abufarono, per fignificare la fola ed úni
ca operazione 5 ch'egiino ammettevano in 
Gesu C r i í l o ; nel quale credean eíli vi foííe 
una miftura del!a natura divina ed umana , 
onde ne rifultalTe una terza natura , che fof-
le un comporto deíi' una e del!'aitra, le di 
cui operazioni feguitaífcro 1' eííenza e qua-
liíadi della miílura , e non foííero né divi
ne , né utnane; ma tuíte e due alia volta , 
ovvero, in una parola, Teandriche , Vedi 
O P E R A Z I O N E , e M O N O T E L I T I . 

* Qi'xv^píYJi ¡i'ípyua , T operazione T h c a n -
drica o Dei-virile , nel fenfo d i D i o n i -

fio e Dama/ceno , viene da s i tan a fio efem-
plificata cosz: Quando Crifio fano la per-
fon a i ch1 era nata cieca, lo fputo ^ ch1 ei 
fece, era umano , ma /' aprimento degli 
ocebi f u fatto col fuo divino potere. E 
c o f í , per fare levar Lázaro ^ Crifio grido 
come uomo, ma rifufcitollo da morte co
me D i o . 

I I termine Theandrico, z il dogma delle 
operazioni Teandriche , furono cíaminati con 
gran cura, ed attenzione, ne! Concilio di 
Laterano , tenutofi F anno ^49 i ove il Sora-
mo Pontefice Martino confuto foüdamente 
la nozioae di operazioni Teandriche , e fece 
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vedere, che il ienfo, in cui S. Dtonifioco-
mincib ad ufare tal parola, era Catto l ico» 
e totalmente rimoto da quello de'Monofifi-
ti e Monoteliti . Vedi P E R S O N A , e T R I -
N I T A ' . 

T E A N T R O P O , o Theamhropo* , 0 E A N -
0 P í i n O 2 , Dio Uomo; un termine ailevoU 
te ulato oelle Scuole , per fignificare Gesa 
Crifio , il quale é Dio Uomo , o Uomo Dio , 
ovvero due nature in una perfona . Vedi 
PERSONA e T R I N I T A V . 

* L a parola e formata dal Greco , 0|g> , 
De us e avgfmúros, nomo , uomo-

T E A T I N E , un Ordine (ii Monacbe, fot-
to la direzione á e ' T e a t i n i . Vedi T E A T I N I . 

V i foao due forte di Teat ine , fo í to il ti-
tolo di Sorelle delT Immacolata Concezione, 
che formano due diñerenti Congregazioni, 
1' una impegnata con voti folenni, e 1' ai
tra folamente con votr femplici. — L a lor 
comune Fondatrict fu Orfola Benincafa . 
Quelle che fauno voti femplici, f o n o l e p i ü 
antiche, e íi chiamano aflblutamcnte Tea
tine della Congregazione: ebbero la lor origi
ne a Ñapo! ; , Panno 1 583 . 

Le altre íi chiamano Teatine deir Eremo: 
tutto 1'uficio di quede íi é , il far orazione 
in r i t iro, ed una folitudine auftera , al che 
eíic s'irnpegnano con voti folenni. 

L e Teatine della prima Congregazione 
hanno cura degli intereífi temporali di que-
íle ult ime. Le loro Cafe flanno infieme, 
ed una gran fala ne fa la comunicazione . 
L a 1 oro iondatrice formo le loro Cofhtuzio-
D Í , e pofe i fondamenti della. ¡or Cafa a 
N a p o ü , ma fi morí prima che foííe finita. 

Gregorio X V . il quale confermb il nuo-
vo Inftituto fotto la Regola di S. A g o í l i n o , 
í labai , che doveííero eífere fotto la Dire
zione de' T e a t i n i . Urbano V l I I . r i v o c b queft' 
arí icolo con un Breve nel 1Ó24 , e le fog-
geí tb al Nunzio di N a p o ü ; ma Clemente 
I X - annuilb quéfto Breve , e le fottomife 
di be! nuovo a Tea t in i con un Breve dell' 
anno 166S. 

T E A T I N I , un Ordine Religiofo d iPre-
ti Regolari ; cosí detti dal lor primo Supe-
riore Don Giovanni Pietro Caraffa, Arei-
vefcovo di C h i e í i , nel Regno di Napol i , 
che anticamente íi chiamava Theate. 

11 medeí imo Arcivcfcovo fu pofcia Papa, 
col nome di Paolo I V . dopo d'eí íere flato 
corapagno di Gaetano, Gcntiluomo Venc-

ziano, 
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xiano , primo Fondator di que í l 'Ord ine j a 
R o m a , in 1524. 

I T e a t i n í furono i primi che aííunfero il 
ti tolo di Cherici R e g o l a ñ . Non folo non 
hamo eífi poderi , o rendiré filTe, in co-
mune od in proprieía ; ma né anche do-
inandano o van mendicando cofa alcuna ; 
ma ftanno afpettando ció che la Provviden-
zaior manda pelia loro fufíiftenza . 

S' ímpiegan moho nelle Mi íÜoni eftere; 
c l'anno 1Ó27 entraronó nelia Mingrelia , 
ove hanno uno í labi l imento : nehannoavu-
to di í imili in T a r t a r i a , Circaíí ia , e Geor
gia , che ppfcia hanno abbandonato , a ca-
gione del poco frutto che vi faceano. 

L a loro prima Congregazione cornparvé 
in Roma l'anno 1524, e fu confermata lo 
fleííb anno da Clemente V I L — L e loro 
CofHtuzioni vennero fórmate in un Capito-
lo Genérale dell'anuo 1Ó04 , ed approvate 
da Clemente V I I I . — Effi portano 1'abito 
di Prete. 

T E A T R O , * THEATRUM , preffo gli A n -
tichi , un Edificio pubbíico , per darvi al 
P o p ó l o gli fpeítacoli o feñe fceniche. V e 
di SPETTACOLO e SCENICO . 

* l a parola e formata dal Greco , tiet-
Tpov, fpettacolo, moi lra , da^ túo^a i^ 
fpefto , v ideo, io veggo . 

Sotto il nome di Teatro íi comprendea , 
non folamente Teminenza o a l tura , fulla 
quale comparivano gli A t í o r i , e íi efegui-
va la Rapprefentazione ; ma anche tutta 
1' área , o campo della piazza, comune agli 
A t t o r i , ed agli Spettatori. 

In quefto fenfo , il Teatro era una Fab-
brica circondata di portici , e guernita di 
fedili di pietra , difpoñi in femicircoli , ed 
afcendenti gradatamente Tuno fopra í'al-
t r o ; il che abbracciava uno fpazio chiama-
to I' Orchefira , nella fronte del quale flava 
i l Profcemo, o Pulpito, fopra cui gli At 
íori efeguivano la Rapprefentazione , e eh' 
é cib che noi propriamente appelliamo Tea
t ro, o fia palco. Vedi ORCHESTRA e PUL
PITO . 

Sul Profcenio flava la Scena, una larga 
fronte, adórnala conordinid' Architettura, 
dietro la quale era il Pcjifcenio , o luogo 
dove gli Attori fi alleftivano, íi ritirava-
no , &c. Di modo che la Scena, nella fuá 
piena eñenfione, comprendea tutta la par
te fpcttante agli At tor i , Vedi SCENA,&c. 

T E A 
Ne' T e a t ñ Greci , 1' Orchefira faceva una 

parte della Scena , ma ne' Tea t r i R o m a n i , 
neífuno degli Attori fcendea mai neli'Or-
chejlra , la quale era occupata dalle fedie 
de1 Senatori. 

I T ^ m i piucelebri del l 'Antichita , che 
ancor ci rellano, fono, il Teatro di Mar-
cello, e quel di Pompeo; i quali anche fi 
dicono Anf i t ea t r t . Vedi ÍINFÍTEATRO . 

I n Arene fi veggon tuttora i refti del 
Tempio di Bacco , ch'era il primo "Tí^íro 
del Mondo, e un capo d'opera d' Architet
tura . — Tutt ' i Tea t r i erano confacrati a 
Venere e a Bacco. 

TEATRO , fra i Moderni , piü partico-
larmente denota il palco, o luego dove fi 
da il D r a m m a , Commedia , o altra Rap
prefentazione, o divertimento : corrifpon-
dente al Profcenio degli Antichi . Vedi 
DRAMMA , &c . 

Nel la fuá piena latitudine, pera l t ro , il 
TEATRO inchiude tutta la cafa o fabbrica, 
ove íi fa la Rapprefentazione: nel qual fen
fo egli é una camera o faia fpaziofa, parte 
della quale é occupata dalla Scena, che com
prende il palco degli A t t o r i , le decorazioni, 
e le macchine ; ed il reflo n ' é diflribuko 
in uno fpazio, detto Platea e Udienza (da-
gli Inglefi , p i t , e da' Franzefi , parterre') , 
il quale é coperto dij fedili, palchetti, &G. 
e termina in un' elevazione d' una o due 
Gallerie , difpofle in pan che che montana 
1' una fopra 1'altra. Vedi TEATRO, Jiage. 
— Vedi anche COMMEDIA, TRAGEDIA, 
&;c. 

TEATRO , fi ufa anche nell' Architettu
r a , principalmente appreflb gli Ital iani , per 
un compleífo di varié Fabbtiche, le quali , 
mediante una felice difpofizione ed eleva
zione, rapprefentano una Scena aggradevo-
le all' occhio. 

T a l i fono la maggior parte de' vigneti di 
Roma ; ma particolarmente quello di Mon
te Dragone , a Frafcati ; e in Franc ia , i l 
nuovo Caftello di S. Germain en Laye . 

TEATRO Anatómico , in una Scuola di 
Medicina e di Chirurgia , é una Sala , con 
parecchie file di fedie, difpofle ne l íac ircon-
ferenza d'un Anfiteatro ; ed ha una tavo-
la , nel mezzo, la qual íi regge fur un per
no, per la notqmia de'corpi. 

T a l é ilTe^m) A n a t ó m i c o del RealeGiar-
diño delle piante 3 Parigi , &c . 

A Ox-
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A Oxford , i l TEATRO ( tke Theatcr) é 

una bella Fabbrica, eretta da l l 'Arc ive fcovo 
Sheldon , per ufo degli efercizj fcolaf t ic i . 

TEATRO , flage preflo gli Inglefi , nel 
Dramma M o d e r n o , i ! luogo d'azione e 
rapprefentazione i inchiufo fra l ' U d i c n z a , 
e le Scene. 

I I Teatro ( flage ) o íía palco degli A t -
to r i , corrifponde al Profcenio o Pulpito 
del Teatro antico . V e d i PULPITO , PRO
SCENIO & c . 

Leggi del TEATRO ( Laws of theStage) 
fono le rególe e convenevolezze dao í f e rva r -
fi , r irpetto a l l ' e c o n o m í a e condotta d 'una 
Rapprefentazione Drammat ica da farfi i n 
ful Teatro . — Quefte r íguardano principal
mente I ' u n i t a del Poema, la difpofizione 
degli A t í i e delle Scene, lo fviluppamento 
del Dramma , & c . Ved i UNITA1, ATTO, 
SCENA , CATÁSTROFE. 

T E A Z L E , Teafel , o Ta f fe l , chiaraano 
g l i Inglef i una certa p lanta , detta d a ' L a t i n i 
Carduus Fullonum% cioé Cardo a cardare i p a n -
» / ; affai ufata da' Fol loni , Fabbricatori di 
panni , e TeíTi tor i di calze, per cardare , o 
trar fuori la lana o fía pelo dal filo o fondo 
d i va r ié forte di p a n n i , d rapp i , calze , & c . 
affine di renderli piü ferrati e piü c a l d i . V e 
di CARDO. 

Quefta pianta fi colt iva con gran cura in 
var ié par t i della Francia , particolarmente 
in Normand ia ; e n ' é proibita l ' e f i raz io-
n e , a caufa del grand'ufo che fe ne fa tiei-
le manifatture di lana . 

I I gambo della pianta é aííai alto : e la 
fuá e í l remi ta , come anche quelle de' fuoi 
r a m i , portano una pa l lo ta , o lappola, bis-
lunga , fpinofa, e g ia l l i cc ia , ch 'é la parte 
che fe ne adopera. 

Le pallotte g rand i , e q«elle che fono pih 
appuntate d e l l ' a l t r e , fi ftimano le m i g l i o -
ri , e fi chiamano al prefente Qardi Mafchj 
( Maie Teaz l e s ) , per lo piü adoperati nel l ' 
acconciare e prepartf€-ea4ze e coperte ; quel
le della forta piu piccola , propriamente det-
te cardi d i follone o pannaiuolo , e ta lvol ta 
Card i femm 'me ( Témale Teazles ) , fi adope-
rano nella preparazione di drappi p ih fiui , 
come p a n n i , faie, &c . 

Quelle poi della piccioli íTima fo r t a , alie 
vol te dette tejle d i fanello , fi adoperano per 
trarre f u o n ü pelo da drappi piü eroffolani, 
come baie t te , &c 

Tomo V I H , 
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T L B A I D E , THEBAIS, un fa mofo Poe

ma Eroico d i S taz io , i l cui fuggetto é la 
Guerra C i v i l e di Tebe fra i due fratelli Eteo-
cle e Polinice ; ovvero Tebe prefa da T e -
feo . Ved i EPICO, EROICO, &C. 

Stazio fiette dodici anni a comporre ¡a 
fuá Tebaide , la quale confifte in dodici l i -
b r i : ícriífe fot to D o m i z i a n o . — Egl i v ie 
ne c e n í u r a t o d a ' m i g l i o r i C r i t i c i , come So/-

, & c . per una viziofa m o l t i p l i c i t a di fa-
vole e d i a z i o n i , per t roppo calore e fira-
vaganza , e come quegli che va oltre i H-
m i t i della probabi l i t a . Ved i FAVOLA , Po-
LYMYTHIA , 6 PROB A BU. IT A' . 

V a r j Poeti Grec i avean compofto delle 
Teba ' tá i pr ima di l u i ; i p r inc ipa l i furono , 
A n t a g o r a , Antifane di CO/O/J/ÍOW , Menelao 
Egeo , ed un A u t o r A n ó n i m o mentovato 
da Paufania , ¡ib. 9. 

A r i f i o t i l e , lodando Omero pella fempl i -
cita della fuá favola , g l i contrappone 1' igno-
ranza di cert i Poeti , i quali credevano d'a-
ver abbondantemente provveduto a l l ' un i t a 
della Favo la , o de l ! 'Azione , mediante l ' u -
ni ta del l ' Eroe , e compofsro , E rcu le id i , Te-
f e i d i , & c . in ciafcuna delle quali rae col Te
ro ogni cofa che mai avvenuta fofife alia lo
ro perfona pr incipale . Ved i EROE, AZIO
NE , & c . 

T E C N I C O , *TECHNICUS , qualcofa re
lativa ad a r t e . V e d i ARTE. 

* L a parola e forma ta dal Greco T t y j t -
ms , artificiale , da Tg^y^ , ar te . 

I n querto fenfo dicefi , Parole T a n i c h e , 
Verfi Tecnici , & c . — Ed i n que í to fenfo i l Dr. 
H a n i s i n t i t o l a i l fuo Diz ionar io d e l l ' A r t i 
e delle Scienze , Lexicón Technicum . 

TÉCNICO , fi applica pin particolarmen
te ad una fpezie di ve r f í , in cui fon conte-
nuteje r e g ó l e , o i precetti d i qualche arte , 
cosí difpofli per ajutar la memoria a r i t e -
n e r l i . V e d i MEMORIA. 

I verfi Tecnici fi ufano nella Crono log ia , 
& c . — T a l i , e. gr. fon quell i ch ' efprimo-
no i ' o rd ine e le raifure delle Calende , 
N o n e , & c . Ved i CALENDE. — Q u e l l i che 
efprimono le ñ a g i o n i : Ved i Tar t icolo AU
GUSTO . 1— E quell i che efprimono 1' or-
d i n e , & c . de' Segni ; V e d i l ' a r t i co lo SE-
GNO . 

I I P. LabbZ ha comporto un a í fo r t imen to 
di V e r f i Tecnici L a t i n i , che inchiudono tut-
te 1' Epoche della C r o n o l o g í a ; e i l P. Buff ier , 

Pp ful 
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ful d i luí eferapior ha m e í í o i n verfi Fran
ge fi la C r o n o l o g í a e 1' I f t o r i a i e d o p o i , an
che la G e o g r a f í a . 

I Verfi Tecnici fi compongono d 'ordina
r io i n La t i no : ve n ' ha generalmente d i 
ben m e í c h i n i , e di ípeíTo barbar i : tuteo quel 
che fi pretende in effi , é 1'utile : per darne 
qualche idea , ne aggiugneremo q u i a lcuni 
efemp) . <—1 I Cafi í i i racchiudono tu t te le 
c i r c o ü a n z e , che ci fanno aver parte con 
un al tro ad un f u r t o , o ad a l t ro del i t to , 
i n quefli due verfi Tecnici . 

Juff io , confi l ium, confenfus , palpo , re-
curfus, 

Par t ic ipans , mutus , non obfians, non 
manifefians. 

I p r i m i verfi Tecnici della Storia di Fran
cia del P. Buffier fono quef t i : 

Ses loix en quatre cents Pharamond tn-
troduit <, 

Clodion Chevelu , qu Aetius vainquit , 
JMeroree; avec l u i combatit A t t t l a \ 
Childeric f u t chafte, mais on le rappella. 

Parole TECNICHE , fono que He che al-
t r i m e n t i chiamiamo Termin i d a r t e . V e d i 
TERMINE . 

T E C U F A . V e d i TEKUPHÍE . 
T E C U M Buces. V e d i i ' ai t icolo DUCES . 
T E D E U M , una forta d ' i n n o , o can

to d i r ingraz iamento , ufato neila Chiefa *, 
che comincia col!e parole Te Deum lau-
damus , iVTo/ v i lodiamo , o D i o . — Sup-
ponli generalmente, ch 'egl i fia compofizio-
ne di S. A g o f i i n o , e di S. A m b r o g i o . -

Si fuol cantare nella Chiefa Romana con 
folennita e pompa ftraordinaria, dopo una 
battaglia v i n t a , od altro felice avvenimen-
t o ; ed anche taivol ta per nafeondere una 
r o t t a . 

T E G O L A , TEGULA, in Inglefe T y l e o 
T i l e j e in Franzefe T u i l e , nella Fabbrica; 
una certa pietra fo t t i l e , fa t t iz ia , l a m i n ó 
la , adoperata ne1 t e t t i delle cafe ^ o v v e r o , 
p iü propriamente, una fpezie di térra graf
í a , cretofa , impaftata e modellata d' una 
giufia groífezza , feccata ed abbruciata o 
co i ta i n una fornace, come un mattone , 
€ me fia i n opera ne' coperti e paviment i 
delle cafe. V e d i MATTONE e COPRIRE. 

Dice i l Sig. Leybourn , che le Tegole fi 
fanno d i m i g l i o r i e r r a , che quella d i mat
t o n e , e qualche altra piíx vic ina a l l ' a r g ü 
ía da pentolaio . — Secondo lo Stat. 17. 

T E G 
E d w . I V . ¡a t é r r a per Tegole fi dovrebbe 
ammont icarc prima del mefe di N o v e m -
bre , cimare c voltare avanti i l pr imo di 
Febbraio , né farfi i n Tegole avanti i l p r i 
m o d i Marzo 5 e fi dovrebbe parimen-
te purgarla e fepararla dalle p ie í re , leta
m e , e ge fio. — Per lo m é t o d o di cuocer 
Je Tegole. Ved i MATTONE. 

Quanto a i i ' applicar le Tegole f alcuni ¡c 
raettono afciutte e fecche , quali appunto 
vengon dalla fornace , fenza calcina", né 
al tra cofa : a l t r i le m e í t o n o in una fpezie 
d i mortaio fatto di t é r ra graifa e letame di 
caval lo . — I n alcune part í d ' I n g h i l t e r r a , 
come i n K e n t , le met tono nel m u í c h i o . 

V i fono in quel Regno var ié fpezie di 
tegole , per va r ié occafioni di Fabbriche ; 
come Tegole p/ane , d i cima , d i tetto, d i 
gronda , curvt o Fiamminghe ^ d i cantone , 
da fpiraglio , aflrapalo , da t raverfa , da 
pavimento , ed Olandefi. 

TEGOLE plañe ( p la ln cr thack Tyles ) 
fono quelle d ' ufo ordinar io per coperti di 
cafe. Si premono ben piatte , en entre fo
no ancor molí i , in una fo rma . — S o n ó di 
figura b is lunga , e per Stat. 17. Edw. I V . 
0.^4. hanno da e tic re IQÍ poüic i lu.ighc ; 
6 \ larghe, e un mezzo pollice e un mez-
zo quarto grofle ; M a q u e ü e dimenfioni 
non fono troppo r i g o r o í a m e n t e ofTervate. 

TEGOLE d i cima , d i tet to, o d i piega , 
o tegole cave ^ [ r idge •> roof y or crea/e Tyles) 
fon quelle che (i adoperano per coprire i l 
te t to o la fommi ta d i una cafa ; eífendo 
fatte c i r c o l a r i , per largo, come un mezzo 
c i l i n d r o . — Que fie fon quel le , che Pl inio 
chiama laterculi , e per í f t a tu to hanno ad 
efiere 13 p o l l i d l unghe , e della fieífa gro í 
fezza , che le Tegole piane. 

TEGOLE da cantone ( hip or comer T / -
les ) fono quelle , che fianno su i cantoni 
de1 te t t i , cioé su i legni de' cantoni del 
t e t r o . — Quanto alia f o rma ; elle prima fi 
fanno p i a t t e , come le tegole p iane , ma d' 
una figura quadrangolare , i cui due la t i 
fono linee re t t e , e i due e ñ r e m i , archi d i 
c i rcol i j e í fendo un é f i remo un po' cónca
v o , e 1'altro c o n v e f í b : i l capo od efiremo 
conveffo ha da e fie re fette vol te in circa 
tanto largo quanto i l capo concavo; di mo
do che í a r ebbe ro t r iansolar i , fe non foífe 
che fe ne leva via un cantone: i n d i , pr i
ma d i cuocerle, fi piegano in una forma , 

per 
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per l a rgo , come le tegole da c ima. — H a n -
no un buco nel lor c l t remo o capo flreíto,, 
per poterie inchiodare su i lor panconi od 
afficelle j e fono mefife col lor capo ñ r e t t o 
a i l o ' n s í i . Per i f l a t u t o , hanno da eííere 10^ 
pol l ic i lunghe , e dr una conveniente larghez.-
za e groíi 'ezza * 

TEGOLE da gronda ( gutter T y l e s ) fono 
quelle che ñ a n n o nelle gronde o valJette di 
tabbriche trafverfaü . — Son fatte come le 
tegole da cantoni , folo che gü angoli degli 
eftremi larghi fono r i v o l t i addietro con 
due ale . — N o n hanno alcun buco , ma 
fi mettono coiT eftremo largo all1 insu , íen-
za punto inchiodarle . — Si fanno nella 
lie (Ta forma o model lo che le tegole da can
tone , ed hanno le íteííe d imenf ion i fu ! lato 
c o n v e í í b . Ciafcuna delle lor ale é larga 4 
po lüc i , e lunga 8 . 

TEGOLE curve y oFiamminghe ( P a n , or 
Flemish Tyles ) fi adoperano per coprire 
caí ipole adiacenti y f p o r t i , appoggiatoj , ed 
ogni feria di fabbriche di tet to piat to . — 
Elle fono ra forma d' un paralellogrammo 
b i s lungo , come le tegole piane \ ma fon pie-
gate per largo ful da van t i e indietro , i n f o r 
ma d ' una S, folo che uno degli archi é a l 
meno tre volte si grande che 1' altro \ i l 
guale arco piü grande fi mette fempre t i 
p iu alto , o nel luogo fuperiore , e i5 arco-
piü piccolo di un ' a l t r a te gola fia fopra T o r 
io del grand'arcodella prima., — N o n han-
no buchi per cav ig í j , ma ftanno appiccate 
alie afficelle per un nodo della lor propia 
t é r r a : íoglion eí íere 14I- pol l ic i lunghe , e 
1 0 ^ larghe. Pee 12. G . 1. c. 25. elle han-
no da eíTere, quando fon cotte , nulla me-
n o d i 13|- polüci lunghe , 9^ larghe , e mex-
10 pollice groí le . 

TEGOLE da fpiragUo ( Dormar , o dor-
mant Tyles) . confidono in una 7^0 /^ piana¿ 
ed un pexxo triangolare d' una p iaña , al-
zandofi ad angol i r e t t i ad un lato della 
tegola p i a ñ a , e facendone i l colmo 1'arco-
d ' u n c i r c o l o , che parte dall ' a l tro capo od 
eti remo , i l qual eftremo termuia in- pun
t a . — D i quefte tegole ve n^ba di fue for
te , i l pezzo t r iangolare , i n alcune, flan-
do ful lato def t ro , i n altre ful Tiniftro del
la tegola p i a ñ a . — E di n u o v o , di ciafcu
na di quefte ve n ha due forte ; avendo 
alcune un' intiera tegola p i a ñ a , ed altre fo-
i b una mezza tegola p i a ñ a . M a i a lor t u t -
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te , la tegola piaña ha due buchi peí cavi 
gíj , da quel capo ove ÍU T eftremo largo 
del pezzo t r i ango la re» 

I I lor ufo é d i met ter le nelle gronde y 
fra i l t e t to e le guancie o la t i degli fpiraglj 
{dormers ) yja. parte piaña giacendo ful tet
to , e la parte triangolare fiando perpendi-
colarmente contro la guancia del lo fpira-
g l i o . — Súno eccelienti per tener v i a l ' t í 
mido da que5 luoghi ; eppure non fon for-
íe conofeiute altrove che nel paefe di Suf-
fex .. — Le d imeñ í ion i della parte pianaí 
della tegola fono come quelle d' una tege» 
la p i a ñ a , e la parte triangolare é dellaftef-
fa lunghezza , e la fuá larghezza da uní 
capo 7 pol l ic i , e dall ' al tro niente . 

TEGOLE ad ajlragalo ) o a conca ( Sea" 
lap y o aflragal Tyles ) fono in tu t t ' i r i f -
pet t i come le tegole piane , folo che i l o r 
eftremi. infer ior í fono i n forma d ' u n a j l ra
galo ^ cioé d' un femicircolo , con un quadra-
to da ciafcun lato . — Si adoperano in a l -
euni luoghi per un modo d ' impianellare ^ 
che gl i Ingle fi chiamano weather t i l i n g . 

TEGOLE, d i traverfa ( Traverfe Tyles y, 
fono una fpezie di tegole piane irregolari ^ 
aven t i i buchi delle caviglie aperti o- ere-
pati ovvero uno del cantoni infer ior i fpez-
zato o r o t t o via . — Quefte fi met tono col 
capo rot to alio 'usu , fopra de' corren t i , ove 
non fí poffono appiccare. le tegole. da c a v i -
g l i o . 

TEGOLE FiammingBe od Olandej l , , fono-
di due fo r t e , antiche e m o d e r n e — L t a n -
t.icht fi ufavano per p a í T v o . piani di p i é 
di cammino :, erano dipinte con figure an
t iche , e fovente con pofture di foldati ¿ a l 
cune con compar t imen t i , e talvolta con d i -
vife morefehe j , ma erano mol to infer ior i 
si nel difegno che ne' co lor í , , alie raoderne 

Le moderno Tegole Fiamminghe fi adope
rano comunemente intonicate su per g i l 
í l ip i t i d e ' c a m m i n i , i n luogo di pietre d5' 
angolo da cammino. , — Elle fono m e g l i o 
invern ica te , e quelle che fono dipinte ( p e r 
ché alcune fono folamenre bianche ),: molto» 
megl io f a t t e , che le antiche., 

M a ambe le forte paiono fatte della ftef-
fa creta bianchiccia , d i cui fon fo rmat i i 
vafellami di t é r r a Inglefi i nve rn ica t rd i b lan
co . — Le antiche fono cinque poll ici edi 
un quarto. in quadro, e circa tre quarti- dw 
pollice gcoffe; lenioderne fei pol l ic i e m e z z o í 
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m quadro , e tre quart i di pollice g r o f í c . 

TEGOLE , o y i m t o ñ o afficelle da tetto i che 
g l i l n g l e í i chiamano shingles , o shides ^ nel-
la Fabbr ica , fono picciol i pezzi di Jegno , 
ovvero picciole tavolette d i quercia í a t t e in 
quar t i , fc-gate ad una certa m i f u r á , o piu 
ufualmcnte fpaccate alia grofiezza di circa 
un pollice da un capo, e í a t í e come c o n j , 
della larghezza di quat t ro o cinque p o ü i c i , 
e lunghezza d 'o t to o nove pol l ic i . Si ado-
perano, per farne fpezialmente de' coperti 
di Chiefe , e campan i l i , in vece di tegole 
ordinarie , o di pianelle . 

Quefto coperto é caro ; nulladimeno ove 
le tegole c o m u n i , & c . fonoaffai ra re , ed ove 
ÍJ richiede un coperto Jeggicrc , íi dee egli 
prefer i ré ad un tetto di ftoppia . Se quefle 
afficelle o tegole fon fatte d i buona quercia, 
€ fpaccate, non fegate, e fe fono bene íta-
g iona te , elle fanno un coperto f i curo , leg-
g ie re , e durevole. 

Si dee pr ima coprire dappe r ru í t o la Fab
brica con ta volé , e su quefte s' inchiodano 
le afficelle. V e d i COPRIRE. 

T E K U P U i E , o THEKUPILE , nella Cro-
nologia Ebrea, fono i tempi in cui i l Solé 
procede da un punto cardinale alT altro i m 
media to . V e d i CARDINALE punto. 

I I termine fi applica altresi a' moment i in 
cui i l Solé entra in un punto cardinale : 
q u e ñ i quattro T e r m i n i , o Tekuphiv, fi of-
íe rva dagli Ebrei con un mondo di c i r i -
rnonia : la ragione, come ne fiamo infor-
rnat i da M u n j i e r , é quefla : 

Quel Popó lo ha un ' idea , che in ciafcuna 
Tekupha i l Solé abbia un Angelo parí icola-
i c dertinato a guardar lo , e d i r i g e r l o ; e che 
ne i r ifleífo propio pun to , in cui i l Solé fi-
•nifce una Tekupha , ed entra i n u n ' a l t r a , 
p r ima che un Diret tore prenda i l luogo dell ' 
a l t r o , i diavol i abbiano la facolta di eferci-
tare ogni forta di t i rannia nell 'acqua . 

E quindi dicono , che fe taluno bee la 
m í n i m a quant i ta d' acqua in quel t e m p o , 
fara infa l l ib i lmente artaccato da id rop i f i a , 
o da qualche al t ro notabi l ma le . 

T E L A , una forta di teffuto , o t e í í i tu -
ra , formata d i f i l i incrocicchiat i od i n -
t recciat i g l i un i cogli a l t r i ; alcuni de'qua-
l i fono flefi i n lunghezza , e fi chiamano 
ordi to; e g l i a l t r i t i r a t i attraverfo a q u e f t i , 
c G chiamano trama . V e d i TESTURA , TRA-

ORDITO , & c . 

T E L 
TELA , fi prende per tu t to quel lavoro 

di fila t e í íu te infierne, che in una volra fi 
mette i n t e l a io ; e piu comunemente s' i n -
t tndc di quclla fatta di l ino . — E TELA , 
vale altresi quadro , o p i t tu ra . 

Bianchire TELE d i lino fine . Ved i 1' ar-
t icolo BIANCHIRE . 

Bianchire TELE groffolane . Si levano que-
íle dal telaio , e fi mc t tono in caífe di le-
g n o , piene d'acqua frtdda ; o v e , col mez-
zo di mar t e l l i di legno , che un m u l i n o d' 
acqua fa giucarc , fi battono in modo , 
che infenfibilmente ne re í l ino láva te e púr
gate della loro íporc iz ia j pofcia í í^difien-
dono ful te r reno, ove la rueiada , ch' el
le ricevono per otto g io rn i , ne leva v ia 
ancor p iu di lordura ; i nd i fi met tono In 
certe tine o padelle di legno , facendovi 
Copra un b ú c a r o caldo . Paífa te cosí per la 
l i í c i v a , fi purgan di bel nuevo nel m u l i 
n o , e di nuovo ful terreno fi ftendono, e 
dopo a l t r i otto g io rn i fi fan paffare per una 
feconda l i f c i v a , repl icandoíi ogni cofa , fin 
tanto che abbiano acquifiato i l lor g iu í l o 
grado di bianchezza . 

Le perfone, che fon d . í l i n a t e da' Cura-
t o r i peí mighoramento delle manifatture di 
canapa e l ino nella Scozia , po í íono entra
re i n qualunque corte d ' imbiancatura , ca
ía di d i e t r o , & c . e ricercare t u í t e le fian-
ze , fornelli e caldaie , che v i fono , ed 
efaminarne le l i í c i v e , r i m a f u g l i , e feccie 
—- per vedere , fe contro lo Statuto 13 G . 
c. 26 §. 16. nel bianchire filo o tela di l i 
no fi fono fervi t i quegli operaj d i qual
che ca lc ina , o fterco di co lombi ; non po-
tendofi né que l la , né quefio , adoperare i n 
imbiancatura d i tele , I D . A . c. 2 1 . 

TEL A d i ragno , in Inglefe Spider V Web , 
é un t e í í u to aífai delicato e maravigl io-
fo , che quelT infetto fila dalle fue propie 
budella ,; fervendogli d' una fpezie di í l ru-
mento , o rete da prender mofehe , &c . 
~-~ Quanto alia maniera con cui i l ragno 
fila la fuá tela , al mirabile meccanifmo 
delle part i a cib acconcie ed oceupate, ed 
agli ufi della medefima. V e d i SETA. 

I I D r . Li / Icr racconta , che fiando egli 
a vedere da v ic ino un ragno oceupato a 
teífere la fuá rete , o ragna, o í f e r v b , cíi 
t i t u t t ' in un t ra t to defifteodo alia meta 
del lavoro , e volgendo la fuá coda al 
vento , fclanciava un filo, con quella v i o -

k m a 
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l e m a e corsia , con cui veggiam 1' acqua 
í ch izza r fuori da picciolo canaletto : que-
ñ o filo, tol to fu dai vento , venne imme-
ciiatamente allungato d' alquante braccia ; 
continuando fempre ad efcire dal ventre deli' 
animale . — Poco dopo i l ragno faltb ne l i ' 
a r ia , ed i i filo p r e í l a m e n t e in su po r to l l o . 
— Dopo quefta fcoperta , egli fece la me-
defima offervazione i n quaí i trenta forte 
dí íferenti di r a g n i ; e t rovonne piena V aria 
di giovani e di vecchj , che veleggiavano 
fulle lor ^fíla , e fenza dubbio carpivano 
zanzare ed a l t r i infe t t i nel lor paí íaggio : 
c fien do vi d i rpcííü man i f eñ i fegni di ílra-
ge , gambe ed al i di raoí'che, & c . su que' 
fili, come altresi n e ü e lor teleal di fotto . 

I I D r . H u í fe fcopri la ñeíTa cofa verfo 
lo íleíTo tcmpo . I n una lettera fcritta al 
Sig. R a y , pcnfa i l D r . L i f l e r , che fiavi un 
d j í i in to barlume di queÜo lanciare de' ra
ga! i n Ar i f to t i l e , Hi f t . A n . L i b . I X . cap. 39. 
e i n Pl inio , L i b . X . cap. 74. M a quanto 
al lor veleggiare, gi i A n t i c h i non ne par-
ano , ed egü crede d ' c í f e r e flato i l pr imo 

•a vederlo . — I n un ' a í t ra lettera al Sig. 
R i y , in data di Gennaio 1670 , parlando 
del i ' altezza cui i ragni fono capaci di vo
lare , dic ' egli . NeW ultimo Ottob'fc , & c . 
m a v v í d i che V aria era ajjai piena d i tele ; 
toflo montai a l i a cima del p i ú alto campanile 
del Pvliníler ( i n Y o r k ) , ed i v i potei difeer-
ncre , cío elle erano ancora ejiremamente alte 
a l d i fopra d i me. 

T E L A I O , in Ingíefe , frarnc, n e l i ' A r t e 
del Legna ino lo , & c . una fpezie di caifa o 
cornice , i n cui fi m e t t e , o fi racchiude , 
od anche fi fofliene una cofa ; come un 
Telaio di fine (ti a , i l Telaio d' una P i t t u -
ra , d 'una tavola , & c . V e d i FÍNESTR A , 
& c . 

TELAIO , frame , é anche un ordigno 
o macchina adoperata in diverfe ar t i . I l 
Telaio da Stampatore é un arnefe di f e r ro , 
o di legno , nel quale fi ferrano con v i t i , 
o fimíli , le forme per lo piu nel metterle 
sn toreó lo . — I I Telaio de' Fondi tor i é una 
fpezie d i o r l o , che in sé racchiude una ta
v o l a : empiuto che fia di fabbia, ferve loro 
di forma per g i t t a rv i i l avor i . Ved i FON-
DERIa e FORMA . 

TELAIO, frame , fi prende pih partico-
larmente per quello ftrumento di legna-
m z y su. cui g l i ar t igiani ilendono le lar 
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í c l e , fete, d r app i , & c . per r icamar le , tra» 
puntarle , o fimiü. Ved i RICAMO , TAP-
PEZZERIA , &C. 

TELAIO , preí ío i P i t t o r i , é un legna-
me commeflo in quadro , o in altra for
m e , ful quaie fi t i rano le tele per dipigner-
v i fopra . 

TELAIO, oReticella^ di Pi t tore . V e d i 
RETICELLA . 

TELAIO d i Tejfitore , in Inglefe Loom , 
uno í l r u m e n t o d i legname , nel qual fi 
teífe la tela ; cioé , una macchina , od ar
nefe , mediante la quale varj d i f t in t i fili 
vengono teífuti e r i d o t t i in una pezza. V e 
di TESSERE e SPOLA . 

Quefl i Tela) fono di va r i é firutture , 
accoraodate alie diverfe forte di materia-
l i da teíferfi , ed alie va r ié maniere d i 
teífsrl i ; cioé per pannine , fete , tele d i 
l i n o , cotoni , drappi d' oro ; e per a l -
tre opere , come tappezzerie , na f t r i , cal-
ze , & c . i l che fi pub vedere in diverfi 
di quefli a r t icol i , TAPPEZZERIA , CAL-
ZE , &C. 

Opere da TELAIO , che i P i t t o r i l a -
glefí chiamano Eafcl pieccr, fono que' pie-
c io i i pezzi , o lavori , in n t r a t t i , o pae-
fe t t i , che fi dipingono ful Telaio , c ioé 
su quel quadro fopra di cui é flirata la 
tela o canovaccio. V e d i PITTURA . 

Si chiamano cosi , per diflinguerle da 
pi t ture piü grandi t í r a t e su i mur i , cie-
l i d i camere & c . V e d i TELAIO, preffo i 
P i t t o r i . 

T E L A M O N ! , * TELAMONES , nome 
dato da' Romani a cib che i Greci chia-
mavano A t l a n t i , c ioé a quelle figure d ' 
u o m i n i che foflenevano a r c h i t r a v i , ed a l 
t r i f p o r t i . Ved i A t l an t e . 

* Un Autor moderno, crede , che la pa
rola Telamone , cío' egli deduce da l 
Greco T K ^ a y , un infelice che fofFre 
con pazienza le fue fventure , »o» 
difeorda con quelle Jiatue , le qual i neW 
Archi tet tura foflengono t a l i pe¡l . V e d i 
PERSIANO, e CARIATIDI. 

T E L A R O , o Traverfa d i fine/Ira. V e 
d i TRAVERSA . 

T E L E S C O P I C H E Stelle , fon quelle , 
che non fono v i f i b i l i a l l ' occhio nudo ; 
ma che folo fi difeoprono col l ' aiuto d ' 
un Tele/copio > V e d i STELLA e TELESCO
PIO. 

Itttté 
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T u t t e le ftelle , che ion m l n o r i di qaelle 

¿e l l a feña raagnitudine, fono telefcopiche &á 
un occhio di mediocre perfpicacia. 

T E L E S C O P I O , uno ftrumento o t t i co , 
c o m p o ñ o di varj vetri s 0 ^nt '1 i adattati 
in un tubo; per mezzo del quale fi veggo-
íio i r i m o í i fuggetti come fe v i c i n i foffe-
ro ed alia mano . V e d i LENTE , e flttn 
OPTICÍ . 

N c ' TelefcopJ, la lente , o vetro , ch ' é 
v o l t o verfo l ' ogge t t o , fi chiama Vetr& ddly 
«psgetto \ e quello c h ' é v i c ino a l l 'occhio , 
Vetro deir occhio ; e fe i l Tdefcopio é com
porto di piü di due leo t i , tu t te , fuorché 
quella v ic ina alt' oggetto , fi chiamano Ve-
t r i de i r occhio , V e d i Vetro del'C OGGETTO , 

L ' invenzione del Tele/copio é una delle 
p i u n o b i l i , e delle piü u t i i i , d i cui qucfti 
u i t i m i fecoli poflan vantarfi : col mezzo di 
quefta le maravigl ie de5 C i e l i a noi fi d i -
fcoprono , e fi porta F Af i ronomia ad wti 
grado d i perfezione, del quale i Secoli paf-
ía t i non poterono avere alcuna idea * V e d i 
ASTRONOMÍA . 

Per ver i ta una tale fcoperta é dovutaan-
t ' i al cafo , che al penfiero j d i modo che 
ne abbiam i 'obbl igazione alia buona for
tuna dello Scopritore , pi t i tofio che alia 
di l u i m s e ñ r i a od abil i ta : ful qual riflef-
fo a no i poco importa di fapere , chi fía 
í la to i l p r imo a daré i n queft ' invenzione 
maravigliofa , Cer to íi é che ne fu cafuale 
U c o l p o , p o i c h é in quel tempo non era an
cor nota, quella T e ó r i c a , da cui fimili r i -
t rovament i dipendono... 

Giovambat i f ia Porta , C a v a l í e r e N a p o 
l i t a n o , fu fenz' alcun d u b b i o , come lo af-
ferifce W o l f i o , i l p r i m o , che fece un Te
le/copio ; e 1' a í ferz ione é fondata ful icguen-
t e paífo della fuá Mag ia N a t u r a l i s , í h m -
pata T anno 1549. " Pu rché voi fappiate giu-
yy ftamente un i r é infierne i due ve t r t ( cioe 
yy i l concavo ed i l c o n v e í f o ) , vedrete i re-
„ m o t i e i v i c in i o g g e t t i , mol to p iu gran-
yy di che non appaiono a l t r i m e n t e , e oltre 
„ c ib aííai d i f t in t i . I n quefto modo fíamo 
„ . ñ a t i d i buon ajuto a m o l t i de noftri a m i -
yy c i , i qual i vedevano ofcuramente le co-
yy fe r i m ó t e , o confufamente le v i c i n e ; e 
¿J«H abbiam fattovedere ogni cofa perfetta-
n m e n t e , „ 

M a egli é certo k che Porta non intefela 
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fuá propria invenzione , e ch' egli perci^ 
non pofe cura a portarla a raaggior perfe-
z i o n e , né mai ad o í fervazioni celefli appl i -
co l l a . O l t r e di che , la contczza , che Por
ta ci da delle fue l e n t i concave e conve íTe ; 
é cosí ofcura ed i n d i f t i n t a , che Keplero , i l 
quaie per particolar comando d e i l ' I m p e r a -
tor Rodolfo ebbe ad e faminar l a , d ich ia rba 
quel Principe , ch ' ella era perfettamente 
non in te l l ig ib i le . 

Cinquant ' anni dopo , un Tele/copio i del
la lunghezza di 12 p o l l i c i , fu f a t t o , e pre-
fentato al Principe M a u r i z i o di N a j f a u , da 
un Occhialaio di Middclbourg ; circa i l no* 
me del. quale fon d iv i f i g l i A u t o r i . S i r t u -
rus, in un T r a t t a t o del Tele/copio, Mampa
to i ' auno 1Ó18 , vuolc che fia G iovann i L i p -
perfein : e Borel l i , in un particolar V o l u -
me , fopra l ' i nven to re á d Tele/copio , pub-
blicato i ' anno 1655 , fa vedere , ch ' eg l i é 
Z a c e a r í a Ja?¿fen, o , come lo dice W o l f i o , 
Hanfen . 

Giovann i Lapre im r al t ro Ar t i g i ano del
la Üeíia C i t t a , paffa per un terzo I n v e n -
tore j avendone fatto uno i n 1610 , fulla 
pura relazione datagli di quello di Zacearla . 

In 1Ó20 , Giacorno Met ius , fratello d i 
Ad riano M e t i u s , Profefiore di M a t e m á t i c a , 
a Franeker , venne con DrebeL a M r d d l e -
bourgy ed i v i compro Telefcopj da 'F ig l iuoU 
di Zacea r í a , i quali g l i avean faí t i pubbl i -
ci ; e puré Adr iano Mef/wr ha dato a fuo Fra
tello i ' onore dell ' invenzione i nel che egli; 
v i en feguitato per isba gl i o da Ca r t e f i o . 

M a ne í funo di quefti artefici fece Tele* 
feopj di piu d ' u n piede e m e z z o : Simone 
M a r i o i n German ia , e G a l ü e o in I ta l ia „ 
furono i p r i m i a farne de' l u n g h i , e b u o n i 
per o í fe rvaz ion i celefti ., 

Racconta i l Roffi , che G a l i l e o , t rovan-
dofi allora in Venez ia , inte fe parlare d'una 
forra di ve t r i o t t i c i fa t t i in Olanda , che por-
tavano piu v i c i n i g l i o g g e t t i : fopra di che , 
mettendofi egli a pen ía re come cib e í f e r p o -
t e í f e , arroto due pezzi d i v e t r o , dando lo
ro la mig l io r forma che p o t é , e g l i adattb 
a' due capi d 'una canna d ' ó r g a n o , e fece 
vedere , in una vol ta t tut te le maravigl ie 
d i cotal invenzione alia N o b i l t a Veneziana 
fulla cima della T o r r e di S. M a r c o . Quell* 
A u t o r e aggiugne , che da quel tempo Ga
lileo fi diede interaraente a migl iorare e per-
fezioaare i l Tele/copio'y e ch'egli in tal modo* 

venne: 
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venne quafi a mentare tu t to l ' onore , che 
fe g l i fuol daré , d 'eíTere r iputato 1'inven-
tore di tale ftmmento, i l quale a p p u n í o dal 
d i luí nome ebbc la denominazione di Tubo 
d i Galileo. 

I I P. M a b i l l o n , in vero , riferifcc ne^ íuol 
Viagg j per 1'Italia , d'ave^ e g l i v e d u t o , i n 
un Monaftero del fuo propio Ordine , una 
copia m a n o í c r i t t a de l l ' Opere d i Comme/ior, 
fc r i t ta da un certo Coradus, che viyea nel 
terzodecimo Secólo ; nella terza pagina del-
¡a quale fí vedea un r i t ra t to di T o l o meo 
i n atto di o í íe rvare le ílelie per un tubo d i 
quat tro g iunture o pezzi : ma quel Padre 
non d ice , che nel tubo v i foíler d « ' v e t r i , 
I n e ñ c t t o egli e piu che probabile , che íi-
n i i i i tíibi non foflero allora in ufo che peí 
folo p ropo í i t o di confervare e dirigere la v i -
fía, o di renderla piu d i fHnta , eolio fceve-
rare i l particolar ogge í to oíTervato , ed efclu-
derae tu t t ' i raggj foreftieri refleffi da a l t r i , 
la proffiraka de' quaii avrebbe potuto ren-
dere men precifa í' immagine . 

Q u e í l a conghiettura é verificata dalla fpe-
r i enza ; avendo noi levente oíTervato , che 
fenza tubo, col fo'o vedere attraverfo alia 
m a n o , od anche attraverfo alie d i t a , o per 
un picciol buco fatío con ago in un pezzo 
di carta , g l i ogget t i parran no piu chiari e 
d i r t i n t i , che al tr imente . 

Comunque cib fiafi, egli é ce r to , che ¡ 
principj o í t ic i , su' q u a ü fono fondati i TV-
iefcopj, fi contengono in Euclide , ed eran 
ben not i agli ant ichi Gcometr i ; e foí per 
rnancanza d1 attenzione a' m e d e f i m i , é fta-
to i l Mondo si lungo terapo pr ivo di que-
íia mirabiie invenzionc ; ficcome appunto 
ve n ' é , fenza dubbio , molt i f f ime altre , 
che í lan n a f c o ñ e n e g ü ñeffi p r i n c i p j , e fo
lo afpet tano, che la rifieffione o 1'acciden
te le m e t í a n fuora . 

I Telefcopj fono di var ié for te , d i f t i n t i 
peí numero e la forma delle lor k n t i o ve-
t r i , e denominat i dai loro ufi p a r t i c o l a r i , 
& c . ta l i fono i l Tele/copio da térraf o Ter* 
re/he , i l Telefcopio Celefie o Aflronomico : 
a' quali £\ pub zgpvgn tvz ' úTe l e f cop io Olan-
de/e , o S Galileo i l Tetofcopio Kif le j j ivo , 
e i l Ttlejcopio Aereo. 

TELESCOPIO O tan de fe , o di Galilea , é 
un Telefcopio % che confifle in un vetro ob-
biettivo ( o fia vetro deW oggetto) conveífo , 
e un vetro oculare ( o fia vem deW occhio) 
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concavo. Vedi CONCAVO e CONVÍ-SSO. 

Q u e í i a , di tutte l ' a l t r s , é la forma p iu 
antica , eíTendo T ú n i c a foria fatta dagU 
inven tor i , Gal i leo , & c . o la fola cono-
fciuta avanti Huygens: donde i l fuo nome . 
La fuá co í l ruz ione , perfezioni , imperfe-
z i o n i , & c . fi danno in quanto fegue: 

Cojhuzione del TELESCOPIO O ¡andefe , 
o d i Caldeo . — l a un tú'Bo p r e p á r a t e a 
ta l p ropo í i to ( la cui fíruttura íi vegga fot* 
to i ' a r t icoio TUBO ) v ' é da un capo adat-
tata una lente vbbiettiva conve l í a , o pia
ña conve l í a , o conveífa da tu t te e due le 
bande , la quale non é che un fegmento d ' 
una sfera aífai grande : da i i ' a l t ro capo ev-
v i adattato un vetro oculart, c ó n c a v o da 
ambe le bande , e c h ' é i \ fegmento a una 
sfera m i n o r e : difpoílo in t a T m o d o , che fia 
la di ña tiza del foco vir tuale avant i 1'imma
gine della lente c o n v e í í a . V e d i F o c o . 

Teórica del TELESCOPIO d i Gali leo. •— 
O r a , in uno ñ r u r a e n t o cosí f o r m a t o , qua-
lunque perfona , eccetto i m y o p c í , o quel-
l i d i corta v i í i a , dee vedere g l i ogget t i d i -
Ü i n t a m e n t e in una fituazion r i t ta , ed ac-
c re íc iu t i nella ragione della d i ñ a n z a del fo
co virtuale del vetro oculare , alia d i í l a n z i 
del foco del vetro abbiettivo. 

M a per quei d i corta v i í l a , affinché pof-
fan vedere g l i ó g g e í t i d i í l i n t a m e n t e per urr 
tale í l r u m c n t o , fi dee mettere i l vetro ocu
lare piu v ic ino al vetro obbiettivo , La ra
gione di queí l i effetti fi ved ra, da quanu* 
fegue . 

Perché , i 9 , po iché g l i ogget t i l o n t a n i 
fono quel l i che fi han da o í íe rvare col T e 
lefcopio , i raggj proceden t i dallo fleíío pun
to d e l í oggetto cadranno pa ra le lü ful ve t ro 
obbiettivo , e c o n í e g u e n t c m e n t e median te 
\Á loro rifrazione per la conveffua verran 
g i t t a t i convergemi ful vet ro oculare; m a m e -
diante la lor rifrazione per la concavita di 
q u e í i o , verranno di nuovo refi pa ra l e l l i , e 
in tal difpofizione entreran n e l l ' o c c h i o . Ve
di RAGGIO, CONCAVITA*, CONVESSITA*, 
e CONVERGENTE . 

Ma t u t t i , eccetto perfone di corta v i ñ a , 
veggono g l i obbiet t i d i í l i n t a m e n t e per rag
gj paralelli . V e d i VISIONE, e PARALEL-
LO . Pe re ib i l p r i m o punto é chiaro . 

2o. Supponete che A ( T a v . O t t i c a , fig* 
4 1 . ) fia i l foco del vctxo obbiettivo; c fup-
ponete che A C fia i l raggio piu lontano 

fulla 
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fulla mano deílra á t W oggctto , che pafR 
per lo tubo: dopo ¡a rifraxione, egli diver-

paralello a¡l' aíTe B I , e confeguenteracn-
te dopo una feconda rifrazione per la lente 
concava , divergera dal foco virtuale . Per 
i l che, poiché tutt' i raggj, vegnenti dallo 
íleíío eñremo all'occhio poño dietro la len
te concava , fono parareIIi a L E ; e quelli 
dal mezzo dell'oggf t to , paralelli a F G (co
me s' é oíTervato in quanto venne p r ima) , 
i l punto di mezzo dell'oggetto fi vedra nell' 
aíTe G A ; e l'eftremo deftro , fulla banda 
deflra , cioe nella linea L N , o paralello al
ia raedefima ; vale a d i ré , l'oggetto verra 
ad eííer r i t t o : che é i l fecondo punto. 

3o. Poiché tutte le linee rette paraleüea 
L N tagliano 1' aíl'e fotto lo fteíío angolo , 
i l femidiametro dell' oggetto fi vedra , per 
lo Tele/copio , fotto 1' angolo A F N o E F I : 
entrando i raggj L E e G I nell'occhio nell' 
ifteífa maniera; come fe la pupilla foííe col-
locata in F . Se ora 1' occhio nudo foííe in 
A , egli vedrebbe i l femidiametro dell 'og
getto fotto T angolo c k b , ovvero C A B . 
Ma poiché 1' oggetto é fuppoíto aíTai re
moto, la diftanza A F in rifpetto al mede-
íimo é un nulla , e percib 1'occhio nudo, 
anche in F , vedrebbe i l femidiametro 
dell' oggetto fotto un angolo eguale ad A . 

Dunque il femidiametro dell' oggetto, Vé
date col nudo occhio, é a quello veduto col 
Tele/copio, come I M a I E . Ma egli édi-
moftrato che I M : I E : : I F : A B ; vale 
a diré , i l femidiametro veduto coll'occhio 
nudo, é a quello veduto col rí/f/cop/o , nel
la ragione della diftanza del foco virtuale 
del vetro aculare F I , alia diftanza del foco 
del vetro obbiettivo A B : che era i l terzo 
punto. 

Finalmente , i miopi , o quei di corta 
vif la , hanno la retina troppo lontana dali' 
umor criñallino \ e i raggj divergenti con-
corrono ad una maggior diftanza che i pa
ralell i ; e quelli ch'erano paralelli diventa
no divergenti col portare i l vetro aculare 
piíi vicino al vetro obbiettivo ; col mezzo 
di un tale avvicinamento i miopi vedran-
no gli oggetti diftintamente col Tele/copio: 
che é i l quarto punto. 

Quindi , i0 , per aver vifibile l 'intero 
oggetto, bifogna che i l Semidiámetro del
la pupilla non fia minore della diftanza 
de' raggj L E e G I ; e percib quanto piu 
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la pupilla é dilatata , tanto nuggiore fara 
i l campo o circuito che verra coraprefo dai 
Tele/copio , e vice ver /a , cosí che ufeendo 
da un luogo ofeuro, o chiudendo 1'occhio 
per qualche tempo prima che 1'applichia-
te al vetro, voi prenderete un campo mag-
giore alia prima occhiata che dopoi, quan-
do la pupilla é di nuevo contratta per 
P aumento della luce. Vedi PUPILLA. 

2o. Poiché la diftanza de' raggj E L , e 
I G é maggiore , ad una maggior diftan
za dalla lente, i l circuito, comprefo dall' 
occhio in un' occhiata , fara maggiore a 
mifura, che 1'occhio é piu vicino alia len
te concava. 

3o. Poiché i l foco d'una ¡ente obbietti-
va plano-convefía , e ü foco virtuale d' una 
lente ceulare plano c ó n c a v a , é nella diftan
za del d iámetro; e i l foco d'un vetro ob
biettivo conveífo d'ambe le parti , e i l fo
co virtuale d' un vetro oculare concavo d' 
ambe le parti , é nella diftanza d'un fe
midiametro \ fe i l vetro obbiettivo h plano-
conveíío, e i l vetro aculare p l a n o c ó n c a v o . , 
i l Tele/copio aecrefeera i l , diámetro dell'og
getto, nella ragione del diámetro della con-
cavita a quello della conveíílta; fe i l ve
tro obbiettivo é convelió da tutte e due 
le bande , e i l vetro oculare concavo da 
tutte e due le bande, egli aggrandira nel
la ragione del femidiametro della concavi-
ta a quello della conveíiita ; fe i l vetro 
obbiettivo é p l a n o - c o n v c í í o , e i l vetro ocit' 
lare concavo da ambe le bande , i l femi
diametro dell'oggetto verra accrefeiuto nel
la ragione del diámetro della conveffita al 
femidiametro della concavita. E finalmen
te, fe i l vetro obbiettivo é conveíTo da am
be le part i , e i l vetro oculare plmo-conca-
v o , i'accrefeimento fara nella ragione del 
diámetro della concavita al femidiametro 
deila conveffita . 

4o. Poiché la ragione de' femidiametri 
é la ftefla che quella de' diametri , i Te-
lefeopj aggrandifcono 1' oggetto nella fteífa 
maniera , o fiafi i l vetro obbiettivo plano* 
conveífo, e i l vetro oculare plano-concavo , 
o fiafi 1'uno conveífo d'ambi i lati j eTai-
tro concavo d1 ambi. 

5o. Poiché il" femidiametro della conca
vita ha una rainor ragione , al diámetro 
della conveffita, di quel che n'abbiailfuo 
d iámet ro , unTelefcopio aggradifce di piu? 

fe i l 



T E L 
fe vi vetro cbbicttho é />/^»o convefío , di 
qutl che s'egH é ecnveíío d'ambe le parri. 

50. Q u a n t ' é maggiore i l diámetro del 
vetro cbbiettivo , e quan t ' é minor quello 
del vetro aculare , tanto minor rágiohe ha 
i l diámetro deU'oggetto veduto coH'occhio 
nudo, al fuo femicliametro vedujp con un 
Telefcopio ; e per confeguenla tanto piü é 
aggrandito dal Telefcopio i'cggetto. 

7o. Poiché i l íe mi di a rae tro dell' oggetto 
vien accrefciuto nella ragione dell'angelo 
E F I , e quanto maggior é 1'angelo E F I , 
tanto minor parte dell' oggetto abbraccia 
egli m un occhiata ; i l Telefcopio efibifee 
altrettanta minor parte deU'oggetto, quan
to egli accrefee di piu i l fuo d iámetro . 

E queft' é la ragione , che determinb i 
Matematici a cercare un altro Telefcopio , 
dopo di aver chiaramente riconofeiuta 1'im-
perfezione del primo, feoperto a cafo. 
vani furfeno i loro sforzi, e le diligentiri-
cerche, come apparira dal Telefcopio Af l ro-
nomico, che qui verrerao a deferivere . 

Se i l femldiametro del vetro aculare ha 
una ragion troppo piccola a quello del ve
tro obbiettivo •> un oggetto , col Telefcopio ^ 
non apparira fufíicien te mente chiaro, a ca-
gione che la gran divergenza de' raggj fa-
ra , che i varj pennelli, che rapprefentano 
i varj punti deU'oggetto fulla retina, fie-
no compofti di troppo pochi raggj. Trova-
fi parimente, che uguali h n ú obbiettive non 
foffriranno le ftefle lenti oculari , s'elle fo
no diverfamente trafparenti, o fe v 'équal -
che difFerenza nel lor lifcio. U n vetro cb
biettivo men trafparente, od uno menefat-
tamente arrotato , richiede tm vetro ccula-
re\ piü sferico , che un altro piü trafparen
te , &c. 

Quindi , benché fi trovi per efperienza, 
che un Telefcopio é buono , fe ia-diftanza 
del foco del vetro obbiettivo é fei pollici , 
e i l diámetro del vetro aculare plano-con-
cavo é un pollice ed una linea , o quello 
di uno egualmente concavo d'ambi 1 lati 
un pollice c raezzo; contuttocio non é in 
verun modo cofa fpediente di raccomanda-
re al'fabbricatore o quefta, o qualchecom-
binazion particolare , ma bensi di provare 
diverfi vetri oculari , si maggiori ebemino-
r i , eolio fleffo vetro obbiettivo , e di pren
der quello, attraverfo a cui g l i oggettiap-
parifeano piü chiari e di f t in t i . 

Tomo V I H 
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Hevelio raccomanda un vetro cbbietthe 

convelió da tutte e due le bande , i l cui 
diámetro fia quattro pié di Danzica ; ed 
un vetro aculare concavo da tutte e due le 
bande, i l cui diámetro fia 4-~ digiti o de-
cimi d'un piede . \5n v t i t o obbiettivo , egual
mente convelió dalle due bande, i l cui diá
metro fia cinque piedi , richiedera ( oíTer-
va egli) un vetro oculare di cinque \ di
giti , ed aggiugne, che lo fleííb vetro acu
lare fervira parimente ad un vetro obbiet
t ivo di otto o dieci piedi. 

Quindi , come la diftanza del vetro ob
biettivo e del vetro aculare é la difFerenza 
fra la diftanza del foco virtuale del vetro 
oculare, e la diftanza del foco del vetro ob
biettivo ; la lunghezza del Telefcopio fi ha col 
fottrarre queila da quefta. Vale a diré , la 
lunghez/a del Tele/copio é la difFerenza fra 
i diametri del vetro ebbicttivo t del vetr® 
aculare, fe quello é plavo conveíío e quefto 
p l ano -cóncavo ; ovvero la difFerenza fra i 
íemidiametri del vetro obbiettivo e del ve
tro oculare , fe quello é conveffo dalle du€ 
bande , e quefto concavo da ambedue le 
medefirne; ovvero la difFerenza fra i l femi-
diametro del vetro obbiettivo e del vetro 
oculare , fe quello é conveíío da tutte due 
le parti , e quedo concavo da amendue le 
medefirne; ovvero la difFerenza fra i l feml
diametro del vetro obbiettivo, e i l diámetro 
del vetro aculare, fe quello é conveíío dal
le due bande, e quefto/j/^wo-concavo; ov
vero la difFerenza fra i l diámetro del vetro 
cbbiettivo, e i l femldiametro del vetro oc«-
lare , fe quello é ^/^«o-conveíTo , e quefto 
concavo d' ambe le parti . 

C o s í , e.gr. fe il diámetro d' un vetro cbbiet
tivo da ambe le parti é quattro piedi, e quello 
ü ' u n vetro oíWímr concavo d'ambe le partí é 
4 ^ digiti o decimi d'un piede; la lunghez
za del Tf/e/o^/o fara un piede, otto d ig i t i . 

TELESCOPIO Aflronomico , é un Telefco
pio confiílente i n un vetro obbiettivo, e un 
vetro oculare , ambi eonveíTi . Vedi CON-
VESSITAV . 

H a i l f u o n o m e , dall'eíFer egli interamen-
te adoperato in Oííervazioni Aftronomiche. 

Coflruzione del TELESCOPIO Alhonomics 
— Preparato i l tubo, vi fi adatta da un ca
po un vetro obbiettivo p l anoconvexo , o 
conveíío da tutte e due le bande , ma che 
fia i l fegraento d' una sfera grande , 

Q q OaU1 



3c¿ T E L 
Daii'altro capo , un vctro aculare conveíTo 
d'ambele bande , che fia i l fegmento d'una 
piccolarsfera , fí adatta neli' aítro capo ÜeíTo, 
aüa comune dirtan7a de'fochi. 

Teórica del TELESCOPIO Ajlronomico. — 
Ora, un occhio poílo vicino al foco del ve-
tro ora/^re vedra gli oggetti diílintameníe , 
ma inverfí, ed aggrandui nella ragione del-
la diftanza del foco del vetro aculare alia di-
ílanza del foco del vetro cbbienivo. 

Concioffiaché , IO. Poiché gli oggeíti aííai 
remoti fon queili che íi guardano co' Tele-
lefeopj , i raggj da qualche punto deil' og-
getto cadono paraielü luí vetro cbbicttivo j 
e confeguentemente , dopo la rifrazione , 
s'incontreranno in un punto dietroal vetro, 
i l qual punto é i l foco del vetro oca/ísn?. Da 
quefto punto eglino cominciano adivergere-
e cadono divergenti ful vetro aculare, ov' ef-
íendo r i f rat t i , entraño paralelli nelT occhio. 

Quindi , íiccome t u t t i , fuorché i m iop i , 
veggono diftintamente co' raggj paralelli , 
un Tele/copio cosí difpoflo efibira diíiinta-
mente gli oggetti remoti. 

Supponete i l foco comune delle íenti in 
F ( ^ . 4 4 . ) e fate A B = B F . Poiché uno 
de' raggj A C , procedente dal lato deílro 
deil' ogget ío, paífa per A ; i l raggio C E fa-
ra paralello ali' aífe A I , e percio dopo la 
rifrazione nel vetro aculare , feco s' incontre-
ra nel fuo foco G . Poiché dunque F occhio 
é collocato vicino a q u e ü o , e tutt i gli al-
t r i raggj procedenti dallo fieífó punto deil' 
oggetto con E G , fono rifratti paralelli al 
medeíimo ; i l punto nel lato deftro deil'og
getto fara ved uto nella linca retta E G . 

I n íimil guifa egli appare , che i l punto 
di mezzo deil' oggetto é ved uto neli'aíTe 
G B , di modo che 1'oggetto paia inverfo. 

3o. Da quanto s'é gia dimoftrato, fí rí-
leva che i l femidiametro deil'oggetto fi ve
dra, col Tele feo pió , fotto l'angolo E G I , 
i l quale, colFocchio nudo porto in A , íi 
vede fotto l'angolo b K c . Ora, fupponete 
I F eguale alia diílanza del foco I G ; poi
ché gli angoli retti in I fono eguali, E G F 
~ E F I . Percib tirando F M paralelia ad 
A C , avremo I F M z= B A C . I I femi
diametro, percib, offervato coll'occhio nu
d o , é a quello offervato col Tele/copio, co
me I M a I E . Tí ra te K E paralelia a F M i 
avremo I M : I E : : I F : I K . Ma a ca-
gione del parahllismo delle lenti j C E == 
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B l n r B F + F I ™ A B + F T ; e cagionc 
de! paralellismo delle linee rette C A , c E K , 
C E = A K , percib B I z=z A K , confe-
guentemente, A B ~ 1 K . E percií) 1 M : 
I E : : I F : A B ; cioé , i l femidiametro vedu-
to col 1'occhio nudo , é al Semidiámetro ve-
duío col Tclejcopto; nella ragione delia di-
fianza del foco della lente aculare I F , al
fa di ítanza del foco del ve tro obbiettho A B . 

Quindi , IO. Siccome i l Tele/copia j i f l r o -
nomico ejibifee oggetti inveríi j cgli ferve, 
cómodamente abbaítapza, per oiTervare le 
ü t l ' e ( non importando moito, che fi veg-
gano ritte o inveríe ) ; ma per oggetti ter-
r t í t r i , egli é moho men acconcio , in quan
to i'arrovefciamento íoventc impediíce i l 
conofcerli. 

2 ° . Se ira i l vetro aculare , e i l fuo fo
co G , v ' é uno ípecchio di metallo, pia
no , e ben li(ciato , L N j della lunghezza 
d' un pollice , e di figura ovale, inclinato 
all' aífe fotto un angolo di 45o , i raggj 
EP e M Q faranno rtfltííi in maniera ta
le , che concorrendo in g , facciano un an
golo V g Q , eguale a P G Q j e percib i'oc-
chio eíiendo collocato in ^ , vedrk 1'ogget
to della íleífa raagnitudine come prima, fo
famente in una fituaxion rirta. Coli'addi-
zione, adunque, d'un tale fpecchip, i l Tc-
lejiopio Agronómico íi rende atto ad oííer-
vare gli oggetti t c r r t f l r i . Vedi SPECCHIO. 

30. Poiché i l foco d'un vetro conveíTo 
d'ambe le parti , é diífante un femidiame
tro dal vetro ñeífo; e quello d'un vetro p ía -
«o-conveífo , un diámetro ; fe i l vetro 
biettivo é conveíTo d' ambe le parti , i l Te-
lefeepio aggrandira i l femidiametro deil'og
getto , nella ragione del femidiametro del 
vetro aculare al íemidiametio del vetro cb
bictt ivo ^ ma fe i l vetro obbiettho é un pla
noconvexo , nella ragione del femidiametro 
del vetío aculare, al diámetro del vctroab-
biet t ivo. 

4o. Per 11 che , poiché i l femidiametro 
del vetro aculare ha una maggior ragione 
al femidiametro del vetro cbbit t t ivo, che al 
fuo diámetro; un Tele/copio aggrandilce il 
femidiametro deil'oggetto, piü , fe i ! vetro 
obbiettivo é un plano conveíTo , che s é coii' 
veífo da tutte e due le bande. 

5o. La ragione del femidiametro del ve
tro aculare al d iámetro , o femidiametro del 

vetro 
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vcíro obbiettivo , é tanto minore , quanto 
i l vetro aculare é un [egmento d'una sfera 
minore, e i l vetro cbbictt ivo, d'una mag-
giore . Pe re ib un Telej copio aggrandifce i l 
diámetro del!' oggetto, di piü , a mifura che 
i l vetro obbiettivo é un fegmentoti u m sfera 
maggiore , e i ! vetro aculare, d' una m i 
nore . —• E puré la ragione del femidia-
metro del vetro aculare al vetro obbiettivo 
non dee effere troppo piccola ; fe lo e , 
non rinfrangera raggj abbaftanza all ' oc-
chio da ciafcun punto dell' oggetto ; né fe-
pare ra quelli che vengono da diíferenti pun-
t i fuíficientements : con che h yifione Ci 
rendera ofeura e confufa . A cib fi pub ag-
giugnerc , quanto abbiam dimoflrato , oel-
ía racione del vttro obbiettivo al vetfo ceu-
tare nel Telefcopio Olandeíe . 

De Chales oíTerva, che una lente obbiet-
t i v a di 2~ piedi richiedera un vetro ccula-
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re di i f dígito o décimo d' un piede ; ed un 
vetro obbiettivo di o t to , o dieci piedi , u n 
vetro aculare di quattro d i g i t i ; nel che egli 
vien confermato da Euftachio de D i v i n i s . 

I l gran Tele/copio di Huygens, col quale 
fi venne la prima volta a feoprire la vera 
faccia di Saturno , ed uno de' fuoi Satelli-
t i , confifle in un vetro obbiettivo á\ 12 pie-
di , e un vetro aculare d' un po' piü di tre 
digiti . Sebben egii fovente fervivafi d' un 
Tele/copio di 23 piedi di lungo r con due 
vetri oculari uniti infierne, ciafeuno india-
metro i - f digi toj talmente che i due era-
no eguali ad uno di tre d ig i t i . 

I I raedefimo Autore offerva, che un ve
tro cbbieítivo di 30 piedi richiede un ve
tro aculare di 3 ^ d i g i t i ; e ci da unaTa-
vola di proporzioni, per la coíhuxione de* 
Telefeopi Afironomici \ della quale daremo 
qul un compendio al Lettore. 

Dift.d; Fécafi 
Vetr. Obbier. 

Piedi 
Renán. 

6 
7 
8 

- 9 
10 

Diam. d i iDi f t .d i Foc.di 
Apertura. Vetr.Ocul. 

Dig i t i 
e Dec. 

55 
77 
95 
09 
23 

34 
45 
55 
64 
75 r 

Digi t . e 
Dec. 

61 
85 
05 
20 
35 

47 
60 
71 
8c 

Maga 
Diam, 

20 
28 
34 
40 
44 

49 
53 
5ó 
ÓO 
¿ 3 

Dift.di Fes.di 
Vetr. Obbiet. 

15 
20 
2 5 
3 ° 
40 

5 ° 
do 
70 
80 
90 
IDO 

Diam, di 
Apertura. 

12 
45 
74 
00 

87 
24 

58 
90 
05 
48 

Dift.di Foc.di 
Vetr. Ocul. 

33 
70 
01 
3 ° 

5f 
2Ó 
66 
04 
39 
5^ 
G3 

Magn, 
Diam 

72 
89 

100 
109 
12(5 

141 
i 54 
166 
178 
183 
199 

Se in due , o piu Telefeopi , la ragione 
tra i l vetro obbiettivo e V aculare é la me-
defíma , Toggetto verra aggrandito egual-
mente in ambidue. 

Quindi pub taluno conchiudere, che fia 
fatica inuiile i l fare Tclefcopj grandi. Ma 
íi dec rameen tare , cib che abbiamo di gia 
efporto: un vetro aculare pub eflere in una 
minor ragione ad un vetro obbiettivo pin 
grande , che ad uno piu piccolo cosí , 
t 'E? ' "el Tele/copio ti Huygens di 25 piedi , 
i l vetro aculare é tre digiti . Ora , tenen-
doíi quefta proporzione in un Tele/copio di 
5a P^"1 y i l vetro aculare dovrebb' eflere íei 

d i g i t i ; ma la Tavola mofria, che quattro 
e mezzo fono fuñicienti . Quindi appare 
dalla iteífa Tavola , che un Tele/copio di 
50 piedi aggrandifce nella ragione di 1 1 
141 ; laddove quella di 25 piedi [idamen
te aggrandifce nella ragione di 1 : 1 0 0 . 

Poiché la diílanza tíelle lenti é eguale 
airaggreg^to della diftanza de'fochi de've
t r i obbiettivo ed aculare ; e i l foco d' un 
vetro convcíío da tutte e due le bande é 
la dillan'za d'un femidiarnetro, e quellod*' 
un /j/^wo-conveífo , la dirtanza d' un dia^-
raeíro, dalla lente; ¡a lunghezza d' unTe~ 
lefeopio é ugua-Ie airaggregato de' femidia-

z met-ri 
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m etn dellc lenti 
co nveflb dalle due bande 
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, fe i l vetro cbbiettive c 

ed alia forama 
del femidiaraetro del vetro cculare , c del 
di aractro del vetro vhbietftvo , fe i l vetro 
obbiettivo é un plano'Consizfto. 

M a ficcorae i l femidiametro del vetro 
cculare h a (Ta i picciolo, rifpetto a queilo del 
vetro cbbtettivo, la lunghezza del Tele/copio 
viene ufualmente fíimata dalla diftanza del 
vetro obb'uttivo, cioé , dal fu o femidiame
tro , fe egli é un conveífo da tutte due le 
bande , o dal fuo diámetro , s1 é plano-con-
veí ío . Cosí dicefi che un Tele/copio fia 12 
piedi , quando i l femidiametro del vetro 
cbbiettivo conveífo d' ambe le parti e 12 
piedi, &c. 

Poiché i miopi veggono meglio gli og-
getti vicini ; per loro i l vetro oculare dee 
eífer rimoífo piü vicino al vetro obbietti-
i'O) affinché i raggi per eífo rifratti poffan 
eífere piu divergenti. 

Per abbracciare i l campo piu grande ad 
un1 occhiata , íl fervono alcuni di due ve-
t r i oculari , i l primo de'quali é un fegmca
to d' una sfera piü grande , che quel di die-
tro : a cib deefi aggiugnere, che fe due len
t i fi unifeono immediatamente infierne, tal
mente, che Puna tocchi Taltra, i l foco é 
jimoíTo al doppio della diflanza, nella qua-
le farebbe queilo d' una delle medeilme . 

Tec accorciare i l TELESCOPIO Aflronomi-
£0 , cioé , coílruire un Telefcopio in guifa 
la le , che , quantunque piu corto del Te
le/copio comune , venga egli ad aggrandiis 
a í t re t t an to . 

Io . Eífendovi prcvveduto d' un tubo feor-
foio , adattatevi una lente cbbiettiva E G 
( F i g . 4 3 . ) che fia i l fegmento d'una sfe
ra moderara ; fia i l primo vetro oculare B D 
concavo d'ambe le bande , e in tal guifa 
collocato nel tubo , che i l foco del vetro^ 
cbbiettivo A poífa , eííere di dietro a l u i , 
ma piü vicino al centro della concavita G . 
Allora T immagine fara gittata i n Q , di 
modo che G A : G I :: A B: Q.I . Final
mente, adattatevi un altro vetro cbbiettivo , 
conveífo da tutte e due le bande , e feg
mento a una sfera minore, in guifa che i l 
fuo foco venga ad cílere in Q_. 

Quefto Telefcopio aggrandira i l diámetro 
dell'oggetto, p i ü , che fe i l vetro cbbiet t i 
vo aveffe a rapprefentare la fuá immagine 
nella fteffa di lianza E Q , e confeguentemen-
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te un Telefcopio piü corto, coflrutto in t a i 
modo, é equivalente ad uno piü lungo nel 
modo comune. Queña dimoílrazione fi pub 
vedere in Wolf io . 

11 Cavr. Ifacco Newton ci fomminiftra 
un altro método di contrarre i l Telefcopio , 
nel fuo Telefcopio Catottrico o Rifleííivó ; 
la di cui coílruzione fi vedra qui fotto. 

TELESCOPIO d i Terra , o TELESCOPIO 
da giorno , é un Tf/í/coj^» confidente in piü 
di due lenti , comunemente in un vetro 
cbbiettivo conveífo, e tre vetri oculari con-
veffi ; ovvero, un Telefcopio che efibifee r i t -
t i gli ogget í i ; puré diffcrente da queilo di 
Galileo. 

Ha tí fuo nomc dall' ufo che fe ne fa 
per oífervare oggetti in tempo di giorno, 
íopra o intorno la Terra . 

Per coflruire un TELESCOPIO da Tena , 
o da giorno. — Provveduto i l tubo , adat
tatevi un vetro cbbiettivo, che fia, o con
veífo dalle due bande, o plano-Qovwztto , e 
fegmento d'una sfera grande : a quefto ag-
giugnete tre vetri ocular i , tu t t i conveííi 
dalle due bande, e fegmenti di sfere ugua-
l i ; difponendoli in tal guifa, che la di lian
za d'ogni due venga ad eííere l'aggregato 
delle diílanze dei loro fochi . 

Teórica del TELESCOPIO da Terra . — 
Allora un occhio appücaío all 'ultima lente 5 
nella diílanza del fuo foco , vedra gli og
getti aííai diftintamente, r i t t l , ed aggran-
dit i nella ragione della diílanza del foco 
o* uno de'vetri oculari L K ( F i g . 44.) al
ia diílanza del foco del vetro cbbiettivo A B . 

Perché , IO. i raggj , da quanto gia s' é 
detto, cadencio full' oggetto paralelli, 1' i m 
magine deli' oggetto Tara rapprefentata al 
rovefeio nella diílanza de! foco principale : 
per i l che , poiché queíl' immagine é nel 
foco del primo vetro oculare , i raggj, do-
po una feconda rifrazione , diverran para
le l l i ; e cosí cadendo fulla terza lente, do-
po una terza rifrazione, eglino efibifeono 
í' immagine inverfa al rovefeio, cioé un' im
magine ritta dell' oggetto . Poiché allora 
queíl' immagine é nel foco del terzo ve
tro oculare , i raggj , dopo una quarta r i 
frazione, diventeranno paralelli-, ed in que
da difpofizione 1'occhio l i ricevera , e per 
confeguenza vi fara vifione diftinta, e r i t ta 
comparira 1'oggetto. 

2o. Se I Q = ; I K | c ioé 1 eguale alia di-
ftia-
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flama del foco del vetro obbiettivo, un ®c-
chio peño in M vedra i ! femidiametro dcll' 
oggetto accrcfciutü nella ragione di L M a 
K I ; ma il raggio A Q , procedente da! fo
co Q_ della lente obbiettiva A B , dopo lar i -
frazione divie.n paralello a i T a í f e l L ; confe-
guentemente la prima lente obbiettiva C D 
1'unifee ali 'aííe in M la diftanzad'un femi
diametro . 

E poiche i l foco del fecondo vetro ocu-
lare E F é anche in M , i ! raggio F H , do
po la rífrazione, fara paralello all'aífe N O , 
e percib i l terzo vetro oculare fe gli unirá nell' 
afife in P ; ma i femidiametri delle lenti 
G H e C D íl fuppongono eguali ; dunque 
P O = L M . Per i l che, poiché gli angoli 
retti in O e L fono eguali , come anche 
H O = C L , l'angolo O P H é uguale a 
C M L . Percib i l femidiametro dell' ogget
to comparifee lo íkífo in P che in M , cd 
é per confeguenza aggrandito nella ragione 
di L M , o P O a K I . 

Quindi , IO. U n Tele/copio Aflronomico fi 
converte fácilmente in un Telefcopio da 
T e n a , col ferviríi di tre vetri eculari per 
uno; e i i Telefcopio da T e n a , all1 incon-
tro , in un Aílronomico , col levar viadue 
vetri ocular i j rimanendo fempre 1' iíieífa la 
face!ta di aggrandire. 

2o. Poiché la diftanza de' vetri oculan 
é a fia i picciola , la lunghezza del Telefco
pio é quafi lo íhífo che fe voi vi ferviíle 
d' un folo. 

3o. Dalla cortruzione, egli é evidente , 
che la lunghezza del Telefcopio ñ trova coll'ag-
giugnere cinque volte i l femidiametro de've
tr i oculari al diámetro del vetro obbiettivo , • 
s1 é un plano convt t to 5 od al fuo femidia
metro, s'egii é conveífo dalle due bande. 

Huygens fu i l primo ad oííervare , si nel 
Telefcopio AjironomicO) si in quello da Ter
ra > ch' egli contribuifee notabilmente alia 
perfezione dello firumento, i'avere quefto 
un ancllo di legno o di metallo, con un' 
apertura j un po'piíi piccola che la larghez-
za del vetro oculare; fitto nel luogo ove fi 
trova che l 'immagine radia fopra la lente 
proffima all' occhio : col mezzo del mede-
"mo » colorí , che potrebbero difturbare la 
chiarezza e diftinzione dell' oggetto , ne 
reltano impediti , e perfettamente diffinito 
i jnterocjrcuito abbracciato in un occhiata . 

A^cuni fanR0 Tekfcopj da Tena di tre 
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lenti , i quali nulladimeno rapprefentano 
gli oggetti r i t t i ed aggranditi tanto come 
il primo . Ma quefti Telefcopj fono fog-
getti a grandiffimi inconvenienti , tanto 
perché gli oggetti vi fono tinti di falfi co
lon , quanto perché fono diílorti verfo i l 
margine. 

A l c u n i , in oltre, adoperano quattrolen
t i , ed anche di piü ; m i poiché qualche 
parte de' raggj é intercetta nel paliare per 
ciafcuna lente , cosí gli oggetti ne vengo-
no efibiti ofeuri e deboli. 

TELESCOPIO Refleffivo, o Catomico^ ov-
vero Cata-dtotrico , é un Telefcopio i l qua-
le , in luogo di lenti , é comporto princi
palmente di fpecchj , ed efibifee oggetti r i 
mo ti per refleílione, in luogo di rifrazionc. 
Vedi CATOPTRICA , &c. 

QueíF iftrumento é l ' invenzione del gran 
Cavaliere lía eco IJevoton : á h che lo deter
mino ad applicare i fuoi penfieri per que
do verfo , fu la differente refrangibiUth , 
della quale trovo egli (nella fuanuovaDot-
trina della Luce e de' Colorí ) doíati i 
raggj di luce. I n effetto , trovato ch' egli 
ebbe , che la ragione fra le maffirae e le 
minime rifrazioni de' difFerenti raggj era 
quafi come 28 a 27 , ne veniva in faciíe 
confeguenza > che i raggj non poteano mat 
tutíi eííer rifratti paralelli da qualunque len
te , ma alcuni di loro fi slargherebbero piu , 
altri meno ; oltre che i fochi farebbero di-
flurbatí ; poiché i l foco de' raggj i piíi r/-
f rangib i l i é piü vicino alia lente che quel
lo dei men r ifrangibi l i , per una diñanza 
ch' é la 27ma. parte della diftanza fra i l 
vetro obbiettivo , e i l foco dei meno n -
f rang ib i l i . Vedi RAGGIO e RIFRANGIBI-
LITAV . 

Quindi egli venne a conchiudere , che 
la rifrazione fuííe un principio troppo di-
fuguale; e che le lent i , di qualfivoglia fi
gura , sferiche , paraboliche , o d' alcuna 
dell' altre fezíoni coniche , e per quanto 
mai foffero giuftamente arrotate , non po
trebbero mai bañare per la perfezione d ^ 
Telefcopj. 

Sopra cib egli ebbe ricorfo ad un altro 
piü equabile principio , cioé alia reflejfio-
nd ; e fece un Telefcopio , compolto di 
fpecchj: i l di cui primo barlume confeífa 
egli d' averio prefo dall' Ottica del Dr* 
Gregoy. 

Coj i r t i ' 
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Cojiruzione del TELESCOPIO reflejjlvo . — 

Prowedetevi d ' u n í a l o A B C D (•fV§.45.) 
aperto i n A D , e chiufo in B C , ben an-
nerito per di dentro , e d'una lunghezza 
eguale alia diftania del foco dallo fpecchio 
concavo E F . A l fondo B C adaítatevi uno 
fpecchio me tal! i no cóncavo a b , l i (ciato al
ia maggior perfezione poffibile ; o piutto-
ñ o , per avere piü chiari e piü diítinti gK 
«gge t t i , fia egli uno fpecchio di vetro con
cavo nella parte anteriore , ed egualmente 
convcflb nelia parte diretana \ perché , fe 
non é dappertutto dclla íieífa groflezza o 
d e n í i d , egli riñettera le immagini degliog-
getti tinte d' un colore fpurio , e indiftin-
lo . Verfo 1' altro capo del tubo adatíateci 
un pezzo d i ferro H L , ed a quefto a ilúda
te uno fpecchio metallino piano j ovvero, 
e h ' é meglio, un prisma triangolare di ve-
tro o di criftallo G , i l cui angolo fuperiorc 
G fia un angolo retto, e i due altri raezzo 
r e t t i ; le faccle , o pianr, che s '¡ncontrano 
ncli' angolo G , fie no quadre, e la tcrza un 
paralellogrammo . Difponete quedo prisma 
in modo, che un raggio refleíTo dallo fpec
chio , paliando per lo mezzo della faccia 
G M , venga a tagliarla ad angoli re t t i ; ma 
fia inclinato al rettangclo M N in un an
golo d i 45° . La fuá diftanza dallo fpecchio 
concavo E F ha da eífer tale , che i r?.ggi 
a c , t b á riñeffi dallo fpecchio concavo, 
vengono, dopo una fe con da reflexione dal
la bafe del prisma , a concorrere nel pun-
torp ; vale a diré , la diftanza del foco e 
dalla fnperficie riñettente del prisma, e la 
diftanza di qucfta dallo fpecchio concavo , 
dee eífere uguale alia diftanza del foco nal-
lo fpecchio concavo . I n I collocate una 
lente p/íj^o-conveífa , i l cui foco fia in e, 
affinché i raggj refleífi poííano entrare nell' 
occhio paralelli. Finalmente, coprite que-
fia lente con una fottil piaftra d 'ot tcneo 
di piombo, avente in sé una picciola per-
forazione rotonda , per cui 1' occhio ha da 
guardare, col qual mezzo tutt ' i raggj fo-
reftieri reftano efclufi , i quali altri mente 
cauferebbono confufione. 

Nel primo Tele/copio d i quefta Corta , che 
T inventor fece , i l femidiametro dello fpec
chio metallino concavo era i 2 y d ig i t i , o 
decimi d ' u n pollicei dal quale, percib, i l 
^ c o era diílante 6^ d ig i t i . I I diámetro del 
Te t ro aculare era ~¿ d' un dígi to , tanto che 
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egli aggrandiva i l diámetro deiroggetto nel
la ragione di i a 38 : ma 1'inventore tro
v o , che cosí gli oggetíi eran raoftrati aí-
quanto ofeuri ; peí quale mot ivo , egli po-
feia raccomandb gli fpecchj di vetro m luo-
go di quei di metallo; aggiugnendo, che 
nulla piü fi richiede alia perfezione di que
do Tele/copio , fe non che F arte di luftra-
re ib vetro venga portata a maggior per
fezione j poiché fi trova , che alcune ine-
gualitadi, le quali non fan danno alie len-
t i , offendono gli fpecchj , ed irapedifeono 
che gli oggetti non fíen veduti diftmtamentc » 

11 medefimo A u t o r t oíferva , che fe la 
lunghezza dcllo ftrumentó é 6 piedi, e con-
feguentemente i l femidiametro dello fpecchio-
concavo 12, l'apertura dello fpecchio ha da ef-
fere 6 poll ici ; col qual mezzo 1' oggetto verra 
accrefeiuto nella ragione di l a z o o , o 3 0 0 . 

S'egli é piu lungo, o piu corto, l'aper
tura dee eífere come i l cubo della radice 
quadrato-quadrata della lunghezza, e la fuá 
potenza magnificante co me la fuá aper
tura. Egli ordina, che lo fpecchio fia un-
pollice o due piü. largo che i1 apertura . 

TELESCOPIO yíereo , una fpezie di T e 
le/copio Ajhoñomico , le cui lenti íi adope-
rano fenza t u b » . 

In- rigore, per altro , i l Tehfiopio Aereo 
é piuttoílo una particolar foggia di monta
re e maneggiare Telefcopj lunghi per oíTer-
vazioni celcfti di notte tempo, per evitare 
la noia e íatica di tub i lunghi e pefaoti, che 
una forta particolare di Tele/copio : ne dobbia-
rao I ' invenzione al nobile Huygem. 

Cojiruzione del TELESCOPIO Aereo. — 10. 
Si 'ficca o planta perpendicolarmcnte nel 
fuolo un gran palo A B ( F i g . 46. N0. 2. ) 
giufto la lunghezza, di cui farebbe i l t u JO. 
Prima di ergerlo, fe ne pial la ben iifcio un 
lato, e fop^a di quefto fi figgono due rego-
i i paralelli Tuno all 'altro un pollice e mez
zo in difparte , inchiudendo una fpezie d i 
fcanalatura o canaletto fra loro , che arrivi 
dalla cima quafi fino al fondo . Alia cima 
del palo v i fi adatta una piccola girella A , 
movibile fulla fuá aííe , e fopra di effa S 
tira una corda G ^ , i l doppio della lunghez
za del palo , e groífa come i l dito migno-
l o , che ritorni in fe fteífa , e guernita d'un 
pezzo di piombo H , uguale nel pefo alia, 
lente , e d' un b race i o mobile con cui ella» 
venga ad eífere foí tenuta. 
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Indi un' afficella di legno C D , della 

lunghez^a di due piedi, é formata m guifa 
che poffa ícorrere o sdruccioUre liberamen-
te nel canaletto; e nel raczzo deüa medofi-
ma fi affige un braccio di legno E , cbeüia 
in fuori un piede dal palo, e fulla íua cílrc-
ini t^ ne regga un altro F / , della lunghez-
za d'un pié e mezzo, fittovi ad angoü reí-
t i , Tuno e i 'altro paralelü a l l 'Or izzoníe . 

2 o. Si inchiude un ve tro vbbiettivo in un 
cilindro cavo 1 K , lungo tre polüci: a que-
i\o cilindro fi figge un baílone K L , delía 
groíTezza di circa un polüce, e della lun-
ghezza d'un piede, U quale ripofa furuna 
palla d 'o t tone 'M, che fi mueve liberaroen-
te fulla fuá coppa o gambo di forro: folo 
che, occorrendo, la paila e ' l gambo íi fig-
¡^ono con una vi te . Alfincíié la lente, cosí 
eguslmente bilanciata, venga ad eííer mof-
fa con poca fbrza , íi fofpende-un pe ib N I , 
di una libbra in circa, mediante un forte 
fiio di metallo N F , col piegamento del qua
le fi fa che i l centro comune di gravita del 
pefo e della lente fácilmente coincida con 
quello della palla. A! baftone K L fi figge 
uno ftilo L , i l quale fi piega allo'ngiu fin
ché la fuá punta fia tanto fotto i l centro del 
baftone, quanto é i l centro della palia . A l -
la punta fi lega un fino fil di fe ta L V , i l 
quale per confeguenza fara paraiello al ba
ílone K L . 

3° . Un ve tro aculare O fi include in un 
corto cil indro, e al medefimo fi figge i l ba
ftone P V . A quefio fi appende un picciol 
pefo S, fufficieme a far equilibrio. I n Q_fi 
figge un manico R , che porta un'afTe tras
vería , da tenerfi in mano deli 'Oííervatore, 
c i l baftone P V diretto verfo i l vetro obbiet-
sivo fi lega al filo L V . i l filo fatto paífa-
re per un buco V s' avvolge attorno a un 
picciol caviccbio T , fitto nel mezzo del ba-
Üonc , col voitar i l quale s' accorcia od al-
lunga la lunghezza del filo come íi vuole. 

4o. Affinché 1' Oííervatore fia capace di 
tener fermo i l ve tro aculare, egli ha un brac-
ciuolo od appoggio fotto i l fuo braccio, la 
ftruttura del quale apparifee dali' ifpezione 
della figura . Finalmente , per tener lonta-
»a la debol luce che viene dali' aria fopra 
1 occhio , eg'i é convencvolraente coperto 
con un circulo Y , perforato nel mezzo adat-
ta t0 íur un braccio inobile c fieífibile. 
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TELESCOPIO Binoculare. Vedi l 'ar t icob 

ElNOCíJL^RE . 
T E L L F . R , un' Uficu'e dell' Exchequer , a 

Londra, di cui ve,ft'ha quatro : i ! fuo of-
ficio é di ricevere t imo i l danaro dovuto al
ia Corona , e di gittar poi in tal occafione 
una ccdola per un certo doccione ( p i 
pe ) nella Corre delle Taglie , ove ella vien 
ricevuta dagli ufiiiali deli' Auditore, i qua-
l i cola fervono per i fe ri veré le parole di det-
ta ccdola fopra una taglia, e pofeia confe-
gnarla , perché fia appuntata od arrolata v 
all' ufiziale, o Clerk of the Pe l l s , ovvero ai 
di luí ufi¿iale . Vedi EXCHEQUER , T A 
CLIA , CLERK , &c. 

La taglia viene poi fe fia o fpaccaía da* 
due CamerHnghi De puta t i , i quali haano 
i lor íigilli , e mentre i l Deputato piu aa-
l lano ne iegge una parte , i l piü giovane 
efamina i'alíra parte cogí i altri due ufiziali . 

I luoghi o cariche di quefti Tellers , o 
Ricevi tor i ^ fono alia nominazione del R e , 
ed hanno, oltre i l loro principal Ufiziale o 
Deputato ( Clerk cr Deputy ) , quattro al
t r i Ufiziali , per la ípedizion degli affari. 
Vedi EXCHEQUER . 

T E L L U S , Te r r a , § , nclT Aftronomia. 
Vedi TERRA . 

T F M A , THEÍVÍA , un fuggetío o tópico, 
da feriverci o comporci fopra . Vedi Soo-
GETTO , &c. 

TEMA , fra gil Aftrologhi , denota !a fi
gura , che coftruifeono, quando tirano V Oro-
feopo ; e rapprefenta lo flato de' Cieli per 
un certo punto, o momento richiefto ; cioé 
i luoghi delle ftelle, e de' pianeti , per quel 
momento. Vedi HORÓSCOPO. 

I I Tema celefte confute in 12 t r iangol í , 
inchiufi entro due quadrati, e deíti le dods-
ci cafe. Vedi CASA. 

T E M P E R A , e T E M P R A , n e i r A r t i M e c -
caniche, i l preparare l'acciaio e ' i ferro in 
modo, che l i renda piu faidi, e commeíTi , 
piu duri e pih fermi; od anche piu dolci ed 
arrendevoli, fecondo le rifpettive occafioni. 
Vedi FERRO, ed ACCIAIO. 

Si temperano quefti mttall i coll' Immcr-
. ger l i , mentre fono infocati, in qualche l i -

quore preparato a tal propofíto : talvolta fi 
adopera atqua pura alio ík í íb oggetto ed 
éffettivamente i Chiavaiuoli , Fabbri, &c. 
appena fi íervon d'altro . 

M ' t ' 
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Alie volte fi adopera una compofizlone 

di diverfi fughi, l iquori , &c. la qual é va
ria , giutlo la maniera e la fperienza dell' 
opéralo ; come aceto , acqua di pe lo íe II a , 
acqua d'ortica , od acqua di tinta di cina-
bro , 1' acqua che íliüa da vetri rotti , da 
fuligine , fale , olio , vino diftillato , fal 
srmoniaco &c. 

Per indurare e temperare acciajo d' Inghil-
.térra , di Fiandra , ediSvezia, bifogna dar-
gli un calore bcn alto , pofcia íubitamente 
fmorzario nelT acqua per fárlo duro : rra 
j ' acciaio di Spagna , e quel di Venezia , 
non ha biíbgno che d'un rofTo fanguigno 
prima d'eííere fmorzato. Vedi CALORE. 

Se 1'acciaio é troppo duro, o troppo frá
gil e per uno frumento di tagiio , &c . ab-
bafíatelo col fregare un pezzo di mola o 
di cote íortemente fopra il iavorio, per lé
vame la croíta ñera : pofcia luílratelo, o 
rifcaídatelo nel fuoco ; ed a mi fu ra , ch' ei 
l i ía piu caldo, ne vedrete cambiarfi i ! co
lore a poco a poco , ventndo prima ad un 
color di paglia , o leggier do ra ta , indi ad 
un color dorato piü fcuro , ed alia fine ad 
un color turchino. Scegliete di quefti colo-
i i quello che al lavoro conviene, indi fmor-
zatelo fubitamente nell'acqua. 

I I colore leggier dorato é per l ime, fcar-
pelli freddi , e punteruoli, che forano fer
ro ed acciaro : i l colore fcuro dorato , per 
punteruoli che s'adoperano in bronzo , &c. 
I l color turchino da la tempra per moile , &c. 

La tempra delle lime e degli aghi fi fa in 
una maniera particolare. Vedi LIMA e A c ó . 

Sembra , che gli Antichi abbiano avuto 
qualche miglior método di temperare , che 
ogni altro conofeiuto da'Modernij ne fan-
DO teñimonianza i loro la vori i di pórfido ; 
pietra si dura , che fopra di eíía neííuno 
de' noítri flrumenti fa impreffione . Vedi 
PÓRFIDO . 

TEMPERA, dicooo i Piítori I ta l iani , ogni 
liquore, o fia colla, o chiara d' uovo, con 
che liquefanno i colori ; onde dipignere, e 
lavorare a tempera, vale dipignere, &c. coi 
colori liquefatti nella fuddetta maniera fe t i
za mefcolarvi ol io . —- Gl i Inglefi dicono 
pariraente difíemper ( tempra ) i'irapaftare 
i colori con altro che acqua pura, odol io . 
Vedi COLORE . 

Se i colori fono preparati con acqua , 
qu€ÍU íbrta di dipignere fi chiama minia-

T E M 
tura , in Ingl. l imning ; e fe con olio , fi 
chiama dipignere a olio , o femplicemente 
dipignere. Vedi MINIATURA , e DIPIGNE
RE. — E piü particolarmente . Vedi L I 
MNING . 

Se i colori fi mefehiano con colla , chiara 
d' uovo , o qualfivoglia fimile convenevole 
foítanza glutinofa, od untuofa , e non con 
olio ; aliora fi dice, ch 'é fatto a tempra \ 
come i maravigüofi Cartoni di Hampton-
Ccur t . Vedi CARTONE . 

TEMPERA dell a penna, che piü comune-
menre fi dice temperatura , é quel taglio , 
che fe le fa per renderla atta alio fenvere. 

T F M PER A M E N T O , e TEMPERATU
RA, TEMPERAMENTUM , nella Fiíica , quelT 
abitudine o difpofizione d' un corpo , che 
na ice dalla proporzione deile quattro prima
rle qualita elementan , di cui egli é cora-
pofio. Vedi QUALITA1 ed ELEMENTO. 

La nozione di Temperamento nafce da quef-
la di mifiura , ove diverfi elementi, come 
térra , acquá , aria e fuoco ( ovvero, per 
fareilare piü giuílameníe in vía peripatéti
ca , caldo, freddo, umido , e fecco) fono 
mefcolati infierne; per la loro oppofizione, 
effi ten do no fcambievolmente ad indebolirft 
fra di loro , e ad ufurpare 1' uno fopra i ' al
tro : e dai tutto nafce una certa tempera
ra crafi , o coalizione di lor tut t i in quefta 
o queila proporzione, onde, fecondo la qua
lita che prevale o predomina, diciarao tem
peramento caldó , o freddo , umido o fecco . 
Vedi MISTURA, CRASI , &c. 

Si difputa fra Scolaílici , le i l Tempera
mento comprende propriamente tutte le quat
tro qualitadi primanc ? ovvero, fe quelle 
forfe non ce fia no tutte , e ne rifulta una 
nuova , quinta, femplice qualitk, dalla to-
tale alterazione fatta nell' altre quattro, me
diante la lor mutua azione dell' una fopra 
Paltra? 

Gl i Autori diílinguono due forte di Tem
pera wento , cioé uniforme , e dijforme . —1 
I I pr imo, in cui tutte le qualitadi fono mi-
fie in un grado eguale. — I I fecondo, ove 
in grado ineguale . 

I I Temperamento uniforme non pub efler 
altro che un folo; i l difforme ammette oí-
to difFerenti combinazioni, poiché ognuna, 
od ogni due qualitadi poííbno prevalere ; 
donde caldo , ed umido , freddo ed umido., 
&c. — I n oltrc , alcunij confiderando, che 

le qua-
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k quallta , le quali prevalgono , pofTono 
non eíTere ¡n ugual grado ; e i l fimile di 
quelle , che non prevalgono , fanno varié 
altre corabinazioni o Temperamenti \ e ne ag-
giungono 12 di piü al numero. — I n e f í a -
to íiccome vi fono infiniti gradi fra la ci
ma' la p.u alta, e la piü baila d'ognunode-
gli elemeníi , fi puo diré che le diffcrenti 
Temperature íieno infinite. Vedi GRADO. 

TEMPERAMENTO, neila Medicina , s'in-
tende piü particolarmente della naturaleabi-
tudine e collituzione del corpo dell'nomo, 
o della difpcfizione degíi uraori animah in 
qualunque foggctto . Vedi COSTITUZIONE 
e UMORE. 

La nozione di Temperamento na ice da che , 
i l íangue, che feorre neile vene e nellear-
terie, non fi concepifee effer cgli un flui
do femplice , ma bensi una forta di miño 
imperfetto , pd un'adunanza di parecchj al-
t r i fluidi; perché egli non folo é compofto 
delle, quatíro qualita femplici o primarie , 
ma anche di quattro altri ingtedienti fe-
condarj compofti di quelle, ne'quali fi fup-
pone ch' egli fia rifolvibile , cioé , collera, 
flemma, malinconia , e [angue propriamen
te cosí detto . Vedi SANGUE, CHOLERA, 
MELANCOLÍA, BILE, e FLEMMA. 

Quindi , a mi fu ra che quefto o qucll' umor 
ingrediente prevale in una per fon a, diceíi 
ch'ella fia di Temperamento collerico , flemrna-
t ico, malinconico , fanguigno , &c. V.SAN-
GUIGNO, MELANCHOLIA , CHOLERA, &C. 

Gl i antichi Fifici portavano quefti Tem
peramenti animali a corrifpondere col Tem
peramento univerfale qui fopra deferitto : co
sí fupponeafi , che i l Temperamento fangui
gno coincidejje col caldo ed umido , i l flemma-
tico col freddo sumido y ú malinconsco col fec-
co e freddo) &c. 

Galeno introduííe la Dottrina de' Tempe-
vamenü nella Fifica dalla Scuola Peripatética , 
e la fece come la bafedi tutta la Medicina. 
Nella cura de'mali il tutto confifieva nel 
temperare i gradi delle qualita , uniori , &c. 
Vedi GALÉNICO , GRADO, &c. 

Sul piede , che ora fla la medicina , i 
Temperamenti fono molto men confiderati. 
I i I3r. Quincy ed altri Scrittori Meccanici 
fcartano la maggior parte della Dottrina Ga
lénica, come inutile ed incerta, e confide-
rano i Temperamenti folo come quelle tali di-
verfitk nel fangue di diíFcrenti perfone, per 
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le quali egli diviene piü arto a cadere in 
certe combinazioni in un corpo che in un 
altro, o cada egli in collera, o in flemma, 
&c . donde , fecondo loro , alcune perfone 
fi dinunzian colleriche , altre flemmatiche , 
&c. Vedi SANGUE. 

Gli Antichi diftinguevano due forte di 
Temperamenti. nello íieffo corpo : Tuna ad 
pendus, rilpttto a! pefo ; 1' altra a d j u f i i t i a m . 

1/TEMPERAMENTO adpondus é la dovele 
qualita elemenfari fi trovano in uguali quan-
t i tadi , ed in eguali proporzioni; tali qua
li fi fuppongono eífere nella pelle delle di
t a ; fenza cui quelle parti mancherebbono 
della potenza di diflinguere gli oggetti con 
baflevole aecuratezza. 

11 TEMPERAMENTO ad j u f i i t i a m é quel-
l o , che contiene ineguali porzioni di quel
le qualit^ , ma puré in quella tal propor-
zione, ch ' é neceííaria per adempire V ufi-
cio proprio alia parte. — Tal é i l Tempe
ramento in un oí íb , che contiene piü parti 
terree che acquofe , per farlo piü duro e 
iolido peí fuo uficio di fofienere. 

Galeno oíferva, che i l Temperamento ad 
pondus non é che immaginariü : eche, quan-
tunque egli foífe reale e vero, non potreb-
be fuffiftere piü d5 un momento. 

I I D1. Fhcairn riguarda i Temperamenti , 
o coftituzioni , come tanti raali naturali ; 
fecondo lui , ognuno , dotato di qualfivo-
glia Temperamento , ha dentro di sé i fe mi 
d'un vero m a í e ; poiché un Temperamento 
particolare fuppone , che alcune fecrezionl 
vi fi trovino in maggior proporzione, che non 
conviene per una vita indefinitamente lunga . 

Come le diverfit^ Temperamenti altro 
non fono che diverfita di proporzione neT 
l iquid i , che poíTono diverfificarfi in infini
ti modi; cosí vi pub eífere un infinito nu
mero di Temperamenti: febbene gii Autori 
non ne hanno fuppofio che quattro f o l i . P i t -
cairh dice , che il fanguigno , che fí fuol 
reputare un Temperamento, non é altro che 
una plethora. Vedi PLETHORA . 

TEMPERAMENTO, nella Mufica , denota 
il rettificare od emendare le concordanze 
falfe o imperfette , col trasferir loro una 
parte della bellezza delle perfette . Vedi 
CONCORDANZA. 

I gradi dell' ottava , i quali fi políon 
chiamare fuol elementi , come quegli che 
fono i piü piccoli intervaili , in cui ella 

R r e r i * 
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é r i jo lv ibi le) fono due íemituoni maggiori, 
due tuoni minori , e tre tuoni maggiori . 
Vedi TUONO , OTTAVA, e GRADO. 

Ora la differente fituazione di quefti ele-
ment i , in riípetto dell'uno alT altro , écau-
fa , che gli intervalli o concordanze deüo 
ñeífo nome, come terze, quarte &c . non 
fien ccmpoíH degli ílcífi gradi od elementi, 
benché ve ne fía fempre lo fteffo numero: 
ma una quarta, per efempio, é concordan
te e perfecta, e un altra no. 

Per emendare queíle concordanze imper-
fette , i Mufici hanno penfato a temperare, 
c;.oé a dar loro una parte della conformitk 
delle perfette. A ta! ogget ío , prendono un 
mezzo fia amendue , e queño lo chiama-
no temperamento , i ! quale neceífariameníe 
produce una nuova divifione delTottava, o 
cib che vale lo ñeífo, nuovi elementi. 

Per efempio , in luogo che naturalmen
te i di lei elementi fono i l femituono mag-
giore, ed i l maggiore e minor tuono ; fi 
prende un tuono di mezzo formato del mag
giore e del minore : ed ora i foli elementi 
fono i l maggior femituono , e queüo tuono 
medio , che tende i cinque intervalli , che 
fono tuoni , eguali, e quelli , che fono fe-
mi tuon i , me no ineguali a queíH. 

Si potrebbe anche dividere ciafeuno de' 
cinque tuoni dell' oítava in femiíuoni , i 
quali , uniti ai due ch' ella ha naturalmen
t e , fanno dodici: nej qualcafo, tu t ta f ot
tava farebbe divifa in dodici parti eguali, 
che farebbero femkuoni medj. 

E' facile di formare varié aítre forte di 
temperamenti: tutta la difficoltk confiíie nel 
trovar quelli , che fieno liberi da duegran-
di inconvenienti , cioé , che non alterino 
troppo tutte le concordanze, od , almeno, 
alcune delle medefime. 

Tut te quefte o fimili divifíoni della ot
tava fi chiamano Sifiemi temperati i o tem-
•perativi. Vedi SCALA d i mu fie a . 

T E M P E R A T A Zona . Vedi Tarticolo 
ZONA . 

T E M P E R A T U R A . Vedi Farticolo TEM
PERA MENTÓ . 

T E M P E S T A , TEMPESTAS, burrafca,o 
coramozione violenta dell 'aria, con o fen-
za pioggia, grandine, nevé , &c. Vedi VEN
TO, HURRICANA , TURBINE , Sifone c£ ac-
^a¿i , TERREMOTO, &C. 

Gli Italiaoi chiamano , r opriatnente , 
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Tcmpej la , una coramozione impetuofa deiT 
acque, e principalmente di quelle del raa-
re agitato dalla forza de'venti . 

T E M P í E } TÉMPORA, neil' Anatomía , 
una doppia parte del capo, che arriva dalla 
fronte e dagli occhj fino alie due orecchie. 
Vedi CAPO . 

Le Temple fono principalmente fórmate 
di due o ¡Ta , dette offa temperis . Vedi TEM-
PORIS OS. 

Queíle parti , fecondo i Fifici , fi fono 
chiamate t é m p o r a , perché moílrano Teta o 
tempo dell' uomo , dal color de'capegli , 
che diventano bianthi in queíla parte pri
ma che in un' altra j di che pare che Ome
ro fi fia avveduío , quand' ebbe a chismare 
gli uoraini PcliocrotíTphí , cioé , di temple 

T E M P I O , •TEMPLUM, un edificio pub-
blico, eretto in onore di qualche Deita, o 
vera , o faifa ; ed in cui s'aduna i l popólo 
per adorarla , o rende ríe un culto rtügio-
í o . Vedi DÍO, FABBRICA, CULTO, &c . 

* L a parola e formata dal Latino , Tem
plum 3 che alcuni fanno derivare dal Gre
co , ríu.ívos , che fignifica la fteffa co
f a \ ed a l t r i da r i u v a , abfeindo , io 
tagiiovia, iofeparo", attefo c h e i l T t m -
p o fia un luogo feparato dagU uflcomu-
n i j a l t r i con maggior probabilith lo f an 
no derivare dalla vecchia parola Lat ina 
templare , contemplare . E g l i e certo , 
che g l i antichi A u g m i davano i l nome d i 
Templa a quelle pa r t i de C i e l i , le quali 
ejji mofiravano per í" offervazione del ve
lo degli uccelli . — L a lor formula era 
quefta: templa tefqua funto. Vedi AU
GURE . 

Clemente AlefTandrino ed Eufebio rife-
rifeono i ' origine de' Tcmp) a' fepolcri fab-
bricati pe 'morti . Erodoto e Scrabone pre-
tendono, che gli Egizj fieno fiati i primi 
a fabbricare Tempj agli Dei . I I primo , 
eretto in Grecia , vien aferitto a Deuca-
l ione, da Apollonio, Argonaut. l i b . ^ , 

Nel l ' Ant i thi ta fi trova , che mol t i non 
voleano fabbricare alcun Templo a' loro De i , 
per tiroore di confinarii a troppo ftretti l i -
mitP. Facevano i loro facrifizj in tutt ' i 
luoghi indiíferenteraente , neila perfuafio-
ne , in cui erano , che tutto i l Mondo fía 
Templo di D i o , e ch' egli non ne richiegga 
alcun alero. — Quefí 'era la domina de' 

M a g i , 



T E M 
Magl , feguitata da'Perfiani , dagíi Sc'ti , 
ria1 N u m i d i , e da molte altre Nazioni men-
íovate da Erodoío , iib. i , da Strabone, lib. 
15. e da Cicerone nella fuá feconda Orazio-
ne coníro Verre. Vedi M A G I , &C. 

I Perfíani , che adoravano 11 Solé , ere-
deano di far torto a! di lui potere , fe lo 
racchmdevano entro le mura d' un Templo y 
luí , che a vea tutto i l Mondo per fuá abi-
tazione: e quindi , allorché Serfe fcorreva 
e faccheggiava la Grecia , i Magi lo efor-
tarono a diftruggere tu t í ' i Tempj ch' egli 
írovaíTe. 

I Sicionj non vollero fabbricare alcun 
Templo alia lor Dea Corónide; né gli Ate-
nie í i , per la fteíía ragione , ergere alcuna 
Statua alia Clemenza, la quale, dicean ef-
íi , avea da vi veré ne' cuori degli uomrni , 
e non fra mura di pietra. 

I popoli di Bitinia non avean T e m p j , ma 
fulle montagne faceano il lor Cul to ; né gli 
antichi Tedefehi tbbero alcun al tro Templo , 
che i bofchi. Vedi DRUIDI, &C. 

Anche alcuni Filofofi han biaficnato Tufo 
e la fabbrica á t f Tempj , particolarmente 
Diogene, Zenone, e gli Stoici fuoi fegua-
e i . — Ma íi pub d i ré , che fe Dio non ha 
bifogno di Tempj , gli uomini han bifogno 
di-Iuoghi ove s'adunino per gli ufizj pub-
blici di Reügione . Ed appunto ft trovan de' 
Tempj anche nella piü remota Ant ichi ta . 
Vedi Hofplnlano, de Origine T e m p l o m m . 

I Roniani aveano varié forte di Tempj 
di cui quegli fabbricati da'Re , &c. con-
íecrati dagli Auguri , e ne* quali fi faceva 
ycgolarmente 1' efercizio della Religione , 
chiamavanfi per eminenza Templa , T e m p j . 
— Quelli , che non erano confacrati , íi 
chiamavano JEdes . •— I piccioli Tempj y 
eh' eran coperti, od avean tet to , J E d í c u U 
ü nomavano . — Quegli , che erano fco-
períi ^ Sacella. _— Alcuni altri edifizj, con
facrati a mifterj particolari di Religione, fi 
appellavano Fana e Delubra . 

Tutte le quaíi forte di Tempj , come ae-
cenna Vitruvio , aveano altre particolari 
denominazicni, fecondo la forma e la ma
niera della lor coílruzione; come fpecifi-
chererao qui fotto. 

I n fatti i Romani fopravvanzarono tut-
fe l6 Nazioni in punto di Tempj ' . non fo-
lo febbricavano de' Tempj a' loro Dei , alie 
itoi: Viríudi , a'loro a ia l i j &c . ma afiche a' 
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loro Imperador!, e cib in tempo di lor v i 
ta; di che troviamo degli efempj anche nel-
le medaglie , nell' infcrizioni, ed in altri 
monumenti . Orazio ne fa i l fuo conipli-
mento ad Auguíto , e lo mette al diííbpra 
di Ercole, e di tut t i gli Ero! della Favola; 
in quanto quefti non furono ammeíTi nev 
Tempj fe non dopo la lor morte, laddove 
Augufto avea i fuoi Tempj ed altari ancor' 
vivendo*. Vedi ApoTEOs ir e CQNSECRA-
ZIONE . 

Prxfent i t l b l maturos larglmur honoreí ; 
Jurandasque tuum per nomen ponlmus 

A r a s . Epift. ad Aug. 
* Svetonlo i n quejf occafione da un efem-

plo della modejila d i qttcW Imperatore f 
// quale non volea che fe g i l ergeffe a l " 
cun Templo nella C l t ú ; ed anche nellc 
Provlncle y ov egli fapea el) era V ufo d i 
r lzzar Tempj agll Jlejjl Proconfoli , Ik 
rlfiuto t u t t i , eccetto quelli eretti i n nú" 
me d i Roma egualmente che nel fuo pro-
pr lo . V id . ,Suet. in 0£lav. tf. 5-2. 

TEMPIO , neli' Architettura. — Gli an
tichi Tempj íi diftinguevano , rifpetto alia 
lor coftruzione, in varíe forte; come, 

TEMPIO m a n t a , JEder i n ant is . Quc-
fii, fecondo Vi t ruv io , erano i piii fempli-
c i di tutt* i Tempj , non avendo effi che 
pilaílri angolari detti an ta , opara j ia ta , ne5* 
caníoni , e due colonne Tofcane a ciafcun 
lato delle por t e . Vedi ANTA, e PARA-
STATA. 

TEMPIO tetraflylo, o femplicemente T e -
t ra fy lo , era un Tempio che avea quattro 
colonne in fronte , ed altrettante di die-
tro — come, 'ú Templo di Fortuna V i r i l e a 
Roma. Vedi TETRASTILQ. 

TEMPIO Proflylo, queilo che avea colon
ne folo nella fuá fronte, o lato anteriore— 
come quello di Cerere a Eleufts in Grecia. 
Vedi PRÓSTILO. 

TEMPIO Amphlproflylo , o dopplo profljt* 
l o , quello che avea colonne si davanti che 
di dietro, e ch'era anche Tetraf t l lo . Vedi 
ANF 1 PROSTILO . 

TEMPIO Pm/?fíro, quello che avea quat
tro ordini di colonne ifolate a l l ' in torno, ed 
era hexafilio, cioé avea leí colonne in fron
te —• come i l Templo deU' Onore a Roma» 
Vedi PERÍPTERO. 

TEMPIO Díp te ro , quello che aveva due 
ale 5 e 4ue ordini di colonne airintorno> 

R r i €¿ 
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ed era anche oÜojlylo , ovvero avea otto co-
Jonne ¡n fronte — come queüo di Diana in 
Efefo. Vedi DÍPTERO. 

TEMPIO Pfeudo-Diptero . Vedi PsEUDO-
DlPTERO . 

TEMPIO Hypesthros . Vedi HYP.ETITROS . 
TEMPIO Monopters. Vedi MONOPTERO. 
T E M P L A R I , o Cava l ie r i del TEMPIO, 

un Ordine Reügiofo mil i tare, prima ílabi-
l i tp a Gerufalemme, in favore de'pellegrí-
ni che viaggiavano alia Terra Santa. Vedi 
CAV ALTERE. 

L'origine di queft' Ordine , il primo Or
dine Militare che fia ñato iftituito nel Mon
do , é quefta : Neli 'anno i n B , alcune no-
b i l i perfone pie fi dedicarono al ferviiio di 
D i o y in prefenxa del Patriarca di Gerufa
lemme; promettendo di vivere in perpetua 
caftita, obedienza, e poverta, alia manie
ra de'Canonici. 

Le due principali perfone furono Ugo-
ne de Paganis , e Geoffroy é \ S*. Ornen . 
Baldovino I I . allora Re di Gerufalemme , 
diede loro un appartaraento nel fuo Pala-
g i o , vicino al Tempio , in Gerufalemme, 
non lungi dal Sepolcro del noftro Reden-
tore; donde la loro, denominazione di TVw-

Non moho dopo, i Canonici del Tem
pio diedero loro un pezzo di térra vicino 
a detío Tempio , affinché vi fi fabbricaf-
fero cafe regolari ; e vi Re , i Signori, i l 
Patriarca , e i Prelati , ciafeuno fommini-
ílrb loro aiquanto delie fue rendite , per 
alimento e vef t i t i . 

La lor prima imprefa , e cib cli1 eglino 
¿ia principio prefer di mira colla lor i t i i tu-
•zione, fu di difendere le ílrade maeüre da' 
ladri , &c . principalmente per la íicurezza 
¿e ' pellegrini e de' Crociati . Vedi Cno-
C I A T I . 

I principali articoli della lor Regola era-
mo: Che dovefifero affiftere al Divino Uf-
í z i o in tutto e per tutto ognigiorno; ov
vero , che quando ne foííero impediti da' 
lor doveri mil i tan , ci fupplirebbero con 
«in certo numero di Paternoftri: che fi afie-
jiefifero dal mangiar carne quattro giorni 
della fettimana , e ne' Venerdj da uova e 
cibi di latte: che ciafcun Cavaiiere potef-
fe avere tre cavalli , ed uno feudiero 5 e 
che non dóveffero andar a caccia , né uc-
¡sdlare a 
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La loro prima Regola era quella di $. 

Bernardo . Nove anni dopo la lor fonda-
zione , una particolar Regola venne loro 
preferitta nel Concilio di Troyes. 

A vea no in ogni Nazione un Governa-
tor particolare, detto Maeflro del Tempio y 
o della M i l i z i a del Tempio. I I loro Gran 
Maftro avea la fuá Refidcnza a Parigi. 

L ' Ordine de' Templar i fu abolito al prin
cipio del Secólo quartodecimo , fotto Cle
mente V . Eduardo I I . d' Inghilterra , e F i -
lippo i l Bello di Francia. Nel 1 3 0 7 , quei 
d' Inghilterra furono tut t i arreítati , e fet-
te bruciati v i v i . E nel 1312 , 1'Ordine fu 
del tutto íoppreflo ne! Concilio di Vsen-
na , e cinquanta bruciati v i v i . 

I delitti , di cui venivan aecufati , era-
no di apofta ta re a' Saracini , e tener cor-
rifpondenza con loro . Alcuni Autori vo-
gliono , che queíli delitti non foííero che 
pretefi ; e che la vera ragione della fop-
preílion di queft' Ordine foffero 1' iramen-
fe ricchezze ch' eglino polTedevano . Ma 
benché cib potefle daré qualche ragione 
per fopprimerli , non poíea darne verana 
per bruciarli : fi aggiunga , che i loro ef-
fettl furono dati agli Spedalieri , o Cava-
lieri di S. Giovanni. E cofa mai guadagna-
rono i Re d'Inghilterra, &c. con tal fop-
prefiione ? E che importava loro , qualedl 
quefti Ordini avefíe a poííedere tali ricchez
ze ? Vedi OSPITALIERE . 

TEMPLES , voce Inglefe , che denota 
due Cafe o Collegj d' Avvocati ( innt of 
C o u r t ) , cosí dette , perché eran o antica-
raente 1'abitazione de' Cavalieri Templar i . 
Vedi TEMPLARI . 

Alia foppreffione di quell 'Ordine, furo
no comperate da alcuni Profeífori della Leg-
ge Comune, e convertite in ofpizj, o ca
fe d'alloggio. 

Si chiamano inner e middle Temple ( cioé , 
Tempio interiore e d i mezzo ) per rapporto 
alia Cafa d' E j f e x , EJJex-houfe, ch'era pa? 
rímente una parte della Cafa de' Templa-
n , e fí chiamava il Tempio efleriore % outev 
Temple , perché fituata fuorí del Temple-
B a r . 

Nel middle Temple , o Tempio d i mezzo 
durante il terapo de' Templario fi cuftodi-
va i l teforo del Re : ficcorae anche fi te* 
nea quello de' Re di Francia nella Cafa, 
de' Templar i a Parigi, 

11 p ^ 
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11 principal Ufmale erâ  i l Maejlro del 

Templo , the Mafter of the í e m p l e , i l qua-
le fu citato al Parlamento in 49 H e n . U I . 
E da luí i l principale Miníllro della Chie-
fa del Temple tiene tuttora i l nome di 
Mafter of the Temple. Vedi MASTER. 

T E M P O , una fucceffion di fenomeni 
nell' Univerfo ; ovvero un modo di dura-
zione, fegnato da certi periodi e miíure ; 
principalmente dal m®to e rivoluzione del 
So lé . Vedi MODO e DURAZIONE . 

I I Sig. Lock oíierva , che noi acqvnftia-
mo l'idea del Tempo in generale> col con-
íi de ra re una parte d'infinita durazione , co-
me diitinta ed ordinata da miíure periodi-
che: l'idea d' un particolar tempo , o lun-
ghezza di durazione, come d1 un gierno , 
d 'un'ora, &c. 1'acquiftiamo prima coli'of-, 
fervare cerré apparenze in periodi regola-
r i , e vcrilltnilmente equidiílanti . 

Ora , coll' effere noi capaci di replicare 
qudle lunghez7.e o mi fu re di Tempo quan-
to vogliamo, pofliamo immaginarci la du
razione , ove nulla realmente dura o eíi-
íle ; e cosí ci immaginiamo la domane, i ' 
anno pro ¡fimo , &c. 

Alcuni de' moderni Filofofi Scolaílici de-
fin ¡feon o i l Tempo per la durazione d'una 
cofa , la cui eílítenza non é fenza princi
pio , né fenza fine :\ con che i l Tempo fi 
diílingue da Eterní ta . Vedi ETERNITAS . 

Ariílotiíe € 4 Pt-iipatetici lo definifeono 
numetus motus fechndüm prius & pojhrius , 
ovvero una moltitudine di partí tranfitone 
di moto, che fuccedono Tuna aif altra, in 
un fluíío continuo, nella reiazione di prio-
rita e pofterionta . 

Quindi nc d-ovrcbbe feguire , che ¡i Tem
po íia 11 moto l ík í fo , od almeno la dura
zione del moto , conliderata come avente 
parecchie parti , alcune delle quali vanno 
continuamente fuccedendo ad al í re : ma su 
queüo principioj i l Tempo, o la durazione 
teraporaie , non s' accorderebbe con corpi 
in quiete , i quali nuiladimeno neífuno ne-
ghera ch' efiftano in tempo , o durino per 
^n tempo . 

Per ifcanfare quelV inconveniente , gli 
Epicurei e i Corpuícularj voleano che ü 
Temp0 fo[re una foi.ta d i ñ ü ñ o ^ diverro 

sal moto , compoflo di parti infinite , le 
quah continuamente ed imraediatatnente 
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fuccedeífero 1' una all' altra, e cib da eter-
nita ad eterní ta; ma altri direttamente r i -
gettano queífa nozione , come quella che 
íiabilifee un eífere eterno, indipendente da 
Dio . Perché , come dovrebbe eííervi un 
íiuflb prima che alcuna cofa efiílcíTe per 
ifeorrere ? e cofa dovrebb' effere querto 
fluíío, una foílanza, o un accidente? 

I I Tempo fí pub diñinguere come i l lue
go, in affoluto, e re la t ivo . Vedi LUOGO. 

TEMPO affoluto , é i l Tempo confidera-
to in fe fteífo , e fenza. alcuna reiazione 
a' corpi, o a'loro moti . .— Queflo feor-
re egualmente , cioé, mai non procede o 
piu prefto o pih lento, ma vía fenefdruc-
ciola in un tenor cortante ed equabile. 

TEMPO relativo, od apparente, é la m i -
fura fenfibile di una durazione col mezzo 
del moto. — Perché , ficcome quel fluíTo 
equabile di Tempo non tocca i nortri fen-
fi , né per raezzo8 di effi fi pub egli i n 
alcun modo immediataraente conofeere, v* 
é la neceífita di chiamarci l ' ajuto di qual-
che moto quaíi equabile ad una mi fu ra 
fenfibile , con cui poffiamo determinare la 
fuá quaníita , mediante la corrifponden-
za dciie parti di q,uefto con quelle di 
quelio. 

Quindi , come noi gíudichiamo eguali 
que' t e m p i , che paffano , mentre un cor-
pomovente, i l qual procede con una equa
bile velocita , palla fopra fpazj eguali; co
sí gíudichiamo effere eguali que' tempi , 
che feorrono , mentre i l Solé , la Luna , 
ed altri Luminari fanno le loro rivoluzio-
ni , le quali, a' nortri fenfi , fono eguali» 

Ma poiché i l fluffo del Tempo non pub 
effere accelerato o ritardato, laddove tutt ' 
i corpi f i | muovono talvolía piu prerto e 
talvolta piu lentamente , e non v' é for-
fe verun moto perfectamente equabile in 
tutta la Natura; pare, che quindi ne fie-
gua , che i l Tempo affoluto debba effere 
qualcofa veramente e realmente dirtinta dal 
moto . Concioffiacché fupponiamo , che i 
Cieli e le fie lie íieno reltati fenza mota 
fin dalla creazione rteffa : ne viene forfe 
in confeguenza , che i l corfo del Tempo 
farebbe rertato fofpeío? o piuttofto, la du
razione di que!lo rtato quiefeente non fa* 
rebb' ella forfe üata uguale al tempo ftef-
fo ora feorfo ? 
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Poiché i l Tcmpo affoiuto é una quantha 

uniformemente eflefa , e nella fuá natura 
fe mpliciffimo , egli viene quinci a rappre-
fentarO da' Matematici , alia immaginazio-
ne , fotto le piu femplici , fenfibili magni-
tudini j e paríicolarmente fotto linee rette 
e circoli , co' quali egli ha una ftretta ana-
logia , .rifpetto a geneft^ íimilitudine , &c . 

Egli per verita non é neceffario , che i l 
Trmpo fi debba raifurare col moto ; ogni 
cortante apparenza periódica in ifpazj ve-
liíimilmente cquidiftanti , come i l gelare 
áell' acqua , lo sbocciare od aprirfi d' una 
pianta } &c. che ritornano in periodi fia-
bi l i t i , potrebbe fervire egualmente bene . 
I n fatti i l Sig. Lock fa menzione d' un po
pólo Americano, che conta i fuoi anni dal
la venuta e parícnza degli uccelíi. Vedi 
PERIODO. 

Alcuni Autor i diftinguono i l Tcmpo in 
jiflronomtco e C t v i l e . 

TEMPO ¿¡.Jironomico ; é quello prefo pu
ramente dal moto de' Corpi Gelefti, fenx' 
alcun altro riguardo. 

TEMPO C i v i l e , é i l primo tempo acco-
modato ad ufi civil i , e formato e diñinto 
in anni , mefi , giorni % &c. VediGiORNO ,, 
MESE, SETTIMANA, ANNO, &C. 

I I Tempo fa i l foggetto della Cronología . 
Vedi CRONOLOGÍA. 

TEMPO, nella muficar é un'affezione del 
fuono , mediante la quale lo denominiamo 
lungo o breve rifpetto alia fuá continuazio-
ne nello fteífo grado di tuono . Vedi SUONO . 

I I Tempo e i l tuono fono le gran proprie-
tadi del fuono , dalla cui diíferenza o pro-
porzioni dipende la Mufica : ciafcuno ha 
le fue vaghezze particoiari; dove i l T c m 
po ^ o la durazion delle note , é uguale, le 
fole differenze del tuono fono capaci di trat-
tenerci con piacere infinito. Vedi TUONO. 

E del potere del tempo folo , cioé , de' 
piaceri che provengono dalle varié mifure di 
lungo e breve, prefto e lento, neabbiamo 
un eferapio nel tamburo , i l quale non ha 
áiffcrenza alcuna di note , quanto al tuo-
HO. Vedi TAMBURO, ACCENTO, &c . 

11 Tempo i nella Mufica, íi confidera in 
lifpetto all' afíbluta durazione delle note , 
e ioé , alia durazione confiderata in ogni no
ta per, fe íkíTa, e mifurata da qualche mo
to eñerno foreftiero alia Mufica; rifpetto a 
che la corapoíizione dicefi effere prejia. o 
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lenta ; ovvero egli íi confidera in rifpetto 
alia relativa quantita o proporzione delle 
note paragonate i ' una col!' alíra . Vedi 
NOTA . 

1 fegni o carattcri, con cui fi rapprcfen-
ta i l tempo delle note, fi moílrano fotto lr 
aríicolo CARATTERI n d l a Mufica , ove fon* 
anche efpreffi i n o m i , le proporzioni, &G. 

Una femibreve , per eferapio, fi fa ve
de re eguale a due minime , una mínima a 
due femiminime , una femiminima a due 
femicrome, e cosí dell'altre che feguono „ 
fempre in una ragion duplicata, vale a d i -
re nella ragione di 2 : 1 . Ora , quando le 
note fi riguardan V una Taltra cos í , cioé y 
quando elle fono in quefia ragione , fi dice 
che la Mufica é in Tempo duplo , cioé dop-
pío % o comune . 

Quando le varié note fono triple Tuna 
delP altra, o nella ragione 3 : 1 , vale a di -
r e , quando la femibreve é uguale a tre mi 
nime , la minima a tre femiminime, &c. íi 
dice che la Mufica é in Tempo t r ip lo . Ve
di TRIPLO. 

Per rendere quefia parte femplice quant* 
é poífibile , le proporzioni di gia fiabilite 
fra le note fono fiífe ed invariabili , e per 
efprimere la proporzione di 3 : 1 , fi aggm-
gne un punto ( • ) ^ 1 lato deüro della no
ta , i l quale fi ftiraa equivalente alia met^ 
di effa ; e con tal mezzo una femibreve 
puntata, O • diventa eguale a tre minime s. 
e COSÍ dell' altre. 

Da qui nafcono varié altre ragioni cofii-
tuenti nuove forte di Tempo triplo ; come: 
2 : 3 , e 3 : 4 , &c. ma i l Sig. Malcom of-
ferva , che quefte non fono d' alcun fervi-
zlo reale, e non fi fcorgono fenza una pe-
nofa attenzione. Perché le proporzioni de 
tempi delle note, per darci piacere, debbo-
no effere quelle tali che non fi veggono dif-
ficilmente; peí qual motivo le fole ragioni 
a!te alia Mufica , oltre quella d' egualita, 
fono la doppia e la t r i p l a . 

I I TEMPO comune , o doppio , é di due 
fpezie. — I I pr imo, quando ciafcuna sbar-
ra, mifura , o battuta , é uguale ad una fe
mibreve, o fuo valore i n una combinazioti 
di note d'una minor quantitk , 

I I fecondo, quando ogni battuta h ugua
le ad una minima, o fuo valore in note mi-
nor i . I movimenti di quefia forta di mifu
ra o battuta fono varj, ma v i fono txe 
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fíinzloni comuni^ i l primo , lento, ílgnifí-

al principio col íegno C ; i l fecondo 
od allegro fignificato con Q ; i l íer-

zo affaí p r e j h , fignificato con D . 
]VIa cofa fia quefto lento, allegro, epre-

ñ o , é aííai incerto, né fi pub i-mparare ch€ 
folo per pratica . La piü corta mifura che 
conofciaiTío; fi é di fare una femicroma la 
lunghe27.a del polfo o battuta d' un buen ori-
uolo , ailora una femiminima fara uguale a 
á u e polft , una mínima a quattro, e 1'in-
tera mifura o femibreve ad otto. Quefta fi 
pub reputar la mifura del Tempo allegro ; 
per lo lento) ell 'é una volta piíi lunga , e 
per lo prefto folamente la meta cosí lunga. 

Dunqne l'intera mifura del TÉT/?/»© comu-
ne , o fia ordinario, é uguale ad una femi
breve , o ad «na mínima : raa quefte fono 
variamente fuddivife in note di quantit^, mi-
n o r i . Vedi MISURA . 

Ora per confervare uguale i l Tempo, fac-
cíara ufo d' un rnovimento della mano o 
del p ié , c o ú : fapendo i l vero tempo d'una 
femiminima , fupporremo la mifura o bat
tuta attualtnente fuddivifa in quattro femi-
minime per la prima fpezie di tempo ordi
nario; ailora la raezza battuta fara due fe-
mirainime; onde, eííendo in alto la mano 
o ' i piede, fe noi 1'abbaíliaaio appunto col 
principio fteífo della prima nota o femimi
nima , e poi ).'alziamo colla terza, e indi 
Tabbaffiamo per comincíare la battuta fe-
guente, queíta fi chiama ¿>atter i l tempo. 

Colla pratica fi acquifta un abito di far 
querto moto aflai eguale , e confeguente-
mente di dividere la mifura o battuta in par-
si eguali, su e gilí ; come altresl di pren
dere tutte le note nella giufta proporzione , 
in modo che fi venga ad incominciarle ed 
a fínirle precifamente col battere. Nella mi-
fura di due feraiminime , fi batte in giu la 
prima, e insh la feconda . — Alcuni ap-
pellano ciafeuna meta della mifura in ÍÍW/ÍÍJ 
comune , un Tempo; e cosí quefto da lor s' ap-
pella modo o mifura di due tempiy o mifu
ra d u p l a , o doppia. 

I n o i í r e , alcuni feg nano la mifura di due 
íemirainime con un 2 ovvero ~ , fignifican-
dola eguale a due note, quattro delle quali 
fanno unA femibreve 5 ed alcuni la fegnano 
§ per femicrome. 

Fer lo TEMPO triplo , Vedi 1' articolo 
TRIPLO . 
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TEMPO , neífa Scherma . •— V i fono tre 

fpezie di Tempo; quello della fpada , quello 
del piede, c quello di tutto i l corpo . T u í -
t i que tempi , che fi veggono fuori della 
lor mifura , non fi debbon confiderare che 
come richiami , o finte , per ingannare e 
tenere a bada ¡1 nimico . Vedi SCHERMA, 
GUARDIA, FINTA, &c. 

TEMPO d i Pace. Vedi Tarticolo PACE, 
TEMPO nella Meccanica . Vedi MOTO . 
TEMPO Per iódico . Vedi Periodo. 
TEMPO d i Equazione. Vedi EQUAZÍONE. 
TEMPO del K i p p e r . Vedi KIPPER-TIME, 
Urdía d i TEMPO . Vedi UNITAV . 
Cujhde del TEMPO , o M i f u r a del TEM-

PO , Vedi CRONOMETRO . 
TEMPO , nella Gramática , un' infleíli®-

ne de 'Verbi , mediante la quale fi fa che fi-
gnifichino , o diílinguano la circoftahza di 
tempo della cofa ¥ ch' efii aífermano , o at-
tribuifeono. Vedi VEREO. 

Le afferraazioni faite da' Verbi fono dif-
ferenti quanto al punto áe\ tempo; poiché íi 
pub affermare , ene una cofa Í^, o era ^ © 

f u , o fara : quindi la neceífua d' un aífor-
timento d' infleffioni , per dinotare queíU 
varj t emp j ; le qualj infleííioni da'Gramatt-
ci Inglefi fi chiamano Tenfes, dal Franzefe 
Temps ; e nella maggior parte dell' alíre 
lingue , TVw/?/'s'appellano. 

Preíío gli Inglefi non vi fono che tre Tem-
p i femplioi : i l p-efente , come ^ / o w , io 
amo; il p re té r i to , o paffato, come, j have 
l oved , io amai, ed ho amato; e i l futuro ^ 
come J •mili love , io amerb . Vedi PRE
SENTE , &cx 

Ma poiché nel Tempo /wmvVo taluno pub 
efprimere la cofa come or ora fatta o paf-
fata, ovvero indefinitamente e puramente , 
ch' ella é ñata fatta: quindi , in quafi tut
te le lingue, nafeono due forte d ipre ter i t i y 
V uno definito, U quale denota che la cofa 
é precifamente fatta ; come, io ho f e r i t t o , 
io ho detto : e i ' a l tro indefinito, o aorijio , 
che denota una cofa fatta indeterminatamen-
te ; come , io f c r i j f i , io andai . Vedi PRE
TÉRITO, AORISTO, &C. 

I I Tempo futuro arnmetíe la ficíía varíe
l a . Vedi FUTURO. 

Oltre i tre Tempi femplici, altri ne fon© 
ftati inventati , detti Tempi compofii ; \ 
quali efprimono la relazione , che hanno 1 
femplici i ' uno all ' altro . — I I primo efpn-

rae 
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Une ia relazíone del paíTato al prefente, e íí 
chiama Tempo pretérito imperfettq ; perché 
egü non denota la cofa femplicemente , e 
propriamente come fatta , ma come imper
fecta, e prefente in rifpetío ad un'altraco
fa paíTata : come , io ero a cena quand egli 
entro ; Cum in t r av i t , ccenabam. Vedi I M -
PERFETTO . 

11 fecundo Tempo compoño fegna il tem
po paliato doppiaraente , e percio íi chiama 
Tempo piü che perfetto ; come , i o ave a ce-
nato , cccnaveram . 

I I terzo Tempo comporto denota i l futa-
ro -riípetto al paíTato: come r io avro cena-
t o , cccnavcro. 

Si dee oflervare, che nel Greco e nel La
tino i varj Tempi fi denotano propriamen
te con infleíTioni particolari ; nell'Inglefe, 
Franzefe , ed altre lingue moderne , vi fi 
chiamano i verbi aufiliarj effere e avere , to 
bs ^ e to havc , étre e avoir . 

Quanto alie lingue Orientali , elle non 
hanno che due Tempi femplici, i l paffato ed 
i ! futuro , fenza alcune diftinzioni á ' imper -
fetto , p i i i che perfetto, &c. i l che rende que' 
jinguaggj foggetti a molte ambiguita, del-
le quali aitri fono efend. 

TEMPO, in Inglefe , fVeather , lo flato 
o difpofizione ¿QWatmosfera , rifpetto all' 
umidita o fecchezza, caldo o freddo, ven
to o calma, pioggia, grandine , gelo, ne
v é , nebbia, &c. Vedi ATMOSFERA , PIOG
GIA, CALORE, VENTO, GRANDINE, CE
LARE, &c. 

Come appunto nell' atmosfera tutte le pian
te e gli animali vivono e refpirano, ecom' 
egli appare ch' ella fia i l gran principio di 
quaíl tutte le animali e vegetabili produzio-
n i , alterazioni, &c. (Vedi ARIA. ) — In 
íutta la Filofofia nulla fembra doverci piü 
immediatamente intereífare , che lo flato 
del Tempo. — I n fa t t i , tutte le cofe viven-
t i altro non fono che unioni, o fardelli di 
vafi , i cui fucchi dalla preíTura deli' atmos
fera fi tengono in moto; e i quali median
te queflo moto mantengon la v i ta . Cofic-
ché qualunque alterazione nella rarka o den-
fita, nel calore, purita, &c.diquef ta í dee 
cífere neceífariamente accompagnata d' al-
ira proporzionevole alterazione in quelü . 

Quali vafle e pur regolari alterazioni fac-
cia un picciol cangiamento di Tempo, in 
un mfa empiuto di mercurio 5 o di fpirito 
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di vino , ovvero in urf pezzo di cordella 
&c. ognun lo sa , nel comune efempio de5 
barometri , termometri, igrometri , &c. £ 
fe noi non ne fentiamo di egualmente gran-
di e regolari n t ' t u b i , corde, e fibre de' 
noflri propj corpi , fí dee attribuire in par
te alia nolira difattenzione ; ed in parte al 
noflro modo di vivere ineguale ed intem-
peraco. 

Egli é certo , che una gran parte ddle 
creature dell' ordine de' bruti ha per queflo 
verfo una fenfibilita , e fagacita ,* che fupe-
ra quella degliuomini; eppure, fenza aver-
ci alcun mezzo o difpofizione di p i u d i n o i ; 
eccet tochecíTendoi lorvaf i , fibre, &c. per 
altri rifpetti, in una equabile abitudine; la 
medefirna, od una caula proporzionevole da 
di fuori , fa fempre un fíraile, o proporzio
nevole eífetío in ¡oro: vale a d i ré , i lor va
fi fono barometri regolari , &c. aífetti da 
un fol principio eflerno, cioé dalla difpofi
zione deil' atmosfera ; iaddove i noflri fono 
aflfetti e moíli da diverfi principj tanto dal 
di dentro, che dal di fuori; alcuni de'qua
l i , interrompono , flurbano , ed impedifeono 
i'azione d 'a l t r i . Vedi BARÓMETRO, TER
MÓMETRO , IGROMETRO , &c . 

D i nulla fi manca tanto, come d'una giu-
fla rr eorica del Tsmpo , fopra meccanici prin
cipj . — Ma a tal oggetto fara neceí íar ia 
una Storia compiuta del Tempo . 

Se fi teneífero efatti regiflri in diverfe 
parti del Globo , per buona ferie d'anni , 
potremmo effer capaci di determinare le di» 
rezioni, la larghezza, e i liraiti de'venti, 
e del Tempo che feco portano; ia corrifpon-
denza fra i l Tempo di diverfi luoghi , e la 
dipendenza fra una forta e V altra nello flef-
fo luogo ; — Senza dubbio , col tempo, po
tremmo imparare a predire diverfe grandi 
emergenze ; come, flraordinarj caiori, piog-
gie, geli , íiccita , careflie, peí!i , ed altri 
mal¡ epidemici, &c. 

1 Membri della Societa Reale d' Ingbil-
terra , i'Accademia Franzefe delle Scienze , 
e diverfi altri Autori di con tó , hamno fat-
to alcune prove per queflo verfo; ma la fec
chezza, e fquifitezza o bizzaria delle ra ate-
rie , gli ha iodotti ad abbandonare Tim-
preía. 

Eras. Bar to l in , per efempio, ha le of-
fervazioni del Tempo d'ognigiorno per tut-
to l'anno 1671 : I l Sig. W. Merle fece il 

pBáile 
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TsmUe a Oxford , per fette anni, cloépergli 
auni 1337 » ' ¿ i 3 4 i » 
1 3 4 2 , 1343- H D r . P l o t tece lo fteíío nel 
medefimo luogo, per. Tanno 1684. I I Sig. 
H i l l i e r , a Capo C01T0 , per g!i anni i ó 8 5 , 
1687 . I I Sig. H u n t , &c. nel Collegio di 
Gresbam , per gli anni 1695 , _ 169Ó ; ti Sig. 
JDerbam , a Upminfler nella Provincia di £ / / t ^ , 
per gli anni 1691 , 1 6 9 2 , 1^97 , 1^98 , 
1699 , 1703 , 1704 , 1705; i ! Sig. Tcwn-
l e y , nella Provincia di Lancaílro , negli an
ni 1(597 , 1698 j i l Sig. Cunningham , a 
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BWÍJ nella China t per gli anni 1Ó98, 11599, 
1 7 0 0 , 1701 ; il Sig. Loke, a Oats nelPae-
fe di Effex, in 1 6 9 2 ; i l Dr. Scheuchzer, a 
Zurigo, in 17o8 \ e ü D ' . T i l l y , a Pifa, lo 
íkffo anno. Vedi le Tranfaz. Filofof. 

La forma dcll' oílervazione del Sig. Der-
ham la diamo come un íaggio d' un Gior-
naie di quetla falta; oflervando, ch 'egi i 
nota la forza de1 vent i , c o n o , 1 , 2 , 3 , 
Scc. e la quantica della pioggia, cora'el
la cadde per un irabuto , in libbre e cen-
tefirai. 

Fenomeni del TEMPO , Ottobre l ó g - j . 

Giorno. Ora 

27 7 
12 
9 

Temoo . 

Bello 
Piovoíb 

Burra fcofo 

Vento. 

Aífrico. 2 
Hy^affricd. 5 

B a r ó m e t r o 

29 
29 
29 

37 
34 

Pioggia . 

1 52 

o 29 

Come un faggio dell' ufo di tali Storie , 
aggiugneremo qui alcune oífervazioni gene-
r a l i , che da quelle ha tratto il Sig. Derbam \ 
e, — i0 . Che i l Tempo nebbiofo fa alzare 
i l mercurio nel barómetro , tanto come il 
vento di Settentrione . — Ei fuggeriíce , 
con fufficiente probabilita , che la caufa ne 
fia I ' acceífione del pelo del vapore al primo 
pefo dell' atmosfera . Vedi NEBBIA . Egü 
parimente oíferva , che i l Tempo pioviggimfo 
fa lo fleflb effetto. Vedi BARÓMETRO. 

2o. I freddi e i calori in Inghilterra, e 
neglt Svizzeri cominciano e finifcono quaíi 
circa lo fleffo tempo: anzi ogni Tempo no* 
tabile , fpezialmente fe contiuua per qualche 
fpazio , tocca un luogo egualmente che i ' al-
t ro . Vedi CALORE. 

3o. Che i giorni notabilmente freddi in 
Giugno dell'anno 1708. fi fon trovati pre
cederé, negli Svizzeri, quei d'Inghilterra, 
comunemente di circa cinque giorni , o p i u ; 
e che i notabili caldi de' mefi feguenti co-
rainciarono a diminuiré in ambi i luoghi 
verfo lo ñeífo tempo ; folamente alquanto 
piu prefto in queil' I fola , che negli Sviz
zeri . Vedi FREDDO . 

4o. Che , febbene i venti in ambi i luo
ghi fono di fpeífo d1 accordo , puré eglino 
piti fovente differifcono. Vedi VENTO. 

5o. Che i l barómetro é fempre piü baífo 
a Zungo che zUpminf i e r i a Inghilterra, or 

Tomo V I I I , 

d.'uno, or di piu di due pollici Tnglefi; ma 
la diíferenza ordinaria é d'un mezzo pollice 
incirca . I I che fi puo fciorre, col fupponere 
Zurigo fituato un quarto di miglio piii alto 
fopra i l livello del mare , che Upminfler; 
ovvero col fupporre , che quella tal parte 
del Globo Terracqueo, liando piu vicina al
ia Linea , fía piü alta , e piü diñante dal 
centro, che i 'Inghilterra, la quale giace piu 
vicina a! Polo . V. TERRA , MONTAGNA , ácc. 

6o. Che i barometri generalmente s' al
za no e calano infierne in luoghi alfa i diftan-
t i j benché quedo accordo del barómetro non 
fia tanto coftante fra Zurigo e Upminfler s 
quanto in luoghi piu vicini all ' Inghilterra, 
cioé a Londra ed a Parigi; ove, ancora , 
1'accordo non é tanto grande quanto fra 
Upminfler e Lancaílro. 

7o. Che le variazioni del barómetro fo
no maggiori , a mifura che i luoghi fono 
piu vicini al Polo. — Cosí , e. gr. i l mer
curio a Londra ha un giro piu grande, di 
due o tre linee, che a Parigi i ed a Parigi, 
uno piü grande che a Zurigo . — I n alcu-
ni luoghi vicíno ali' Equinoziale , v' é appe-
na la mínima variazione. V . BARÓMETRO . 

8o. Che la pioggia negli Svizzeri ed i n 
Italia e molto maggiore inquant i ta , per 
tutto T á ^ n o , che quella del paefe di Effex; 
nulladimeno le pioggie fono piü frequen-
t i ) cioé , v i fono piü giorni piovofi in 

Ss E.(feX} 
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Ejfex) che nell' una o nell' alíra di quel-
le due Regioni . — La proporzione del-
le pioggie annuali che cadono in varj luo-
ghi , di che abbiamo qualche buone oíTer-
vazioni, fía cosí : A Zurigo, la profondi-
ta della pioggia annuale, in un m é d i u m , é 
circa 3 2 ^ pollici I n g l e í i ; a P i f a , 43^- ; a 
Parígi j 23 ; a Lilla in Fiandra , 2 3 ^ pol
lici i a Townley nella Provincia di Lanea-
flro-;42|-, í tUpminfier , 19^-. Vedi PIOGGIA . 

9o. Che il frtddo contribuifce grandemen
te alia pioggia ; ec ib , apparentemente , col 
condenfare i vapori íbfpeíi, e farli fcendere . 
— C o s í , i mefi , o Oagiooi aílai frcdde , 
fono generalmente fegimate immediatamen
te da ftagioní aíTai piovoíc; e le Stati íred-
de fono fempre umide . Vedi FREDDO e 
VAPORE , 

iomo. Che le alte cime d e ' m o n t i , come 
1 'Alp i , e le nevi, di eui fono coperte, non 
folo operano su i luoghi circonvicini, co1 fred-
di, colle pioggie , co' vapori, & c . che produco-
t r o ; ma anche i paefi lontani, come 1'In-
ghilterra , partecipan fovente de'loro eífet-
t i . — C o s í i freddi ftraordinarj, in Decem-
bre 1708 , e le relaffazioni de' medeíimi , 
f i fentirono in Italia e negli Svizzeri parec-
chj giorni prima che giugneífero agH In - ' 
glefi : indicazione , come penía i l Sr. Der-
ham , che da quelli a quefti ne procedeíTero . 

Pronejlici del TEMPO . — No i qui non i n -
tendiamo d' intrudere le vane oflervazioni ar
bitrarle di gente fantaftica, per imporne a 
chi legge . — Quelle tante predizioni po-
polari , tolte da5 bru t i , e ñabilite in parte 
dalla fagacita, e in parte dalla credulítkde' 
noftri contadini , qui fi tralafciano , come 
non provenienti da qualche relazioni necef-
farie e natural!, che fi fappiano , nelle co-
fe ííeffe. -—• Ta l é il predire la pioggia e'1 
vento, perché gli uccelli d'acqua corrono a 
t é r ra , o gh uccelli di térra a!i'acqua; per
ché gli uccelli rimondano le lor piume ; per
ché gridan le oche; perché le cornacchie 
gracchiano forte, e volanoa folate; perché 
le rondini garrifeono , e volan baíTe ; per
ché affai gridano i pavoni ; perché ragghia-
no gli aíini , combattono i cervi , urlano i 
lupi e le voipi, giuocano i pefci ; le formi-
che e le pecchie íi tengonoentro i loro abi-
turi , le talpe buttan su il terreno, i lom-
brici rampicano fuor dalla térra , &c. — - A l -
tro non daremo in tal punto, che cib che 
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ha qualche fondamento vifibile nelía natura 
delle cofe; e che lafeia entrar qualche lume 
neüa cauía e nella ragione del Tempo (lef
io , o difeopre alcuni efíetti notabiü del me-
deíimo. 

IO. Adunque, un aria den/a e [ c u r a , che 
d u r i tale per qualche tempo , fenza Solé ne 
pioggia , fempre diventa pr ima bella, poi cat-
t i va o bruna , cioé , fi cambia in un'aria, 
o cielo bello e chiaro, prima che fi volti itt 
pioggia. «— Quedo, per quanto afferma i l 
Sig. C ia rke , ( i l quale tenue per 30 anni un 
regiftro del T e m p o , che 1' erudito Dr. Sa-
muele C h r k fuo uipotino confegnb dopoi al 
Sig. Derham; ) queíto , dic'egH , non s 'é 
da luí qxrafi mai trovato fallare : almeno 
quando ¡1 .vento era in alcuno de'puntiOri-
entali: ma i ! Sig. D f n ^ w ha©flérvato, che 
tal regola é buoria, ovunque fiafi i l vento. 
E la caula n1 é faciie e chiara . — U atmos
fera é ripiena di vapori, i quali , comecché 
ballcvoii a reflettere e intercettare i raggj 
del Solé da no! , nuüadimeno han bifogno 
di deníita per difeendere ; e mentre i vapo
ri continuano nello fteíTo flato , anche i l 
Tempo h x z c o ú . — In tale conformita, ap-
punto , unlTempo fimile é generalmente ac-
compagnato d'un calor moderato, e di po
co o niun vento che diílurbi i vapori, e d' 
un' atmosfera pelante che l i foüenga ; tro-
vandofi i l barómetro comunemente al to. — 
Ma quando i l freddo s* avvicma, e col con
denfare i vapori , l i caccia c l i riduce in 
nuvole o goccie , allora vien fatta lirada a' 
raggj del Solé ; finché gli íleffi vapori, tro-
vandoíi da rnaggior condenlazione formati 
in pioggia, cadon giu in goccie. 

2O. Un cangiamento n t l calore del Tempo 
e generalmente feguitato da un cangiamento 
nel vento. — Cos í , i venti íettentrionali e 
meridionali, comunemente ftimati le caufe 
del Tempo freddo e caldo , fono realmente 
gli effetti ád l ' ' a tmosfera heááa. o della calda : 
del che i l Sig. Derham afferma d'averavu-
to tante confermazioni, ch' egli non ne du-
bita punto. — Cosí , egli é cofa comune 
i l vedere un vento caldo meridionale fubi-
tamente cangiato in Tramontana, per la 
caduía di qualche nevé o grandine; o i l ve
dere un vento fettentrionale d' un mattino 
freddo e gelato, quando i l Solé ha ben ri-
fcaldato la térra e Paria , girarfi verfo il 
Mezzogiorno ; e farfi di bel nuovo fet-

tcn» 
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tentrlonale od oriéntale nella fe ra frecUa. 

3° . L a maggior parte de vegeiabili efpan-
dono i lor fiori e lanugine intempo d i Sol chia-
ro , e ver fe la [era \ e contra la pioggia , //' 
chiudon d i nuovo ; fpezialmente al principio 
del lor fiori re, quando i loro le mi fono te-
neri e fenfibili . — QueíV é vifibile abba-
ílanza nella lanugine del!'erba dente di leo-
ne , e in altre íanugini : e per eminenza 
nc' fiori di pimpinella \ V aprirfi e i l ferrar-
fi de' quaii , come Gerardo oíferva , fono i 
prefag) del contadino circa i l Tempo, me
diante i quali egli predice i l Tempo del fe-
guente giorno. — La regola íi é , quando 
i fiori fono ben chiufi e fíretti, é fegno di 
pioggia e cattivo tempo ; quando fono al-
Jargati in fuor i , di bel tempo . Ger. Herb. 
Lib. TI. 

• E / i & alia ( arbor in T y l i s ) fimilis fo-
lio/ior tamen j rofeique f i o r i t ; quemnoBu com
primen! , aperire incipit Solis exortu, meridie 
expandit . Incolee dormiré eum dicunt . Plin. 
Nat. Hiíl. L i b . X I I . cap. I U 

M i l o r d Bacon oííerva , che il gambo del 
trefoglio fi gonfia contro la pioggia, e fi fa 
piu r i t to : e lo ñeífo pub oíTervarfi , ben-
ché non tanto fenfibilmente , ne'gambi di 
quafi tutte 1'altre piante. — E g l i aggiugne, 
che ne' campi di ftoppia fi trova un picciol 
fioretto roííb:, deíto da' coníadini Inglefi 
vtincopips ; i l quale aprendoíi nel mattino 
indica ficuraraente una bella giornata. 

Che i vegetabili debbano eííere affetti dal
le fieíTe caufe, di cui é aííetto i l Tempo, é 
cofa che íi pub ben concepire j fe li confi-
deriamo come tanti igrometri , e termome-
t r i , compoíli d'un infinito numero di tra-
chee, o vafi d'aria ; mediante cui eííi han-
no un' immediata comunicaiione coli' aria r 
e partecipan^j delia di lei umidita, calore , 
& c . —T- Queíle trachee fono aífai vifibili nel-
k foglie della fcabbiofa , della vite , &c . 
Vedi PIANTA y VEGETABILE» &c. 

Quindié? che ogni legname, anchei lpiü 
duro , ed ú piu folido , fi gonfia in tem
po umido ; infinuandoíi agevolmente i va-
pori ne' di lui pori ; fpeziaimente ne' pori 
di qudlo ch 'é i l piífc leggiere e i l piü fec-
co . —̂  £ quindi ne facciam derivare un 
u!o affai firaordinario del legno , eité per 
romPere feíE e roccie , e pietre di muli-
np . Vedi LEGNO. I I método nelle petraie 
t que l to .— Avendo tagliato un gran faf-
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fo in fiilindro , lo dividono gli operai ínt 
parecchj cilindri piíi piccoli , col fare de* 
buchi in dirtanze convenevoli attorno al 
grande : e riempiono quefti buchi con al-
trettanti pezzi di legno di falce , fatto fec-
care nel forno; i quali , in tempo umido y 
reítando impregnati degü umidi corpufeoli 
delT aria, fi gonfiano ; e, a guifa di cunei, 
rompono o fpaccano il fafío in varié ^/Vfrí?. 

Predizioni del TEMPO fecondo i l Baróme
t r o . Vedi BARÓMETRO. 

TEMPO del mare , cioé fluffo e rifluffo t 
che gli Inglefi chiamano Tides \ Vedi M A 
REA . — E Tide * parimente appellano i l 
TEMPO, o la ftagione, in genérale. 

* L a parola e originalmente Saffone, íid j . 
che fignifica lo Jlejfo . 

TEMPO degli o r iuo l t , fi dice quella par
te , che ne regola con eguali vibrazioni i l 
moviraento. Vedi OROLOGIO. 

T E M P O R A L E , TEMPORALIS, un ter
mine fovente ufato yzr Secolare — nelqual 
fenfo egli fia oppofto a Eccleftaftico. . Vedi 
SECOLARE. 

I I Papa Bonifacio fcriffe a Filippo ií Bel
lo Re di Francia, ch' egli era a Ful fogget-
to , st neilo fpirituale , che nel t empéra le* 
— A l prefente tutt' i Dottori oltramontanl 
confeífano la Sovranita de' Re nel TempO" 
rale. Vedi SUPREMITA'. 

A l i o n e TEMPO RA LE . Vedi 1' articolo 
AziONE . 

Aumento TEMPORALE. Vedi AUMENTO,. 
T E M P O R A L I S , neíl' Anatomía , un mu-

fcolo , che nafce , con un principio carno-
fo femicircolare, da una parte dell' oflfo del
la fronte > dalla parte inferiore deiroíío pa-> 
rietale , e dalla parre fuperiore dell' oíTo 
temporale; donde andando foíto i l zygoma^ 
ed unendofi< infierne , come in un centro , 
vien iníer i to, mediante un tendine corto e 
forte, nel proceffo corone dalla mafcella in 
feriore , ch'cgli tira insíi. — V e d i T a v . 
Anat* ( Mio l . ) ^ ¿ . 1 . n.12 5 j i g . 6, 
fig'7' n. 1. 

Quefto mufeolo fi chiama anche crota* 
phytes , ed é coperto d'una fafeia forte t 
tendinofa. Vedi CROTAPHITES. 

T F M P O R A L I T A ' , preffo gli Inglefi * 
Temporalities , le rendite tempora'i d1 un 
EcclcíialHco ; particolarmente , quelle ter-
re , tenute, o feudi laici , decime, &c. che 
Cono Üate anncíle alie Catedre de Vefcovl 

S f i d^' 
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áa' Re Britannici, o da altre perfone d'al
ta condmone di quel Regno. Vedi VESCO-
v o , e GUSTOS . 

Le Tcmporalita d' un Vefcovo , &c. ftan-
no oppofte alie di lui Spiritualita. Vedi 
SPIRITUALITADI . 

I Canonifti di qua dall 'Alpi diedero an-
ticamente al Papa un potere íbpra le Tem-
poraü th dei Re. Contuttocib i l Papa Cle
mente V . confcfsü francamente, che il fuo 
predeceffore Bonifacio V I H . avea eccedu-
ío i giufti Ümiti della fuá autorita, colT 
inírometterfi nelle TemporaUth del Re di 
Francia. Fevre t . 

T E M P O R A L I U M Cufies* Vedi r a m 
eólo GUSTOS. 

TEMPORALIUM Reji t tuzione. Vedi RE-
STITUZIONE . 

T E M P O R A N E A Fmificazione . Vedi 
FORTIFICAZIONE , 

TFM POR ANEE Ore. Vedi ORA. 
TEMPORIS Os , Offo della T e m p l a , un 

cíío da ciaícun lato del capo : cosí deno-
minato dalla fuá íkuazion nelle Temple. 
Vedi TEMPIA . 

La figura dell'ox temporis é quafi círeoía-
re: le parti , anteriore, e fuperiore, fono 
aífai f o t t i l i , confiftendo in una fola tavola: 
le part i , inferiore, e diretana, fono grof-
fe, dure, e difuguali. Vedi GRANIO. 

Egli é unito ail' os fmclpit is mediante la 
fu tura fquamofa; onde, in quella parte, fi 
chiama os fquammofum. La fuá parte in
feriore é unita all' os occipitls, e alio fphe-
mides: al qual ul t imo, come parimente al
ie oífa della mafcella fuperiore , fi uni-
fce egli coi mezxo di certi proceííi, ed 
in quella parte fi chiama ospetrofum. — Ve
di T a v . Ana t . ( Ofteol. ) fig. 2. let. b . e 
j i g . 13. let. a . Vedi anche i'articolo PE
TROSA . 

Ciafcuno degli o$a temporum ha due fe-
HÍ ; l'eftefior de'quali é foderato d' una car
ti lágine, e riceve i l proceíío della mafcella 
inferiore; 1'interiore riceve la parte infe
riore del feno laterale della dura madre. 
Ciafcuno parimente ha quattro proceífi 5 
1' os jugale , procejfus mamillaris , flyloides , 
cd os petrofum. Veggafi ciafcheduno deferit-
to fotto i l fuo proprio articolo, M A M M I L -
IÍARE, STILOIDE, &C. 

T E N A G L I A , o piuttofto TANAGLIA , 
uno ftíumento di ferro, per ufo di flri-
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gnere , di feonficcare , c di trarre checcheiTia 
con violenza. 

TENA c LIA in Inglefe, bar nades, denota 
uno ftrumento, che i manifeaichi applica-
no al nafo del cavallo, quando non vuo! 
fiar quieto, all' occafion di ferrarlo, fe-
gnarlo, medicarlo, o fimili. 

TENAGLIA , ÍÍ^/V/Í ' , nella Fortificazio-
ne, una certa opera efteriore, compofia di 
due lati paralelli, con una fronte, in cui 
evvi un angolo rientrante. Vedi OPERA 
efieriore ( O u t uicrk ) e ANGOLO. 

In rigore, quell'angolo, elefaccie, che 
lo compongono , fono la tetiaglta^. Vedi CO
DA di rondtne ( Queue d1 aronde ) . 

La tenaglia h di due forte : fempltce, e 
doppta. 

TENAGLIA fempllce o f o l a , é una grand* 
opera efieriore , c o m e D A B C E , confiften-
te in due faccie o lati A B e C B , che ín-
cludono un angolo rientrante B . —Ved i 
T a v . Fort i f . fig. 6. e fig. 2 1 . let. d . 

TENAGLIA doppia o fiancheggiata, é una 
gvand' opera eíleriore comporta di due te-
naglie femplici, o di tre fagiienti, e due 
angoli rientranti, F G H , e H I K . — V e 
di T a v . Fortif . fig. 7. e 2 1 . let. e. Vedi an
che FlANCHEGGIATO . 

I gran difetti delle Tenaglie fono , ch' 
elle oceupano troppo fpazio, e per tal mo
tivo riefeono vantaggiofe al Nemico; che 
1' angolo B é fenza difefa, poiché 1' ai-
tezza del parapetto impedifee i l veder giü 
nel medefimo, talmente che i l Nemico v i 
fi pub alloggiare al coperto: e che i lati 
A D , e C E non fono baftevolmente fian-
che'ggiati. 

Per quefle ragioni, i migliori Ingegnert 
efeludono ora le Tenaglie dalla Fortifica-
zione ; né mai le fanno , fe non quan
do manca i l tempo per formare un' opera 
a corno. 

TENAGLIA della P i a z z a , é la fronte del
la Piazza, comprefa fra le punte di due 
vicini baftioni; e include la cortina, i due 
fianchi eretti fulla cortina , e i due lati de* 
baftioni che fanno faccia 1* un contro Pal-
tro . Vedi BASTIONE , CORTINA , &c. 

Gofícché la Tenaglia é lo fieífo checib, 
che altnmente fí chiama la faccia d1 una 
Fortezza. Vedi FAGCIA, e FORTIFICATA 
F i a z z a . 

TENAGLIA del Foffo y é un1 opera baíTfe 
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erctta dtvanti la cortina, nel mezio del 
fofío . Vedi Fosso. 

Eila é di tre forte: la prima é comporta 
d'una cortina, due fianchi, e due faccie : 
¡1 terrapieno della cortina, che inchiude i l 
parapetto e i l t aüone , é íb!o cinque braccia 
groífo, ma i l terrapieno de'fianchi, e del-
ie faccie, fette . — Vedi T a v . F o r t i f fig-ii-
leí. e. 

La feconda, che Vauban dice d'aver tró
vala di si buona difefa , é comporta foia-
mente di due faccie, fatte ful le linee di di
fefa , i l cui terrapieno e faccie fono paralelle . 

La terza forta fol diffenfce dalla feconda 
in queílo , che il fuo terrapieno o ramparo 
é paralello alia cortina della Fianza . 

Tutte le tre forte fono buone difefe peí 
fcíTo, e giacciono si baífe, che non porto-
no effer danneggiate dal cannone degli af-
fedianti , fin tanto che non fieno padroni 
della ftrada coperta, e vi abbian piantato 
la loro artiglieria. 

T E N ARE , T henar : nome di mufcoío . 
Vedi THENAR . 

T E N D A , * in Inglefe, T e n t , un padi-
glione , o alloggiamento portatile, per ifiar-
vi fotto al coperto in campagna aperta; e 
difendervifi dall'ingiurie dell'aria . Vedi PA-
DIGLIONE , e TABERNA COLÓ . 

* L a parola "é fot mata dal Lat ino tent o-
rsum , da tendo , io Jlendo^ poichZ le 
tende fi foglion fare d i canovaccio fte-
fo i n fuoriy e fofienuto da p a l i concor
de e Jiecchi. 

Gli Eferciti accampano fotto le Tende: 
quafi tuíti i Tartar í e gli Arabi fon gente 
vagabonda, che ülioggia fotto le Tende. Ve
di HORDA , NOMADI, &C. 

Gli Ebrei alloggiarono quarant1 anni fot
to le Tende nel Dsferto j i l che diede mo
tivo alia Scenopegia o Feíbde 'Tabernacól i • 
Vedi SCENOPEGIA . 

TENDA o/cura, una Camera Ofcura por
tatile fatta quafi come un defco, ed accon-
ciata con vetri o t t i c i ; per prendere profpet-
tive di paefetti, fabbriche , fortificazioni , 
Scc Vedi CAMERA o/cura. 
v T E N D E R , voce Inglefe, in fenfo lega-
{f ' la qual fignifica offcrire, o proccurare 

eiecuzione di qualche cofa, nella mira di 
«vitare U pena o confifcazione, in cuts'in-
corre Per la non-efecuzione , VedillNCORE. 

MiSi | to tender rent , vuol diré ofFerir 
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la rcndita a tempo e luogo , quando e do-
ve fi dee ella pagare: ¡1 che falvera la con-
dizione per que! tempo, benché i l proprie-
tario del fondo ricuíi di accettare. Vedi Ac -
CETTAZIONE. 

TENDER, in iinguaggio di Marina, é un 
naviglio, che ferve a qualch'altro vafcello 
piu grande, e piu coníiderabile . Vedi BAT-
TELLO , C SCHÍFFO . 

T E N D I N E , TENDO , nclT Anatomía , 
quella parte ertrema , dura, bianca del mu
fcoío, per cui egli é legato ali'offo . Vedi 
MüSCO LO . 

Quafi tutt' i mufcoli han no almeno due 
tendini^ uno a ciafcuna ertremita: quello j 
ch' é appiccato alia parte verfo cui fi ha da 
efeguire'il movimento , fi chiama tejía o 
capo del mufcolo ; e quello, ch 'é attacca-
to alia parte tirata verfo 1'altra , coda dpi 
mtéfcolo. V ^ á i TESTA, e CODA. 

Le fibre, di cui é comporto i l ten d i ñ e , 
fono rtate fupporte nervofe; ra a ora fi tro
va che non fon'altro che produzioni delie 
rteífe fibre , che formano i l ventre o cor-
po del mufcolo. Tutta la differenza tra lo
ro fi é , che nel ventre del mufcolo elle 
fono molli , ed in dirtanza Tuna dall1 al
tra ; laddove nel tendine eUe fono piu flret-
tamente e fermaraentc conneííe . Vedi 
FIBRA . 

*La loro bianchezza procede interamente 
dal!' eíferne efelufo i l fangue , per lo fodo 
afTeítamento della lor teíTitura; in eíFet-
t o , v' é fra loro la rtefla differenza, che v8 
é tra una mataíTa di filo, ed una corda fat
ta dello fteífo filo. 

Le fibre de' tendini non fono foggette a 
veruna contrazione , o dilatazione, come 
lo fono quelle del ventre del mufcolo; elle 
operano come puré eorde , per tirar le 
parti una verfo 1' altra . 

Sutura dy un TENDINE , é un' operazione 
dilicatiffima nella Chirurgia. Era ftata ab-
bandonata per lungo tempo , e non fu n -
ftabilita che nel paífato Secólo da }*Biena¿ ' 
f e . Vedi SUTURA • 

TENDINE d' A c h i l k * Vedi V articolo 
ACHILLES . 

I I Sig. Cowper ( nelle Tranfazioni Fi lofo-
fiche ) ci d'a contezza d'una cura del gran? 
tendine , o tendine d' Achille , al, di íopra 
del calcagno, dopo un'interadivifiooe, i^e*-
diante un appuntatura, o gucitura. 
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Puntura cP un TENDÍNE . Vedi 1'artícelo 

PUNTURA. 
T E N D I N O S O Cerno . Vedi 1' articolo 

CENTRO. 
T E N E B R A ; feurita ; buio : mancanza 

di luce. Vedi OSCURITA' . 
TENEBRJE , Tembra , nella Chiefa Roma'-

na , un Servigio che fi fa nel Mcrcoledi , 
Giovedi , e Venerdi avanti Pafqua , in com-
reemorazione dell' sgonia del noftro Salva-
tore nell' Or to . 

T E N E M E N T I S Legatis, nella Legge I n 
gle fe , uno feritto che ha luogo in Londra 
ed altri luoghi , ov' é i l cofíume di legare 
per teÜamento ctrte tenute, tcnements, co
me anche be ni p trienal i e beftiami, per T u-
dienza di qualche caufa a cib fpettante. 

T E N E N T E . Vedi Luogoteneme. 
TENENTE, TENENS , Tenante o Tenent y 

nella Legge Inglefe, "uno che tiene o pof-
íiede poderi e tenute di qualche Signore o 
Proprietario di fondo, per qualche forta di 
d i r i t t o , o fia in feudo, a v i ta , ad anni , o 
per teftameoto . V t d i POSSESSIONE , TE-
NUTA , LORD, &C. 

La voce Tenente { T e n a n t ) í¡ adopera con 
diverfe addizioni — cosí , Tenente i n dote y 
Tenant i n dower , é quella donna che pof-
fiede poderi in virtu della fuá dote . Vedi 
DOTE . 

Tenente per Jlatute-merchant , coíui che 
tiene qualche podere devoluto a lui in virtíi 
d' uno Statuto. Vedi STATÜTO mercante. 

Tenente i n franco maritaggio , i n f rank-
marriage , é colui che tiene terre o tenute 
in virtu di una donazione faítagliene peí ma
ritaggio fra luí e fuá moglie . Vedi FRAN
CO, frank m arria ge . 

Tenente per cortefia , by courtesy , queglt 
che poííiede per la fuá v i t a , acagioned'un 
íigliuolo generato da lui con fuá moglie, 
che é erede , e lo ha partorito v ivo . Vedi 
COURTESY . 

Tenente per elegit, quegli che poffiede in 
virtu dello feri t to, o mandato , detto ele-
g i t . Vedi ELEGIT. 

Tenente: i n mortgage , colui che poííiede 
mediante un mortgage . Vedi MORTOAGE . 

Tenente per verga ^ by verge , in antico 
dominio, o patrimonio, i n ancient demesne, 
é oolui ch 'é ammeífo per la bacchetta in 
Corte a Terre in antico dominio,. Vedi 
VERGA y c ANGIENT Demefne, 
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Tenente per copia d i court r o l l , ¿ unoam» 

meíío Tenente di qualche poderi , &c. en
tro una Signoria , manour ^ i quali di tempa 
imraemorabile fono ílati allogati fecondo i l 
coflume deila Signoria, Vedi COPYHOLD. 

Tenente p a r a v a i l . V c á l i'articolo PARA-
VAIL . 

Tenente per d ip loma, by charter , h colui 
che tiene per donazione in feudo femplicej 
by jeoffement, in iferit ío, o con altro ftru-
mento. Vedi CHARTER, e FREEHOLD. 

Tenente in- capite o chiefa colui che d i 
pende dal Re in diritto delia di lui Corona » 
Vedi CAPITE . 

Tenente del R e , é colui che di pende dal
la perfona fteífa del Re. 

TENENTI u n i t i , foint Tenants , quei che 
hanno egual diritto in terre o tenute in vir
tu d'un fol t i to lo . Vedi JOINTENANTS . 

TENENTI tn coTnwne , quelli che hanno 
ugual d i r i t to , maIpoífeggono per diverfi t i -
t o l i . 

TENENTE particolare, quegli che poffiede 
folamente per lo fu o termine. 

TENENTE /O/O, Solé Tenant , é colui che 
non ha verun altro unito con l u i . Vedi 
SOLO pojjejfere, 

TENENTE per efecuzions, é colui che pof
fiede in virtu d'un'efecuzione per qualche 
Statuto, Ricognizione, 

TENENTI per confuetudine , Cuflomary 
Tenats. Vedi CUSTOMARY. 

TÍÍT/I-TENENTE , o Tenente della Terra > 
Terre-Tenam , é colui che ha l'attual pof-
feífo della térra o podere, altrimente detto 
1' oceupante . Vedi OCCUPANTE . 

Cosí quando i l Signore d'un Feudo ha un 
poífeífor libero , freebolder , i l quale á \ ad 
affitto i l fuo freehold y o libera tenuta, ad un 
altro che l 'occupi: quedo oceupatore, che 
ha l'attual poííeíío, fi chiamaTírr^-T^w^^f'. 

TENENTE Very, Very-Tenant. Vedi VER Y . 
Anticaraente, v'eran anche, Tenente per 

ferviz io d i Cavaliere ^ Tenente i n burgage $ 
Tenente i n fecage , Tenente in feudo franco y 
Tenente in villenage — e vi fono tuttavia ? 
Tenente in feudo femplice, Tenente in feudo-
fissiét, Tenente per fofferenza , &c, VediSER-
v i z i o d i Cavaliere, BURGAGE , SOCAGE 5 
FRANCO , VILLENAGE FEVDQ femplice * 
FEUDO-M/V, C SOFFERENZA -

1 TENENTE, Tenant I nell' Araldica-, fi ufa-
per, qualcofa che foñiene, o tien su lo feu

do* 
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¿o o l 'arma; ed é generalmente finoniino 
con foflegno. Vedi SOSTEGNI. 

La differenza , che alcuni Autori fanno 
tra 1' uno e l ' a l t ro , fi é che i Tenenti fono 
femplici, e i Sojlegní cloppj ,J}andone uno 
da ciaícuna banda dello Scudo. Ma Ja vera 
diftinxione ferabra confiftere in quedo, che 
i tenenti fono figure umane, e i loftegni fi
gure di beftie. 

V i fono varié forme di tenenti, comean-
che di fo íkgni , c ioéAngel i , Vergini , Re-
l ig iof i , Selvaggj, M o r i , &c. 

I I P. Mencjirier offerva , che i pnmi te
nenti erano tronchi o rami d'alberi ; a' qua-
l i fi appiccavano gli Scudi con coreggie e 
fibbie . Dopoi fi rapprefentavano i Re in 
atío di tenere i loro Scudi, i quali ílavan 
loro appefi al eolio, o venivan loro appog-
giati in altra guifa.^ 

Si riferifee 1'origine de' tenenti e de' fo-
ftegni agü antichi torníamenti , ove a'Ca-
valieri portavanfi 1' arme da fervi travefti-
t i come Selvaggj, M o r i , Deita favolofe, 
orfi , l i on i , &c . Vedi SOSTEGNO . 

T E N E N T E S n a t i v i . Vedi 1' articoio NA
TIVO . 

T E N E N T I BUS i n affijfa non onerandis, 
un Mandato, in Inghiltena, i l quale m i l i 
ta per colui , al quale un ufurpatore, dif-
fe i fo r , ha ceduto una té r ra , ch' egíi ha ufur-
pata íbpra un altro ; con richiedere ch'egli 
non fia diílurbato nell' ¿IJJifa > in ajjife], pe i 
danni arbitrati e fentenziati, fe i'ufurpato
re ha i l modo di foddisfarü . 

T E N E R E l i b r i , in Inglefe, Book-Kee-
ping , 1'arte di tener i conti j cioé di regi-
Ürare le íranfazioni o negoziati degli affa-
r i di qualcheduno in tal maniera, che i l ve
ro ñato di qualche parte, o del tutto , ven
ga cosí a íaperíi colla maggior chiarezza, 
.cfattezza, e facilita. — V. Male, Trea t .o f 
Book-Keep. c . i . fec. i . p. i . Vedi anche gü 
articoli LIERO, e CONTÓ. 

Per tranfazioni degli affari d i qualcheduno 
s1 in ten don quelle, che riguardano le perfo-
ne con cu i trattiamo, o le cofe in cu i traf-
fichiamo \ le quali ultime fono, o il dana-

> ch' é i l principal mezzo del commer-
» o gli tfietti , che comprsndono tut t i 

gli altri beni o mercanzie . 
Vet fapere i l vero fiatu degli a f fa r i , s'ia-

eende i l fapere quanto riguarda ciafeuna per-
fotia , con cui trattiamo , ed ogni cofa in 
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cui traffichíamo ; vale a diré , quauto cia
feuna perfona mi deve, o quanto lo Je de-
v o ; e quale quaníita e valuta d'ogni forta 
di eíFetti fi trova in mia mano, col guada-
gno c perd ía in cotal punto entro i l tem-
po del contó . 

L ' arte di Tener l i b r i vien comprefa neli» 
ufo di varj libri di conti , parre eífenziali 
e parte aufiliarj. Vedi 1'articoio LIBRI . ! 

I l ibri fi tengono, o f o l i , come fra quei 
che trafficano o vendono a minuto; o dop-
p f , come fra1 groífi mercanti ; per gli pri-

bafia no un Giornale, o D i a r i o , ed un 
Li&ro grande, o li&ro d i cont i ; pe' fecondi, 
vi fi richieggono parecchj altri l i b r i . 

T u t t i gli Autori convengono, chegl i l ta-
l ian i , parcicolarmente quei di Venezia , Ge
nova, e Firenze, furono i primi ad intro-
durre il método di tener l i i / r i á o p p j , o ia 
due part i : quiadi, preílb gli Inglefi , egli fí 
chiama I I Método I t a l i ano . 

In quefto , vi fono tre l i b r i , generalmen
te flimati indifpenfabilraente neceííarj; cioé , 
lo Stracciafoglio , i l Giornale , e i l libro dt 
conti : in oitre , ve n' é degli altri fino al 
numero di tredici, o p iu , detti l i b r i aufi
l i a r j , che fi adoperano fecondo le occafio-
n i i c ioé, UBro d i caffa, libro d i deb i t i , l i 
bro d i numeri , d i polizze d i carteo , d i conti 
correnti , d i commijjíoni , d^ ordini o a v v i f i , 
¿T accettazioni, d i rimeffe , d i fpefe , d i copie 
d i lettere, d i va fce í l i , e d? opera) . 

Queíli l i b r i fi tengono nelío fteífo modo, 
quanto alia foftanza, in quafi tutte le C i t -
ta di Commercio d'Europa ; ma non gik 
quanto alia moneta: regolandofi ciafcun l i 
bro con quella forta di moneta , che corre 
in quello S t a í o , ov'egli fi tiene. Vedi MO
NETA , e CONIO . 

I n In^hilrerra , fi tengono i l i b r i i n t i r e , 
f e i l l i n i , e / o l d i o d a n a r i ; poundr , shillings , 
e pence: in Francia , in l i r e , f o l d i , e dana
r i ' . in Olanda , in fiorini, p a t a r i , epenings 
o bagat t in i : a Danzica , in R i f d a l l e r i ; per 
quafi tutta la Gerraania, ¡n fiwini , creize-
t i o carantani , e bagattini , o pfening ; a 
Arnburgo, in marche , f o l d i , e danari l u -
b i ; in í ípagna, in maraved ís ' , tal volta in 
reali o pezze da ottoY^. MeíFina.| e per tut
ta la Sicilia, m onci$, tar ' tni , g r a n i , e pic-
coli ' , a Venezia, itj duca t i ; in Mofcovia, 
in rupees o r u b l i , a l t i n i , e g r i v i : per tut
t i gl i Stad del Gran Signore , i n piajlre , 
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ed afpri . — V . Savar. D. Comm. T . 2. 
p. 578. feq, voc. L l V R E . 

11 Tener U b r i , benché principalmente in 
ufo fra mercanti e groííi negozianti, fi pub 
nientemeno applicare con vantaggio a per-
fone d' ogni altra condizione i come vendi-
tori a minuto , maeítri di caía , gentiluo-
mi di beni ílabili, & c . con quefta foladif-
f t renza , che quanto piu riftretti fono i loro 
aífari e tranfazioni, tanto meno di / /¿r /han 
bifogno di tenere , e vice ve r fa . Le fleííe 
maniere di contare, le quali in un traffico 
grande e diffufo impedifcono la confuOone, 
mediante un' artifiziofa e regolar difpofizio-
ne delle cofe, fe íi applicano a trattati me-
diocri e flretti , creeranno confuíione , od 
almeno daranno piü fatica e difturbo che 
non é uopo ; poiché poche cofe fi moílra-
no prontamente, e fono efaminate per me
ra ifpezione ; non fupponendo altro meto-
do , che uno ílracciafogÜo per regiftro ; ogni 
cantone del quale, in afFari e negoziati af-
fai piccoli, é conofeiuto dall'occhio del pro-
prietario, talmente ch'ei pub prontamente 
volgerfi a quanto gli occorre; ma queft' é 
impoffibile in conti pih grandi, che rendo-
no aífolutamente neceífario 1'ordin*, la for
ma la piü rigorofa, e i l molto ferivere. •— 
Ma quefta fola regola dee indifpenfabilmen-
íe oífervarfi in tutíi i cafi , « 0 ^ , una vera 
ed efatta Memoria di ciafeuna cofa fpettan-
te al contó da farfi, appunto a mifura che 
le cofe occorrono j e fe i negozj crefeono 
in modo , che fia neceífario di avvicinarfi 
piu di prefíb alia perfezion del contare , que-
fía regola vi fervira di fondamento edi nor
ma , su cui polliate portare i l contó alia for
ma che vorrete. — Ma i l meno , che un 
uomo pofla fare, fara qualche parte del mé
todo fpiegato fotto 1' articolo LIBRI . Del 
quale tutt ' i metodi , quálunque e' fieno, 
fono una parte j comprendendo egli la mag-
gior femplicita nello üracciafoglio, e íut ta 
i'arte nel libro di conti . 

Per uno, ch 'é fmogliato, o che vive fo-
lo , fe non ha altro affare, che quello di 
ricevere a certi tempi dell' anno una fom-
ma di danaro, ch'egli torna a metter fuori 
per le fue fpefe prívate e perfonali, baila un 
libretto da fcarfella. 

Per uno ch' é maritato , la cui facolta 
confiíle parimente in danaro, com' egli ha 
maggior varieta di fpefe, egli dee aver cu-
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ra di tenere un contó efatío di qual caffa 
riceva e paghi: e per fare queüo contó pih 
diilinto e con maggior ordine, i l meglio fa-
rk di tenere le particolarita de' pagamenti in 
un libro feparato , e di portarle in un libro 
di caifa una volta alia fettimana , in tota-
l i , digerid fotto quelle denominazioni, ch* 
egli trovera convenire , come pane, bir-
ra , carne, carbone, cándele , &c. — Le co
fe , cosí pórtate nel contó di caifa , fi tor-
nano a tirare in un rirtretto o compendio, 
che moílri i i totale di ciafeuna forta di fpe
fe per cadaun mefe, col dividere una pagi
na in dodici colonne, coi nomi dei dodici 
mefi; e poi in altrettanti articoü ful mar
gine mettendo i nomi de' varj capi di fpe
fe, e dirimpetto a ciafeuno, fotto i l rifpet-
tivo mefe , la fomraa di queila forta di fpe
fe fatte in quel mefe; e allora lafommadei 
danaro nelle colonne fotto ciaícun mefe fa
ra la fpefa totale di quel mefe, e l'aggre-
gato di quede fomme dará le fpefe dell'an
no . — Per artefici, gente di meftieri , e 
firaili, egüno poííono tener contó delle fpefe 
del v i t t o , come fopra; ma fara egualmen-
re neceífario di fare un contó diilinto degli 
aggravj e del profitto del lor meíliere, i i 
che pub farfi agevoimente, mediante un con
tó efatto di quanto pagano o debbono pe' 
materiali e ftrumenti del lor lavorio, co' 
falar; de'garzoni , e colle taíTe , cui fog-
giace i l lor commercio ; e di quanto eíli 
ricevono, o fon creditori per la lor opera. 
—- Egli p o Pumo cómodamente tener contó 
de' materiali del lor lavoro, per poter ap-
pagarfi circa la difpofizione de 'medeíimi, e 
fervire di ritegno a' garzoni che hanno ac-
ceífo a quelle cofe ; e debbono tener conti 
per le perfone , con cui trattano, si nel 
venderé, che nel comperare. — Quanto a' 
piccioli trafficanti, che negoziano in alcu-
ne centinaia di me re i di poco momento , 
e fanno delle vendite del valor d' un quaí-
t r ino, o d'un mezzo foldo, queíli non pof-
fono pretendere di tener i conti con ordine; 
i l meglio che poííbn fare, fi é di í iaratten-
t i , che i garzoni non gli faccian torto ; 
perché eíli non hanno alcun contó d' ci
te tt i ; e fe voi demándate quanto d' una 
forta di quetli nerefta, egüno debbono an
dar a guardare, fe la memoria lor manca. 
—: Queüi non poffono avere che un contó 
jü calía , i l quale hanao da caneare una 

volta 
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volta alia fettimana col dan aro ricevuto , 
e da ícaricare per quanto efli dan fuora ; 
non é conveniente , che debbano toccare 
i i tiratoio di caifa piü fpeíío che una vol-
ta alia fettimana , quando egli é compiu-
t o ; ma fe ío fanno , bifogna che tengano 
un eonto feparato di quanto prendon faori, 
per fapere cib che s' é ricevuto . Oltre di 
che, dovrebbero a ve re una fpezie di libro 
grande, o libro di cont i , per le perfone, 
colle quaii effi trattano a crédito , in cui 
cffi diano a ciafcun debitore o creditore un 
contó , con un debito e crédito ambi fur 
un ¡a to , con una doppia co'onaa di dana-
ro , o con continué ( U á u z i c n i , o íottrazio-
n i , a mifura che i debiti e i crediti fi van 
fra ¡or fuccedendo. — Egli poííono anche, 
in grazia di quelii , avere una Memoria , o 
Taccuino, o fia Diario , in cui fi notano 
tutte le cofe di queíla natura , e indi fi 
írafportan neU'altro l ibro . 

I Bottegaj di maggior con tó , che cornu-
nemente trafficano in poche difFerenti fpe-
7.ie di merci, come i pannaiuoli, mercia;, 
&c. fogliono tenere un gran libro di conti per 
le mercanzie , e un altro difiinto per le 
perfone, fenza alcona forma! conneííione o 
rapporto de' conti , ne' loro varj articoli ; 
con che non vi fi pub fare alcun regolar 
bilancio. Ne' conti delle perfone, egli ufa
no la formalita d' un íliie di debitore c 
creditore, che é pura moflra , fenza il ve
ro valore d'un contó regolare ; non poten-
dovifi trovare verun oppofio debitore e cre
ditore corrifpondentc. Perché i l lor Libro 
di conti , o Libro Grande delle mercanzie, 
come lo chiamano, milla contiene di que-
fío ; ed altro non é , che un' imperfetta in-
venzione , con cui egiino fi foddisfanno , 
per fapere quanto reíla. Ma il peggio fi é , 
che neli' aífegnare gli fpazj pe' conti delle 
merci, effi fovente non ne affegnan di piü 
di quel che fuppongono poífa fervire per 
ío minuto della quantita fattaíi prima entra
re in quello fpazio; e quando fi é difpoílo 
di que fio , prendono un nuovo fpazio per 
"una nuova porzione ; il che in un traffico 
Prefto non folamente é faftidiofo, ma an
che confufo, fe v 'é qualche reílo di porzion 
vecchia • quando non lo portino nel contó 
nuovo. In reaita , chi vende per minuto , 
íe ta bene i fatci fuoj ^ non dovrebbe man
ear di nulla di quanto pub metterlo al colmo 

Tom. V I H . 
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della fuá arte: almeno, dovrebbe tenere tre 
gran libri , o libri maeftri, uno Stracciafo-
g l i o , un Giornale , e un Libro d i conti ; 
quand'egli pero non ifiimaffe a propofito d* 
uniré in uno i pr imidue. Lo Stracciafoglis 
conterra ogni cofa che fi fa nella bottega , 
tanto cib che fi vende a crédito , quanto cib 
che fi Á\ per contante . —• Que tío , e 'i 
Giornale, fi poífon fare in un folo, notan
do i debitori e i creditori fu! margine, di-
rimpetto ad ogni tranfazione di valore. — 
Quanto al libro d i conti , perché vi fono 
comunemente raolti articoli di debito ad 
uno di crédito, in conti d'uomini co'qua
i i fi tratta , e mol ti articoli di crédito 
per uno di debito , in contó di merci, fi 
pub tenere i l debito e '1 crédito ambi da 
una banda , mediante doppie colonne di 
danaro ; in una delle quaü fi Jafci i l de-
bito , e nell' altra fi metta i l crédito . 

Per gentiluomini , i cui beni confiílo-
no in poífeífioni e poderi , i í ibri necef-
farj da tenerfi fono , 10. Un grande Strae-
ciafoglio contenente una narrativa piaña e 
fchietía di tutte le cofe che occorrono ; 
come ricette , e pagamenti; ogni cofa da
ta e ricevuta; ed, in breve, qualunque co
fa fi faccia relativamente a quaiíiíia cofa 
0 perfona , con cui v' é interefie rifpeíto 
a1 poderi, &c. dal qual libro fi cava e íi 
compone. 20. Un libro d i cajfa, contenen
te in uno fiile narrativo e piano , fopra 
la banda del debitore, tutte le ricette di 
danaro; e fulla banda del creditore , tut t ' 
1 pagamenti : e benché vi fieno parecchj 
articoli ricevuti o pagati infierne, fpettan-
t i alio fieífo contó , i quali fono partico-
Isrmente notati nello Stracciafoglio , ntil
lad imeno fi poífono qul ílendere in una 
fomma totale: per efempio, vi fono 26 Vi
re págate per diverfi pezzi di arredi di ca
fa , tutte particolarmente mentovate nell» 
Stracciafoglio , puré nel libro d i cajfa non 
v'é bifogno d'altro che di d i ré , pága te per 
arredi d i cafa^ &c. 30. Un libro di conti 
co' fittuarj , ove in luoghi diüinti fi pub 
ferivere al netto la fpefa e la quitanza di 
ciafcheduno, fenza gran formalita di ñ i l e ; 
e s'egli aveíTe una moftra di banda di de
bitore e creditore , farebbe tanto piü di-
fiinto . 4o. Un libro di piccioli conti 
con fervi ed operaj , &c . 50. Un libro 
di conti reali i contenente un contó di 

T t beflia-
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beftiame , grano , ed a!tra provvífiotie o 
fornimento, per fapere in ogni tempoquan-
to voi avete, e come n ' é íiato difpofto . 
— vSe un gentiluomo non s'accoíla piu da 
vicino alia parte artifuiale del contare, egli 
dee tenere un contó con ciaícuna perfona, 
con cui egli ha a fare ; i l che fí pub fa-
re nello íkíío libro coi coníi de'di lui fít-
tuarj ; folamente aflfegnando parti díftinte 
per loro ; 1' uitimo contó non prendera gran 
luogo in comparazione dell'ahro : queíli 
libri di conti debbono avere i lor indici . 

Per Fattori o Caüaldi di poíTeíTioni e te
nate , fara neceíTario uno Stracciafoglio ge
nérale , che contenga tutte le msterie íli-
pulate , relativamente agli intere/Ti de1 lor 
padroni, fotto i) lor maurggio cd ammini-
fírazione, Dal qual libro hanno effi a ca
vare e formare un libro d i caffa ^ neila ma
niera fopraccennata ; come anche un libro 
di conti reali , affinché poííano fapere , di 
quanti eífetti reali, oltre i l danaro , efíi 
hanno l ' incarico, e come ne fia flata fatta 
Ja difpofizione; particolarmente per le ree
dite di grani, che fono ftate confegnate da' 
í t t u a r j , e meífe ne' granaj alorcarico, per 
difporne e darle fuora fecondo gli ordini . 
— Vid . Male. Treat. o f Book-keep. a p p . p . y . 
— 3o-

T E N E S M O ^TENESMOS, T E I N E 2 -
M 0 2 , nella Medicina, un continuo flrug-
gtmento o inclinazion penofa di andar del 
corpo ; puré íenza mandar fuori cofa alcu-
na , fe non fe, talvolta, qualche poca mu-
cofita marciofa, e tinta di fangue. 

* L a parola e formata dal Greco , <ré;'-
vtiv , tendere , dijiendere, piegare , poi-
che quegli , che fono attaccati da queflo 
vnale, ¡entono una tenfione continua nel 
fondamento. 

La caufa del Tenesmo é un umore acuto 
e pugnente, che irrita l'inteflino retto, ed 
eccita quegli sforzi moleíli di evacuare. — 
Quei che patifeono la pietra fono parimen-
te foggetti al Tenesmo; a caufa dellacomu-
nicazione , o confenfo fra la vefeica e i l 
i e t to . 

La cura d' un Tenesmo dipende da pro-
prieevacuazionied aítringenti ; dovendofem-
pre le prime preceder gli ultimi , tali fono 
le cávate di fangue, s'egli é plethorico; e i 
gentili cathartici) fpezialmente di polveredi 
rabárbaro, ckc. — U n emético della radice 
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Indiana, detta ipecacuanha, é flato trovato 
di gran fervizio in un Tenesmo di langa du-
ra ta ; perché 1'aumentare un'evacuazionc 
é lo ñeffo che diminuir l'altra , ed egli é di 
tanto maggior fervizio , quanto fi trovan 
eífer contrarj. 

I riflringeníi fon quegli che fí adoperano 
in ahri fluffi . Vedi DIARREA , DISENTE
RIA , &c . 

T E N I A * , TIENTA, nell' Architettura , 
un membrodell'architrave Dór ico , che fo-
miglia a un rcgoletto , o filetto quadro, e 
ferve in luogo di cimazio. Vedi DÓRICO e 
C l M A Z í O . 

* L a parola e Greca , <r«/yí«, che l i t t e -
ralmente denota fp.fcia , legaccio, filet
t o , o fimtli. —- B á r b a r o la traduce per 
liílello ; ma Palladlo J l ferve delT an" 
tico nome Toenia. Vedi LISTELLO . 

León Batt'.fta Albsrti da alie Tenie i l no
me di Regula ) z FafcioU \ e D a v i l e r ^ quel-
lo di Banddct tes , cioé Fafciuole. Vedi RE
GÓ LETTO , FASCIUOLA, &c. 

Filandro dice, che ve n'ha di due forte, 
c ioé , quella che s'é accennata di fopra, e 
ch'egli chiama inferiores ed una fuperiore , 
la quale ferve di capitello a' t r i g l y p h i , 

T E N I B 1 L E * , dalla voce Inglefe e Fran-
zefe Tenable, nell 'Arte Mi l i ta re ; qualcofa 
che fi pub difendere , tenere , e foftenere 
contro gli aífalitori. 

* L a parola e formata da l verbo Fran« 
se/f, t e ñ i r ; e queflo dal Latino^ tene
re , ch1 ¿ parimente voce I t a l i a n a , del-
lo fleffo ftgnificato, 

Tenibi le , o tenable, é poco in ufo , ec-
cetto con una negativa : quando una Piaz-
za é feoperta da tutte le bande, e che le 
fue di fe fe fon tutte abbattute , ella non é 
pih tenibile . Quando il Nemico ha guada-
gnato una tale altura , queílo pollo non é 
tenibile. 

T E N I M E N T A R I E Terre, Tenementarf, 
Lands) preflb gli Inglefi de' tempi andati, 
erano i terreni e í k r i o r i , outlands , de' Feu-
d i , che i T a n i , o nobili 5aífoni allogava-
no a fittuarj , o tenenti , fotto fervizj , e 
rendite arbitrarle. Vedi TENENTE. 

T E N I M E N T O , poífeffione , tenuta, nel
la Legge Inglefe , Tenemente e Teñansy , 
una cafa , o terre , che dipendono da un 
Feudo o Signoria; ovvero un feudo, o fia 
podere , che fi tiene in dipendenza da un 

Signor 
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Signor fuperlore, e che queQí pub richia-
mare, quando é fpirato i l termine o lacoti-
dizione. VediLoRD, TENENTE, MESSUA-
GE, &C» 

TENIMENTO libero o franco; Franck Te-
nement) é ogni podere, cafa, officio, o íi-
raili, ia cui un uomo ha bsni a vi ta , o in 
feudo, i n fee. Vedi FRANCO} &C. 

TENIMENTO Laffo o v i l e , Bafe Fenement r 
é quando un uomo tiene o poíílede té r ra , 
&c. a piacere del Signore , o Lord . Vedi 
TENUTA Baffcty e STATO vile. . 

E puré K i t c i n , B r i t o n , &c. fanno T e 
nimento franco e Tenimento ¿a/Jo oppoíti ; ful 
qual piede Tenimento franco dovrebb' eífere 
quando i l Tenente é in liberta di lafciarlo, 
quand' ei vuole» 

T E N O P S I C H I T I THENOPSYCHITES , 
o Thnetop-ychites , una Setta nell'antica 

Chiefa , che credeva 1'anima delPuomoper-
fettamente íimile a quella de 'bruti ; ed in-
fegnava , ch' ella moriífe col corpo .. Vedi. 
ANIMA . 

* L a parola e compofla del Greco , Svn-
TÓÍ y mortale^ e 4^X^ •> anima. 

Non troviamo contezza di quefti Eretici 
in verun luogo, fuorché in G-Damafceno, 
hxrefes. 90. quando non íleno gli fteífi , di 
cui parla Eufebio, H i f l . Ecclef l ib . g . c . 3%.. 
'ú quale riferifce , che in terapo di Origene 
eranvi in Arabia Eretici , i quali infegna-
vano , che f anima deii'uomo moriva col 
corpo; raa ch'ella dovea rifufcitare. col me-
defimo alia fine del Mondo . Egü aggiugne, 
che Origene l i confuto in un Concilio nu-
mcrofo, e convertilli da' loro errori . — S . 
Agoftino e Ifidoro l i chiamano Eretici Arabi . 

Marshal nelle fue Tavol'e ha disfigurato 
la parola, non intendendola, egli la fcrive 
Thenopsychites, in vece di Thnetopsychites t 
egli anche l i mette. uel feíto Secólo ; su 
qual fondamento , non pofflam indovinarlo. 

T E N O R E , e TINORE, T W , ilfenfo, 
o fía i l contenuto d' uno fcritto,. o í lrumen-
to légale, &c . 

Gl i ordini dati per la confermazione del-
fentenze, efprimono, che quefte debba-

no efeguirfi fecondo la lor forma, e tenore. 
- Non é flato poffibile di ritenere un si 
Jungo difcorfo parola per parola, ma la fo-
Itanza, ü tenoYe ¿ queft0t, 

TENORE, nel fuddetto fenfo , fi chlama 
Z r o p m u m r o Purpon y ne' libri legali íft^ 
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glefi ; e denota appunto 1' intenzlone o fen
fo di qualche cofa. •— Secundum proportum 
d i ñ i chirographi ínter eos confecii. 

TENORE , nella Muíica , la prima parte 
media o mezzana; ovvcro quella ch ' é 1'or
dinario grado o tenore della voce , quando 
non é alzata al Soprano , né abbaífata al 
Baífo.. Vedi PARTE, MÚSICA,, eCONTRA-
TENOR E.. 

11 Tenore ü fegna fovente ne' BaíTi con-
t inui colla lettera T . — I I Tenore é una 
parte , che quafi ogni uomo fatto pub can
tare. Ma come, alcuni hanno maggior eften-
fíone di voce alio 'nsí i , altri a l lo 'ngiu, al-
t r i fon riftretti ad un certo mezzo , ed al
t r i poífono andar egualmente o pin alto o 
piu baífo ; quindi i Mufici Franzeíi fanno 
una varieta di T e n o ñ — come , un Con-
tra-Tenore ; o Tenor baffo \ un Tenor me
dio y un Tenor naturale y e un Tenor alto o 
fuperiore: a'quali parimente fi aggiungono, 
un Tenor reciproco , Tenor d i viola , Tenor-
d i violinoy &c, 

Gli Italiani non foglion diñinguere pii i 
d i due forte di Tenori ; cioé Tenore primo y 
ovvero P0 , o Io , i l quale corrifponde al 
Tenor fuperiore degli Inglefi ; e Tenore Se-
condoy ovvero 20 , o I I o , ch ' é 'úTenorna-
turale de' medeíimi confondendo 1 Contra-
tenori y &c. fotto i l nome di Baritono.. 

TENORE,, o Tenorifia y fi dice anche la 
perfona , che canta la parte di Tenore in 
un concertó —• eome altresl lo ürumento 
atto a fonarla 

TENORE IndiBamenti mittendo , é preífo; 
gli Inglefi uno fcritto , mediante i l quale 
l 'atto di un'accufa ,, e i l proceífo che ne 
fegue,, fi chiama fuor di un altro Tribuna-
le al banco del Re *. 

T E N S I O N E , TENSIO, lo flato d' una. 
cofa piegata, e lo- sforzo fatto per plegar
la. Vedi DISTENSIONE ., 

G l i anirnall fi foflengono e íi muovono 
unicament& per la Tenjhne de' loro mufco-
l i , e nervi. Una corda rende un f joño piíi 
acuto,, o piíi baífo, a mi fura ch' ella é i n 
maggiore o minor grado di T e n j i o n e V e 
di CORDA, SUONO, &C.. 

T E N S O R E , TENSOR ,, nel l 'Anatomía ^ 
Vedi l ' articolo EXTENSOR 

T E N T A : ; in Inglefe , P robé , fottile 
ftruraento col quale i l Cbirurgo. tafta | 
fcandaslia ed efamina le cixcoiUnze di 

T t z. fente5) 
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ferite, ulcere, ed altre cavitadi. Vedi SPE-
CULUM . 

T E N T A T I V O , preíío gil Iwglefi , Ten-
t a t i v e , íi ufa da queíli alie volte come ad-
diettivo: cosí dkon eífi , ztentativemethod ^ 
un método t en t a t i vo , intendendo un certo 
jmetodo indiretto, goffo, o íenz 'ar te , i l qua-
le iol procede per via di prova. 

TENTATIVO , prefo fuílantivamente , de
nota puré un faggio, prova, o sforzo, coa 
cui noi fperimentiamo la noílra forza, o 
fcandagliamo un afFare , &c. per vedere 
fe riuícirá o no . 

Neüe üniverfita di Francia, i l TENTA
TIVO é la prima Tejí od At to , che (i tie
ne da uno Studente nella Scaola di Teolo
gía per raortrare la fuá capacita: s'egli rif-
ponde bene , gli vien conferito i l grado di 
Bacceliiere. Vedi ATTO, TESI , GRADO , 
BACCELLIERE, &c. 

T E N T A Z I O N E , T E N T A T I O , nella Teo
logía, un ;índiicímcnto , o íbileciíazione al 
»iale -f che nafce dal Mondo, dalla Carne , 
o dal Diavo'o. 

I Teologi Miítici parlano di Tentazioni 
f rof i t tevol iy che fon quelie prove o cimenti 
jser cui T anima ha da paffare , prima di 
giugnere alia vita unit iva, ed alia pace in
teriore . — Quand' ella íupera quella fec-
^chezza ed ofcuriía, in cui ella cade , per 
una fofpenííone degli effetti delT Amor D i 
v i n o , e pub re filie re al Mondo , e a tut t i 
gl i aliettamenti ch' ei le prefenta; quefle 
Tentazioni ñ chíamano Tentaticnes utiles & 
fmt iuof ie . 

TENTAZIONE, p re fío gl 'Ingleíi , Tenta-
t h y e Temptation y ne' loro antichi l ibr i di 
Xegge , íi ufa per un faggio , prova o ci
mento . — Tentatio panir fiat bis in anno. 
Chart. Edw. 1. Vedi SAGGIO, &c. 

T E N U R A . Vedi TENUTA , tenure. 
T E N U T A , Tenure , e T e n u r a , nella 

Legge Inglefe , la maniera o condizione 
con cui un vaflalloo fittuario. Tenante pof-
iiede terre o tenute in dipendenza dal fuo 
Signore o Lord ; ovvero i fervizj fatti al 
L o r d , in confiderazione delf ufo ed occu-
pamento di quefte terre . Vedi TENEN-
TE , LORD , h e Vedi anche NON TE-
HURE . 

Le fpexie di fervizio , e confeguente-
mente di tenute o tenure , fono quaíi infi
nite. Vedi SERVXZÍO * 

T E N 

Queíli per terre tenute in dipendenza dsí 
Re, fono, la grande, o piccola Sergenteria ^ 
i n capite , ferviz io da cavaliere , &c . Vedi 
SERGENTERIA, CAPITE, SERVIZIO d i Ca-
valiere , &c. 

Quelle terre , che fi poffeggono con di
pendenza da'Signori, Lords , fono aíTai va
r í e , come bajje, jranche y &c . per omaggio, 
per foca ge y &c. Vedi FRANCO STATO ójjj'o , 
&c . — Le Tenure corauni o ordinarie al gior-
no d'oggi fono , feudo femplice, feudo s//, 
per cortefia, in dote, a v i ta , o adanni, e 
per copia di court-roíl . Vedi FEUDO , Co-
URTESY. DOTE, COPYHOLD , &c. 

Baroni per antica TENUTA O Tenura . Ve
di 1' articolo BARONE . 

TENUTA baffa , o vile , Bafe Tenure 5 
Bajfa Tenura , denota i l poífedere per v i l ' 
Una ge , o per altro fervizio ordinario j di-
ftinguendofi dalle Tenure piü alte in capite, 
o per fervizio militare . Vedi VILLENAGE . 

TENUTA baffa , o feudo bajfo , o vile , 
Bafe fce y denota una tenuta in feudo a pla
ceré del Signore o L o r d . Con che ella é di» 
flinta da foca ge y o free tenure y tenuta libe
ra. Vedi FEUDO, SOCAGE, &C. 

TENUTA libera y Freehold , o Frank. Te-
nement, Liberum Tenementum , é una térra , 
o podere , che un uomo tiene in feudo 
femplice , j n í m & o - t a i l , o a termine d¿ 
v i ta . 

La Tenuta libera c di due forte; infattOy 
cd in legge i i n deed , e i n laja . 

La prima é la reale poíTeffione della térra, 
o tenimento in feudo , feudo-w/, o a v i 
ta: l'altra é i l d i r i t to , che un uomo ha a 
tal térra o tenuta, prima ch'egli vi entrt, 
o ne prenda i l poíTeíío. 

TENUTA l ibera , freehold y fi eüende parí-
mente a que' tali officj che un uomo tiene 
in feudo, o a vi ta . Vedi FEUDO, e OF-
FICIO. 

E Freehold fi prende anche talvolta in 
oppofizione a Villenage. Vedi VILLENAGE. 

Lambard oflerva, che in Inghilterra, il 
terreno, in terapo de' Saífoni, íi diñingue-
va in tena d i l ib ro , cioé tenuta per libro, 
o per ifcritto \ e in térra , detta Folk-
landy poíTeduta fenza feritto. Vedi FOLK-
LAND . 

La prima, díc 'egl i , che íichiamava Bo" 
ck-land , era poíTeduta ad aflai miglior con' 
düione , e dalla miglior forta di te^enü 

c o m í 
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«ome Nobi l í , e Gentiluomini; cíTcndo quei-
ía che ora Freehold s1 appella: la fcconda 
era per lo piü ín poífeíTo de' paefani \ eí-
fendo la fk í ía , che ora íi chiama, a p ía 
m e del Signor-e; at the voill of the L o r d . 
Vedi BOCKLAND. 

Nelle antiche Lcggi di Scoxla, i Freehol-
i k r a , cioé Tcnenti o Tenitori l iber i , íi 
chiamavano mil i tes , Cavalieri. — In reg. 
j u d i c i a l , fta efpreffo, che chi poffiede una 
ierra per efecuzione di Staluto merchante 
finch'egli abbia foddisfatto i l debito, tcnet 
ut libemm tenementum fibi & ajf ignam fu i s ; 
e lo íleíTo d' un tenente per d e g h : il fen-
fo di che pare diere, non gia che íimili 
tcnenti o poffcflbri fieno Freeholdcrs; m i 
bensl come Freholders peí tempo fino a tan
to che abbian rlcevuto profitti t a l i , che 
íieno del válér del lor debito . Vedi STA-
TUTO mercante. 

TENUTA , in genérale, Tenancy , un' abi-
tazione o cafa da viverci, ovvero un teni-
rnento, o podere, che íi poffiede con di-
peodenza da ahr i . Vedi TENIMENTO , e 
TENENTE. 

TENUTA ínter a , Entire Tenancy, fi di • 
ftingue da Tenuta d i ver [ a , o v a r i a , Scve-
r a l Tenancy y e fignifica un poífelfo único 
in un íbl uomo: laddove l'altra denota tm 
poííeíTo un i ío , o comune, in parecchj. 
Vedi TENENTE , e TOINTENANTS . 

T E O C A T A G N O S T I , * THEOCATA-
ONOST.-E , una Sctta d' Eretici, o piuttoüo 
befteramiatori, che ardivano di criticare 
certe parole e azioni di D i o , e di biafi-
mar molte cofe nella Scrittura. 

* L a parola e formata dal Greco, Q í ó t , D i o , 
e xotTayii'ácK'j), io giudico , o condanno . 

M a r s h a l , nelle fue Ta volé , mette que-
íii Eretici nel fettimo Secólo j per qual ra-
gione, non íi sa; poiché Damafceno é i l 
folo Autore, che fa menzione di lo ro , raa 
fenza prendere alcuna notizia del tempo 
della loro comparfa. 

A cib íi aggiunga, che nel Trattato di 
Damafceno fopra le Erefie troviamo Ereti
c i , che non erano tanto Autori di Sette, 
che fuffiftevano in an certo tempo, quan-
to perfone fcellerate, tali quali íi trovano 
m J^ í t ' i tempi, e in tutte le Etadi. 

T E O C R A Z r A * , uno Stato governato 
dalla immediata direzione di Dio folo. Ve-
«ti UOVER.NO . 

T E O 33, 
* L a parola e formata da OSK , Dio , e XP¿TOÍ T 

potenza, Imperio. 
Secondo Giofeffb, i l Governo antico de-

gli Ebrei era Xeocrat^0 S ordioando e dir i -
gendo Iddio fteffo ogni cofa fpettante aiT 
Autori ta Sovrana . Vedi GÍUDICE. 

Que fta Teocrazia darb fin al tempo di 
Saule i ailorché gl' Ifraeliti , ílanchi della 
medefima , difiderarono di poter avere un 
Re come l'altre Nazioni : e da quel tem
po in avvenire lo Stato divenne Mcnar -
chteo . 

Vebbe parlmenti una fpezíe di Teocra
c ia immaginaria a Atene : mentre i figliuo-
íi di Codro flava no ira lor difputando la 
fucceílione, gli Ateniefi, ñancati colle mi-
ferie d'una guerra c iv i lc , abolirono la di-
gnita Regia , e dichiararono Giove per úni
co Re del Popólo di Atene. 

T E O D O L I T E , uno ftrumento matemá
tico , molto úfalo nelT ¿ íg r imenfura , per 
prendere angoli , diftanze, altitudini , & c . 
Vedi ANGOLO , AGRIMENSURA , &c. Vedi 
anche DISEGNARE terrent, 

Egli é fatto in varié foggie; avendo va
rié perfone i lor diverO modi d' inventarlo, 
e facendolo g!i uni piü femplice e portatile, 
piü, efatto e fpeditivo, che gli ahr i . I I fe-
guente non é inferiore a quanti ne abbiani 
veduto: egli é comporto d'un circolo d'ot-
tone , del diámetro d' un piede incirca , 
tagliato in forma delía F i g . 25. T a v . A g r i -
menjura'y avente i l fuo lembo divifo in 360 
gradi, e ciafcun grado fuddivifo diagonal-
mente , o altrimeati, in minu t i . 

A l di fot ta , in c c, flan fitte due pie-
cióle colonnette b b t ( f i g . 25. n. 2. ) che 
reggono un' aflfe, fulla quale ña fitto u» 
Telefcopio, comporto di due ve t r i , in ut» 
tubo d' ottonc quadro; per olíervare gli og-
getei r imo t i . 

Sul centro del circolo fi move V índice 
C , ch ' é una piartra circolare, avente nel 
mezzo un compaífo o buífola, la cui l i 
nea meridiana corrifaonde alia linea fida-
ciale a a : in ¿ b ftanno fitte due colonnet
te per foflenere un' arte, la quale porta un 
Telefcopio fimile al primo, la di cui l i 
nea di collimazione o avvifamento corriípon-
de alia linea fiduciales a. — A ciafcun eilre-
mo dell'uno e i'akro Telefcopio fia ñ n & 
un traguardo piano per oflfervare oggettipu* 
v i c in i . Vedi TRAGUARDO , 

G l i 
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G l i e í l r e m l dell ' Índice a a fono t ag l í a t i 

eircolarmente , per a g g i u í h r e !e d iv i f ion i 
del lembo B ; e quando quel lembo é d i v i -
fo diagonalmente , la linea fídnciale ad un 
eapo dell ' Índice m o í l r a i gradi e i m i n u -
t i fopra i l l embo. T u t t o lo flrumento é 
monta to con paüa e gambo , fopra un ba-
í lone di tre g i m b e . 

La. ra-ggior parte de' Teodoli t l non ha 
Telefcopj , ana folo quattro traguardi pia-
ni , due di quefti attaccati fui lembo , e 
due fu g l i e Ore m i dell ' Índice . 

L ' u f o del Teodolite fi m o í l r a abbondan-
temente in quello del femic i rco lo , i l qua-
le non é che un mezzo Teodolite. Ved iSE-
MICI.S.COLO. — E i n quello della T a v o l a 
p i aña , la quaie fi fa cafualmente per fer-
virfene come d i Teodolite .. V e d i Tavola. 
PIAÑA. 

N ó t a t e , che T Índice e ' l compaíTb det 
Teodolite í e r v o n o altresl d i Circumferentor, 
e come taje fi adoperano- . V e d i CIRCUM--
FERENTOR. 

T E O G O N I A , »• quella parte della Teo 
log í a de' G e n t i l i , che infegnava la genea
logía de' loro D e i . V e d i D i o , 

* L a parola e fó rmala d a Q í o í f D i o , e 
yovi'i, genitura , / ^ w ^ , prole. 

Efiodo c i da l 'ant ica Ttogon)a in un Poe
m a fot to quel t i t o lo . I I D^.Burne t oíTer-
v a , c h e , fra g l i Scr i t to r i ant ichi , Teogo-
vua , e Cosmogonía í igni f icavano la ftefl'a co
fa . I n effetto , la generazione degli De i de-
g l i an t ich i Perfiani , fuoco, acqua , e ¿er
ra , non fembra eíTer a l t ro che quella de
g l i e l e m e n t i p r i m a r i . V e d i CAOS,, CCHAO-
l O G I A . 

T E O L O G I A , * D i v i n h h ; una fcienza 
che ci iftruifce nel conofcimento d i D i o e 
delle cofe divine; ovvero, ehe ha D i o , e 
le cofe ch' egli ha r ive la te , per fuo ogget-
to. V e d i D i o , DIVINO, &C. 

*' L a parola e compofla d i Oaóf, Dio ' , , e 
xóyoí , d i fcorfo . 

La Teología é una fcienza , la quaie ci 
m o í l r a cib che dobbiam credere d i Dio, e 
la maniera con cui ei vuol eíTer f e r v i t o . 
Si divide in due p a r t i , , naturale , e r ivela-
t a o foprannaturale. ' 

> TEOLOGÍA naturale , é la cognizione che 
di D i o abbiamo per le di lu í opere, me
diante i | lume di natura e diragione , Ve» 
á i NATURA C RACIONE 

T E O 
TEOLOGIA foprannaturale, é quella che 

noi impar iamo dalla r íve laz ione . . V e d i RE-
VELAZIONE. 

TEOLOGÍA poftt iva ^ é Ja cognizione del
la Sacra Sc r i t t u ra , e del di k i fignifícato, 
in conformita de' pareri de' SS. Padn e de' 
C o n c i l j ; fenza I'affiftenza d i alcona argo-
mentazione . A l c u n i v o g l i o n o , che q u e ü a 
ü debba chiamare efpofitiva , anzi che po-
fitiva. Ved i POSITIVO-

TEOLOGÍA morale, é quella che c' infe-
gna le leggi divine relativamente a' n o í k i 
cof tumi ed a z i o n i . V e d i MORALE. 

TEOLOGÍA fcolafiica , o della Scuola ^ é 
quella che procede per r az ioc in io ; o quel
la che fa derivare i l conofcimento d i va r i é 
cofe divine da certi í l ab i l i t i p r inc ip j di Fe-
de . V e d i SCOLASTICO. 

G l i A n t i c h i aveano tre fpezie d i Teolo
g ía y la prima , (¿vSiw, mythica , favolofa $ 
la quaie fioriva, prefíb i Poeti ; e veniva 
per lo. piü impiegata nella Teogonia o G e 
nea log ía degli De i . V e d i FAVOLA , MITO
LOGÍA , e TEOGONIA . 

L a feconda , K O X I T I W I , pol í t ica , . ch ' era 
quella , che principalmente fí abbracciava 
da' P o l i t i c i - , dai S a c e r d o t í , e dal P o p ó l o ^ 
come quella che piu conveniva , ed era pitt 
fpediente 5 alia falvezza, quiete ,. e profpe-
r i t a dello Stato 

La te rza , qvcriy.ií-, naturale ^ co l t i va t ape r 
lo piu da' F i l o f o f i , come quella che piu sv 
accordava colla natura e colla ragione. — 
La Teología Fifíca o Na tu ra l e riconofceva 
un folo fupremo D i o ; cui ella aggiugnevai 
D e m o n i , deemones, come mediatori fra l u í 
e 1' uomo . V e d i DEMONE . 

TEOLOGÍA polémica ^ é quella che t ra t ta 
delle C o n t r o v e r í í e . V e d i POLÉMICO. 

Baccelliere i n TEOLOGÍA. V e d i l'articQ-
lo BACGELLIERE . 

TEOLOGÍA mifiiea . V e d i M I L I C O . 
T E O L O G I C A Cri t ica . V e d i l ' a r t icolo 

CRITICA . 
TEOLÓGICA, O Teologale Prebenda. V e 

di PREBENDA . 
T E O L O G I O * , THEOLOGIUM, nel Tea

t ro a n t i c o , era un luogo , o picciol palco , 
al d i fopra di quello su cui g l i A t t o r i o r d i -
narj compar ivano . V e d i TEATRO. 

* L a parola e La t ina formata da Qíó í J 
e Kóyot, f ave l l a , d i fcor fo . 

I I Teologio era i l l u o g o , ove g l i D e l cora? 
parir-
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-parivano. — Comprendeva anche le mac-
chine, fulle quali eglino fcendeano, e dal
le quali parlavano. Vedi MACCHINA. 

V i fi richiedeva un Teologio per la rap-
prefentazione dell' Ajace di Sofocle, dell1 
Ippolito d1 Euripidej &:c. Seal. P o e t . U b . i . 
cap. i . 

T E O P A S C H I T I , THEOPASCHIT^E, una 
Setta d' Eretici nel quinto Secólo , feguaci 
di Pietro Fullenfe, o Pietro i l Follone ; don
de fon' anche talvolta denominati Ful lonia-
n i . Vedi TRISAGION. 

La loro particolar dottrina íi era, che 
tutta la Tr i a i ta abbia fofferto neila Paffione 
<ii Geí'ucrirto. Vedi PATRIPASSÍANI. 

QueíP Erefia fu abbracciata da Monaci 
Eutichiani della Scizia 5 i quali , facendo 
ogni loro maggiore sforzo per iftabilirla, 
produffero gran difordini veríb i l principio 
del Secólo feguente. 

Fu condannata , nella fuá prima origine , 
cía Concilj di Roma e di Coñant inopol i , 
tenuti Tanno 483, venne ravvivata nel no
no Secólo , e di nuovo condannata in un 
Concilio a Roma , celebrato i'anno 862 fot-
to i l Papa Niccolb I . 

F. le Q u i e n , nelle fue Note fopra Da-
mafceno, dice, che lo ñefíb errore era üa-
to infegnato, avanri di Fullenfe, da Apol-
linario , i cui difeepoli furono i primi che 
fi chiamarono Theopatits , o Teopafchitae . 
Vedi APOLLINARISTI . 

TEORBA , * o meglio TIORBA , uno 
ílrumento muficale, fatto in forma d'un 
gran l iuto; eccetto ch 'egü ha due co l l i , o 
gioghi , i l fecondo, e piü lungo, de'quali 
foftiene le quattro ultime file di corde, che 
hanno a daré i fuoni i piu baííi . Vedi 
LIUTO . 

* L a parola e I t a l i a n a , e ¡ fecondo a lcun i , 
e anche i l nome deW inventare dello J l ru-
mento; che i Franzefi parimeme chia-
mano teorbe o theorbe. 

La Tiorba é uno fírumento, i l quale per 
quefti ul t imi fettanta o ottant' anni ha fuc-
ceduto al l i u to , nel fuono de' Baííi conti-
2J»fc fi dice, che fia flato invéntalo in 
Rancia dal Sig. Hot teman, e di la intro-
aottp in I ta l ia , &c . 

L^nica differenza fra la Tiorba e '1 I lu
to si e, che la prima ha otto corde grof-
e o balTe, lunghe i l doppio di quelle del 

üuto , i l qual ecceffo d¿ lungIiezza rénde 
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11 lor fuono si eííramamente dolce o pia
n o , e lo mantiene per si lungo tempo, 
che non é maraviglia fe molti la preferi-
feono all ' arpicordo üeffo. Almeno ell' ha 
quedo vantaggio , che íi puo fácilmente 
tradurla da un luogo aH'altro, &c. 

Tut te le fue corde fono d'ordinario fera* 
plici i febbene vi fono alcuni che raddop-
piano le corde baile con una piccola otta-
va , o le corde piceiole con un unifono; 
nel qual cafo, raífpmigliandofi p i^ al I lu
t o , che alia Tiorba comune, gli ítaliani la 
chiamano Arct l iuío . Vedi ARCILEUTO . 

T E O R E M A , nel método matemát ico , 
una propoíízione che finifee in Teór i ca , e 
che confidera le proprieta di cofe gia fatte. 
Vedi TEÓRICA e PROPOSIZIONE . 

Ovvero, i l Teorema é una propofizione 
fpeculativa, dedotta da varié definizioni 
paragonate infierne. — C o s í , fe un trian*» 
golo fi paragona con un paralello-grammo 4 
che íla fulla ñefla bafe, e della fteíía al t i -
tudine \ e fe in parte dalle loro immedia-
te definizioni, e in parte da altre loro 
proprieta di gia determínate , ne vien i n -
ferito , che i l paralello-grammo fia i l doppio 
del triangolo ; quefta propofizione é un Tfo-
rcma . Vedi DEFINIZIONE, &c . 

I I Teorema íia diftinto da Problema. Ve
di l'articolo PROBLEMA. 

Due cofe debbonfi foprattuto riguardare 
in ogni Teorema y c ioé , la propofizione, e 
la diinofirazione: nella prima fi efprimc 
cib che s' accorda con qualche certa cofa 
fotto certe condizioni, e cib che non s'ac
corda. Vedi PROPOSIZIONE. 

Nella feconda, fi efpongono le ragioni, 
per le quali l'intelletto viene a compren
dere, che cib s'accordi, o no , colla rae-
defima cofa. Vedi DIMOSTRAZÍONE. 

I Teoremi fono di varié fpezie . 
TEOREMA univerfale, é quello che fi 

fiende ad ogni quantita fenza reílr izione, 
univerfalmente—come quefio; che i l ret-
tangolo della fomma e diíferenza d' ogni 
due quantitadi é uguale aila diíferenza de* 
loro quadrati. 

TEOREMA panicolare , é quello che fi 
efieftüe folo ad una quantita particolaré 
,— come quefto: in un triangolo rettilineo 
equilátero , ciafeuno degU angoli é 60 gradi_. 

TEOREMA negativo, é quello che cfpn-
me P impoílibilita di un' aíferzione —- comQ, 

Che 
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Che la fomma di due numeri ¿ í q u a d r a t i 
non pub íare un numero quadrato. 

TEOREMA lócale, é quelio che ha rap-
porto ad una íuperficie — come , Che i 
iriangoli della fteíía bafe ed alíitudine fo
no eguali. 

TEOREMA plano , é quelio che rifguar-
da una íuperficie rettilinea, od una íermi-
nata dalla circoníerenia d'un circolo — co-
jTie , Che tutti gli angoli nello iteüo fegmen-
to d'un circolo fono eguali. Vedi PIANO. 

TEOREMA ¡ o l i d o , é quelio che confide-
ra uno fpazio terminato da una linea fo-
iida ; c ioé, da aicuna delle tre fezioni co-
riche — e . gr. querto : Che fe una linea ret
ía taglia due parabole afmtottche, le íue 
due parti termínate da loro taranno egua
li . Vedi SOLIDO . 

TEOREMA reciproco, é uno, i l cul con-
veríb é vero. —Come, Che fe un man
gólo ha due lati eguaü , egli dee avere 
due angoli eguaü: i l converio di che c 
parimente vero, che s'egli ha due angoli 
eguali, ei dee avete due lati eguali. Ve
di RECIPROCO . 

T E O R E T I C O . Vedi TEÓRICO. 
T E O R I C A , o TEORÍA, una dottrina 

che finiíce nel'a foia fpeculazione o con-
ilderazione del fuo oggetto, íenx' aicuna 
jnira alia pratica, od applicazione della 
inedefima. Vedi SCIENZA. 

Per efler dotto in un'arte, &c. baila la 
Teór ica ' , per efierne padrone , ci vuole Teó
rica e Pratica. — M o l t e volte le macchine 
promettono aífai bene in Teór i ca , e puré 
mancano nella pratica. Vedi MACCHINA. 

Dicefi , Teórica della Luna, Teórica dell' 
Arcobaleno, del Microfcopio, della Came
ra ofeura) del moto del cuore, dell'ope-
razione de' purgativi , &c. Vedi LUNA , 
ARCOBALENO, MICROSCOPIO, CAMERA, 
CUORE, PURGATIVO, &C. 

TEORICHÉ , de' Pianeti , fono fírtemi , 
o ipoteíi , fecondo i quali gli Artronomi 
ípiegano le ragioni de' loro fenomeni od ap-
parenze . Vedi IPOTESI , SISTEMA, PIA-
I«ÍETA, &c. 

T E O R I C O * , o TEORÉTICO, qualcofadi 
iifpettivo alia Teór ica , o che finifee in if-
peculazione. — Nel qual fenfo la vece fia 
oppofta a P r a tko . 

* L a parola e formata dal Greco, Qíupíc,, ^ 
io vcggio , io offervo, contemplo. 
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Le Ssienie fono d' ordinario divife ÍQ 

teouche , come la Teología , Filofofia, &G. 
e pratiche , come la Medicina, la Legge , 
&c. Vedi SCIENZA . 

TEÓRICO, o Teorét ico, THEORETICUS , 
é una appellagione particoiarmente data ad 
un 'aní íca Setta di Fif ic i diítinta da quelía 
degli Empi r t c i . Vedi MEPICO . 

I Medicí Teoretici o Teor ic i , erano que-
gli, che íi applicavano ad un attento üu-
üio e confiderazione di quanto riguarda la 
fanita e le malattie ; i principj del corpa, 
umano , la fuá ftruttura e le fue partí , 
toile ior aziem ed ufi ; quanto gli accade 
natura lmente , o non naturalmente; ledif-
fetenze de' ma l í , la lor natura, caufe, fe-
g n i , indicazicni, occ. leteííiti^re, proprie-
tadi , &c. delle piante, e d'altre medici
ne, &c. — In una parola, i Medici Teo
retici erano quelli , che andavano in trao-
cia dtlla ragione , in oppofrzione a'Medici 
Empir ic i , che íi guidavano folo colla fpe-
rienza. Vedi MEDICINA e EMPÍRICO.' 

TEÓRICA A r i t m é t i c a . Vedi ARITMÉTICA. 
TEÓRICA Filofofia . Vedi FILOSOFÍA. 
TEÓRICA JÍf t ronomia, é qüelia parte deil5 

Aüronora ia , che confidera la vera flruttura 
e difpoíizione de 'Cie l i , ede'corpi celefti ; 
e ne ípiega i lor varj fenomeni. Vedi ASTRO
NOMÍA . 

Si chiama cosí in oppofizione a quella par
te , che confidera la loro flruttura apparen-
te , o la loro difpofizione tal quale íi vede 
coll1 ocebio ; la quale fi chiama AJhonomia 
Sfcrica. Vedi SFERICO. 

Le varíe parti delT Agronomía Teórica 
vegganfi fotto SISTEMA, SOLÉ, STELLA , 
PÍA NETA , TERRA , SATELLITE , COME
TA , &c. 

TEÓRICO D a ñ a r a , negli Autori Ant i -
ch i , era quelio che s'imponea per via di 
tafía fopra il popólo, per fupplire alie fpe-
íe delle rapprefentazioni teatraii, e d'altrí 
fpettacoli. Vedi SPETTACOLO . 

Eranvi particolari Queftori o Teforieri 
del danaro teórico. — Da una legge d ' £ « -
bu lu í fi dichiarb delitto capitale il conver
tiré il danaro teórico in altri ufi ; anche T 
impiegarlo nell'ocefiaoni di guerra . 

T E O T O C O , THEOTOCUS . Deipara . 
Vedi MADRE d i D i o . 

T E R A F I M , OTHERAPHIM, un termi
ne Ebraico, i i quale ha dato gran tortura 

a Cri-
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a 'Cr l t í c I . L1 incontriamo tredicl o quat-
tordici ^olte nella Scrittura , ov'egli é co-
munemente interpretato i d o l i : ma i Rabbi-
ni non ficontentano , ch'egli fignifichi fem-
plicecnente idoli , ma vogliono che denoti 
una peculiar íbrta di idoli o immagini peí 
conofcimento delie cofe futura, cict oracoü . 

I I R. David de Pomis oflerva , che íi chia-. 
mavano Theraphim , da nS^ , raphah^ , la-
fciare , perché i l popólo lafciava ogni cofa 
per coníultarli . — Egü aggiugne, che i 
Teraphim erano in figura umana ; e che , 
quando fi aizavano in piedi, parlavano a cer-
te ore, e íbíto certe coflellazioni , median
te ['influenza de' corpi celerti. Queft 'éuna 
favola rabbinica , ch' egli ha imparato da 
J íbenezra . 

A l t r i íbftengono, che i Theraphim erano 
firumenti di bronzo, che additavano le ore 
e i minuti de' futuíi eventi ; come diretti 
dalle ílelle. — De Pomis corregge Abenez-
r a , nel d i ré , che eflfendo fatti i Theraphim 
íbíto una certa coílellazione , i l diavolo li 
facea parlare fotto la medefima. Vedi T A -
i . ISM A NI . 

I I R. Eleazaro ci dice la ragione, perché 
i Rabbini pretendono che i Theraphim par-
laOero , e rendeíTero oracoli : egli é , dic' 
egli , perché ña fcritto nel Profeta Zacca-
jia , x. 2 . I Theraphim hanno detto cofe 
vane. 

L'ifteífo Rabbino aggiugne , che per fa-
re i l Theraphim , nccidevano, un figliuolo 
primogénito , gli fpaccavan la tefta, e la 
ílagionavano con fa!e ed o l io ; che fcrivea-
no fur una piaílra d' oro i l nome di qualche 
fpirito impuro, la mettevano fotto la l in-
gua del morto, collocavano la teüa contro 
i l muro, accendevan iampane davanti a lei , 
porgeanle preci , ed ella parlava con loro . 

Comunque fiafi, Vorflio offerva, cheol-
tre i l paffo di Zacearla or or citato , egli 
appare egualraente da Ezechieílo X X I . 22. 
che i Theraphim íi confuítavano come ora
coli . 

T)e Pomis íi sforza difarvedere, cheque1 
Theraphim , che Michol pofe nel letto di Da-
vide, non erano di queda fpezie, perché 
non erano in figura d 'uomini ; ma i l R. 
Eleazaro é d'un altro fentimento. 

Qua"1.0 alla maniera di fare i Theraphim, 
Vorítio la crede una vana tradizione de' Rab
bini , febbene i l R. Tanichuma , e J o ñ a -

Tomo V I I I , 
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t han , nel fu o Targum , Gen. xxxr. 19. la 
riferifeono íecondo i ! R. Eleazaro. —. L a 
principal ragione di cotal diferedenza fi é , 
che Laban , i l quale non a ve a interamente 
perduta ogni nozione del vero Dio , come 
íi rüeva dalla Gen. xxxr. 55. non potea ef-
fer reo di tanta crudclta: ma Vorftio non 
confidera, che tal ufan/a potrebbe nonefler 
men vera, per non effere ñata flabilita fm 
dal tempo di Laban ; e che gli Ebrei tal-
volta bruciavano a Moloch i loro figliuoÜ. 

I I P. Kircher ci guida a cercar P origine 
¿ei Terafim i n E g i t t o ; aggiugnendo , che 
la parola é Egiziana . — Spencer, nella fuá 
Diíícrtazione fopra Urim e Thummim , fo-
ítiene che la parola é Caldea , e che íigni-
fica lo fteífo che Semphim ; fapendofi che i 
Caldei cambian fovente la ^ in n , vale a 
d i r é , la / in í . Egli aggiugne , che quel-
le immagini furono prefe dagli A m o r i t i , 
Caldei , o Siriani , e che i l Serapis de-
gl.i Egizj é la fleíTa cofa che i l Theraphim 
de' Caldei . Vedi Seldeno de D i i s Syri is j 
Synt. 1. c. 2. 

T E R A P E U T I , THERAPEUTJE, 0EPA-
I l E T T A I , termine Greco, i l quale íigni-
fíca fervi, piíi fpezialmente quelli impiegatt 
nel fervizio di Dio . — I Greci davano 1' 
appellagione di Tkerapeuta a quelli che íi 
applicavano alia vita contemplativa , a mo
tivo del grand' intereífe e premura che ave-
vano per le lor anime , o a caufa del parti-
colar modo e maniera della ¡or Religione ; 
poiché la parola Stpairivíiv > donde therapeu-
t<e , hpumuTM , fignifica la cura , che i l Me
dico prende del fuo paziente , ed i l fervizio 
che ognuno rende ad un altro. 

Filone, nel fuo primo libro della vita con
templativa, racconta, che v'cra gente fpar-
fa per la maggior parte del Mondo cono-
fciuto, ma particolarmente per 1' Egi í to , e 
ne' contorni d' Aleífandria , la quale rinun-
ziando a' fuoi amici , beni, &c. e fcarican-
dofi d' ogni temporale intereífe , fi ritirava 
in luoghi folitarj, ove ciafeuno avea lafua 
manfione feparata , detta Semneium , o Mo-
naílero . Vedi MONASTERO , 

Egli aggiugne, che ivi íi raífegnavano 
interamente agli efercizj d'orazione e con-
templazione, Üavano di continuo come al
ia prefenza di Dio , oravano mattina e fe-
ra , non mangiavano eos1 alcuna, che do-+ 
po i l tramontar del Solé , e molti di loro 

V u non 
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non piü d'una volta in tre, od anche fette 
giorni i ned akro allora che un pez/o di pa
ne condito con fale, ovvero al piu con iffopo . 

Non portavan altro con loro nei lor Se-
mneium che i libri di Mosé , i Profeti, i 
Salmi , ed altri íimiü Scr i t t i , in cui effi 
cercavano i fenfí miftici ed allegorici, nel-
la perfuafione in cui erano, che le Scrittu-
re altro non foíTero che ombre o figure, i 
fenfi occulti delle quali fviluppar fi doveffe-
r o . Aveano parimente alcuni h b r i , lafcia-
íi loro da' fondatori della lor Setta . — Si 
radunavano ogni fettimo giorno in un gran 
Semneium per conferiré infierne , e parteci-
par de' mifterj 4 

V i fono due punti relativi a queíli Te-
rapcuti , che fono efiremamcnte difputati 
fra' C r i t i c i , cioé , i0, s' erano Ebrci , o Cri-
í i iani , e , 2o. poflo che foííer Criftiani , s1 
erano Monaci, o Secolari ? 

Qiianto al primo , Scaligero de Emend. 
Temp. íoílienc , che foíTero Ebrei Eííeni ^ ma 
Valefio fopra Eufebio rigetta quefto parere 
di Scaligero, i 0 , perché Pilone mai non 1¡ 
chiaffia Effeni. 2o. perché non v'erano ai-
í n Eííeni , che quelli che flava no nella Ter-

Santa ; laddove i Terapeuti erano fparfi 
per tutta la Grecia, e per tutte leNnzioni 
barbare . 30. Perché GiofefFo , i l quale ci 
da ampiífima contezza degli EflTeni , non 
dice neppure una parola de' Terapeuti f o 
della Vita Te rapéu t i c a , Vedi EsSENi . 

E puré Valeíio accorda j che fieno Ebrei; 
C Fozio é del íno parere : le principali ra-
g ioni , che da Valeíio , fono, perquanto ne 
diceFilone, ch'eííi non leggevano altro che 
la Legge, e i Profeti. 20. che aveano alcuni 
l ibri de' lor Fondatori; e come pub queílo 
quadrare co'Criftiani , i quali erano allora 
nella jor prima origine ? 30. che facevano 
orazione due fole volte al giorno , laddove 
i Griñiani oravano allora molto piü fpeflo. 
4^ . Che i Criüiani non cbbero inni né fal-
m i , fe non dopo il tempod'Antonino. Fi
nalmente, che i Criftiani non poteano ef-
fere fparfi per tutto il Mondo. 

Nulladimeno Eufebio, Ubi I I . H i f l . E c c l . 
C. 17. S. Girolamo, Sozomeno, Niceforo, 
Baronio, Petavio , M . Godeau , Montfau-
con, & c . foftengono , che i Terapeuti fof-
fero Crifliani ; allegando , che nulla é piíi 
conformevole alie pratiche della Ghiefa che 
la sontezza datane di loxo da Pilone \ vhe 
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que' l ibri de' lor Fondatori erano i Vange-
l i , ed akri feritti degli Appoíloli ; e che 
vi fono indizj anche di Vefcovi ed altri mi -
niíiri fra loro . 

Ma M . Bouhiefy Prefidente del Parlamen
to di D i j o n , confuta queflo parere ; fuppo-
nendo coía incompatibiíe con Füone , ch' 
era Ebreo, lo ferivere un libro efpreíTam'en-
te in lode d e ' C r i ü i a n i . 

Varj Au to r i , per altro, come Cafiaano, 
F. Helj/ot, &c. foílengono, che i Terapeu
t i QTZUO non folaraente Crif t iani , ma anche 
Religiofir ed in effetto i l Sig. Bouchier éd i 
parere , che , fe erano Criüiani , íi debba 
confcüare che foíTero Monaci o Frat i . 
Quanto al di luí argomento , che Pilone non 
avrebbe mai fcrittp un panegírico fopra i 
Criüiani 5 íi riíponde , ch' effi erano gente 
della di luí propria Nazione , cioh. Ebrei ," 
com'egli medefimo lo efprime; e ch' egíi 
non li riguardava che folo come una Setta 
d' Ebrei , i quali per la loro virth üraordi-
nana facevano onore alia fuá Nazione. Ma 
benché la Criüianita de' Terapeuti fi rilevi 
con baüevole probabilita; puré i l lor Mo-
nachifmo relia totalmente indecifo . Vedi 
MONACO , &c. 

T E R A P E U T I C A "THERAPEUTICE , 
quella parte della Medicina che s'impiega 
in cercar rimedj contro i mal i , ed inpre-
fcriverli ed applicarli per efFettuarne la cu
ra . Vedi MEDICINA . 

* L a parola e Greca , úipainvTi'Kti , forma' 
ta da Sipcemuíiv, fervire, curare , medica
re, &c. 

La Terapéut ica infegna 1'ufo della dieta, 
della Farmacia , della Chirurgia, e i l me-
thodus medendi . Vedi DIETA , MEDICI
NA, PRESCRIZIONE , &c. 

TERAPÉUTICA fi ufa anche figurativa
mente, parlando dell'intelletto , e de' di-
feorfi fatíi per correggere gli errori e i di-
fetti del medefimo. 

Tale fi é la Terapéut ica di Teodoreto J 
eífendo un Trattato contro gli errori o 
malfane oppinioni de' Greci , cioh i Gen-
t i l i . 
^ T E R E B I N T H I N A , nella Medicina , 
Storia Naturale , &c. Vedi TEREBINTO» 
e TREMENTINA . 

T E R E B I N T O , fpezie d'albero, dai pe-
dale , e da'rami del quale flilla un liquoredet-
to Trementina-, Vedi TREMENTINA. 

T E -
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T E R E B R A . Vedi TRAPAÑO. 
TERES, neir Anatomia, un nome dato 

a due mufcoli delle braccia , detti anche 
r e t u n d í , diílind in maggiore, e minore. 

TERES , o rotundus majar , na ice dall' 
angolo inferíore della bafe della fcapula , 
e montando obbliquameníe in su, in un 
corpo tondo e lifcio , fotto la tefta del 
longus, vien inferito con un tendine corto 
e piatto nel eolio delFcr h u m e ñ . *— Vedi 
T a v . Ana t . ( M i o i . ) fig. i . n. 40. 

TERES , o rotundus minor , detto anche 
t ranfverfa l i s , é di fpeíTo mancante , od al
meno talmente confufo col!' ¡nfrafpinatuf , 
ch'el vi fi perde dentro. Nafce dall'ange
lo inferiore della fcapula > e afcendendo ob-
büquamente , in un corpo tondo e carnofo, 
paila fopra la te(!a fuperiore del longus, e 
viene inferito mediante un tendine corto 
e piatto fotto V os humeri. 

TERES Fwnator R a d i i . Vedi 1' articolo 
PRONATOR. 

TERGIPETOSE Pian te , quelle tali che 
portano i loro femi fu lie parí! deretane del
le lor foglie. Vedi PIANTA e SEME . 

T a l i fono le capillari . Vedi 1' articolo 
CAPILLARI . 

T E R T , forta di moneta Napoletana , 
oggí piíi cornuneraente detta , T a r ) . 

T E R I A C A , e TRIACA, THERIACA , 
0 H P I A K A , nella Medicina, un nome da
to dagli Antiehi a varié compofizieni ñima-
te buone contro i veleni j ma ora princi
palmente r i l i re t to , per via di diflinzione, 
a quella che fi chiama Theriaca Androma-
chi ) o Triaca d i Venezia. Vedi ALESSIFAR-
MACO , ANTIDOTO , CONTRAW^LENO , 
& c . — Vedi anche ANDROMACHI, 

Quefta é un compoño di non meno di 64. 
droghe, prepárate, polverizzate , e ridot-
te , col raezzo del melé , in un liquido elet-
íuar io . Vedi ELETTUARIO . 

La bafe, o fondamento di queftá compo-
fizione, é la carne di vípera, 11 Sig, Cha
ras ha feritto una Storia particoiare degli 
animali , piante e rainerali , che entraño 
nella compofizione di quedo faraoforimedio. 

Si trova egli fovrano contro i morfi di 
beñie velenofe, e nella eclica ventofa, efi 
aaopera altresl nelle febbri intermittenti , ed 
jn cafi che richieggono t r a fp i r a t iv i e diafo-
^ t i c i ; coixie anche nelle febbri cont inué , 
ipezialmente in qudle che fon maligne, e 
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dové i l polfo é baífo o profondo; nel va
luó lo , e nella rofolia; e, íiccome la mag-
gior parte de'fuoi ingredienti fono aífai cal-
d i , in tutte quelle malattie, in cui i l calor 
naturale é debole e lánguido. 

Andromaco , Medico di Nerone, paíTa 
per inventore della Teriaca', almeno egli fu 
quello, che ne diede la prima deferizione irt 
verfi elegiaci : i l d i l u i figliuolo feceloñef-
fo in profa, e Democrate in iambici, 

Anticamcnte la Teriaca fatta a Venezia 
era fola in vogs: e raolti tuttavia ritengo-
no i'antico pregiudizio: ma ella íi prepara 
adeífo a Monpelieri, a Parigi, ed anche in 
Londra , con tanto vantaggio che in Ve
nezia . 

A v v i un' altra volgar forta di Teriaca , 
detta diateffaron , perché fol cempofta di 
quattro ingredienti. Vedi DIATESSARON, 

L ' acqua d i Teriaca , e l ' aceto d i Teria
ca y fi trovano buoni prefervativi coctro Pa
ria pútrida, col femplicemente odorarli, o 
col fregarne con effi i polfi , le temple, e ' i 
nafo. 

T E R M E * , THERMJE, 0 E P M A T , nell' 
Architettura , fabbriche antiche , prov ved l i 
te di bagni , fpezialmente di quei caldi , 
Vedi BAGNO . 

* L a parola e formata dal Greco, h p p ó s , 
caldo, 

Fra i piü noblli monumenti dell'antica 
Roma fi annoverano le Terme f o bagni di 
Diocleziano, 

Si prova comunemente, che le T e m e y 
o forgenti calde, debbono i l lor calore ad una 
colluttazione, o fía combattimento , oad un' 
effervefeenza, de' mineraü , che in ^ífe fi 
trovano. Sebbene i l Dr, Woodward lo aferi-
ve al fuoco, o calore fotterraneo, i l quale 
con loro ha conuitiicazione mediante qnal-
che fpiraglio o canale, per cui una mag-
gior quantita di calore .cola fi difíbnde, che 
non ne viene alie forgenti ordinarie. Vedi 
MINERALE , ACQUA , FONTE, CALORE , &c , 

T E R M I N A L I A , * nell' Antichita , Fefte 
celébrate da' R o m a n í , in onore del Dio 
Termine. Vedi FESTA , 

* Varrone e d i parere, che quefla Fefla 
prendeffe i l nome daW effer ella a l ter
mine o fine del t anno; ma Fefto ¿ dt 
fentimento diverfo, e la f a derivare da l 
nome della D e i t ü , i n onor della q u a k 
s l l a f i ce lekava. VediTERMiNí» 

V « 2 Ift 
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I n realta, le T e r m i n a l i , o Feíle de' 11-

m í t i , fi celebravano in onor di Giove, 
confiderato nell' attitudine di confervatore 
deMiniiti o confini. Dionifio Aücarnafseo 
accenna, che Nuroa Porapilio fu il primo 
« ccní'ecrare i confini a Giove; ed aggiu-
gne, che ií medefimo Principe fíábili un 
giorno anniverfario, in cui i paeíani, radu-

• nandofi infierne su i confini de!le Torre, 
doveflero offerire fagrifiij in onore dcgli 
Dei Tute la r i de' confini í k í í i . 

Le TerminaH íi tcnevano i l fettimo , o , 
come ío vnole Struvio, i l décimo giorno 
delle Calende di Marzo. Quivi non fi do-
vea ícarificare verun an íma le , ñimandcíi 
cofa illecita i l macehiare di fangue i con
fini: folamente fi ofFerivano fagrifi.zj di pri-
mizie della térra, e q u e í i i alT'aria fcoperta, 

•e ful lo fieflb pczzo di ierra ov' erano i l i -
m i t i . 

T E R M I N A N D O & Audiendo. Vedi Far-
ticolo AUDIENDO . 

T E R M I N A Z I O N E , TERMINATIO , nel-
la Gramática , i l finimento d' una parola j 
ovvero i 'ultima filiaba della medefima. V e 
di PAROLA , &c. 

Le diveríe terminaxtoni della íleíTa e foía 
parola in differenti occafioni fon quelle che 
coPtituifcono i diveríi cafi, numeri, terapi 
e niodi, &c. Vedi CASO, NUMERO, TEM-
PO , &c. 

T E R M I N E , TERMINUS , ref i remitadi 
qualchc cofa, o cib che termina e l imita 
la di lei efieníione. — ü v v e r o , parte efire-
ma , o fircmita cofiituita, o íiabilita d' 
alcuna cofa; confine , limite . Vedi E.STRE-
MO. 

TERMINE , in Geometr ía , fi ufa tal vol-
ía per un punto , talvolia per una linea , &c. 
1—Una linea é il termine d' una fuperficie : 
ed una fuperficie, quello d'un folido . Ve
di PUNTO, LINEA, SUPERFIZIE, &c. 

Queff é quello, che le Scuole chiamano 
Terminus quanthat i s . 

TERMINE, nella Legge, fignifica un fi
ne, meta, o limitazione di tempo, o di 
beni. 

In quefto fenfo diciarao, un aífitto * ter
mine di vita , a termine d' anni , &c. Vedi 
AFFITTO ( L e a / e ) , POST-TERMINUM, &c. 

T E R M I N I * , nell' Architettura, deno-
tano una fpezie diftatue, ocolonne, adór
nate in cima colla figura d' una tefla d' uo-

T E R 
mo, di donna, o di Sá t i ro , come per ca-
pitello ; e la cui parte inferiere finifee in 
una fpezie di guaina, o fodero di fpada, 
Vedi COLONNA , &c. 

* A l c u n i ferivono la parola Thermes, da 
hermts, nome che i Greci davano a l 
D i o Mercurio ; la d i cui fiatua, fattet 
i n cotal g u i f a , f u collocata in va r j ero* 
cicchj della C i t t a dy A t c v e , & 'c . A l t r i 
prendono t etimología della parola dal 
Dio Romano, Termine , protettore de' 
confini y la fiatua del quale { f a t t a fen.-
za mani •) n£ piedi ^ affinch^ ei non potef-
fe mutar luogo ) fi ¡o lea plantare a con-* 
fini delle Terre per fe par arle . 

I T c r m i n i fi adoperano talvoita per bec-
catelli o peduccj, e foftentano gli architra-
v i ; e talvoita come iftatue, per ornarne i 
giardini. Vedi STATUA . 

D i queñi termini g\{ A r c h l t e i ú fannogran 
varieta, cioé , angelici, r u f i i e i , m a r i n i , dop~ 
p j , in ¿uf io , &c. 

TERMINI m i l l i a r i ) termini milliares , pref-
fo gli antichi Greci, erano le teñe di cer-
te Divini tadi , collocate fopra l imi t i quadri 
di pietra, o fopra una fpezie di fodero, per 
íegnare i varj fiad], &c. nelle firade. Que-
fn fon quegli che daPlauto lares viales s'ap-
pellano. Vedi V I A L I . 

Erano d'ordinario dedicati a Mercurio., 
il-quale, fecondo la credenza de'Greci, pre-
í'edea alie firade maeftre. ^ 

Alcuni di loro fi rapprefentavano con quat-
tro tefte ; tali quali fi veggono tuttavia in 
Roma, al capo del ponte Fabrizio, i l qua
le perció fi chiama ponte dé* quattro capi , 
Egli é noto , che Mercurio fi rapprefenta-
va cosí ; ed anche fi chiamava da' Latini 
Mercuriut quadrifons , ñella fuppofizione , 
ch' egli fía ñato i l primo ad infegnare aglí 
uomini i'ufo delle lettere , della Mufica, 
della l o í t a , e della Geometr ía . Vedi MER
MES . 

TERMINI diconfi puré i varj tempi o fta-
gioni dell'anno , ne'quali i Tribunali , o 
Cort i di Giudicatura , fianno aperti a chi-
unque flima bene di lagnaríi di qualche tor-
to , o di cercare i l fuo proprio, mediante 
i l debito corfo e método della Legge, del 
Foro, o dell'azione. Vedi CORTE, GIOK-
NO, LEGGE, FASTI, &C. 

I n dillinzione da quefti, i l reflo áeU'aa? 
no fi ohi&mi vacazione, Vedi VACAZIO^E * 

DL 
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D i queílí termini , in ínghil íerra, ve n' 

ha quatíro ogni anno , durante il qual tem-
po fi fpaccíano le materie di giuüizia . Ve
di NON-TERMINE.. 

Termine d ' I l a r i o , JHillary-Term , i l qua-
le , a Lotidra , comincia i l di 25 di Gen-
najo, ovvero, fe quedo di é Domenica , i l 
giorno feguente; e finifce l i 12 rebbraio fc-
guente. 

Termine d i Pafqua , Eafter-Term , ilqua-
fe cotnincia i l Mercoledl quindici giornido-
po i i giorno di Pafqua , e finifce i l Lunedl 
proffimo dopo i l giorno deü'Afcenfione. 

Termine d i T r i n i t h , T r i n i t y Term , che 
principia i l Venc-rdi proffimo dopo la Do
menica del la Tr in i ta , e termina i l Merco
ledl quindici gíorni dopo. 

Termine d i S. M i chele , M i t hat ¡m as-Term , 
che incomincia l i 23 d' Ottobre, e finifce H 
28 di Novembre feguente. 

Ciafcuno di queíli termini ha parimente 
i fu o i ritorni . Vedi RITORNI . 

TERMINI d i Oxford. 11 termine d' l l a r i oo 
d i Quarefima comincia l i 14 Gennaío ? e fi
nifce i l Sabato avanti la Domenica delle 
Palme. — I I Termine d i Pafqua comincia 
i i décimo giorno dopo Pafqua , e finifce i l 
Marte di avanti Pentccoile . — I I Termine 
d i T r i n i ta comincia i l Mercordi dopo la Do
menica delia T r i n i t a , e finifce dopo i ' A í -
to piu preíto o piíi tardi , come piacc al V i -
ce-Cancelliere ed alia Cunvocazione. — I I 
Termine d i S. M i chele comincia l i 10 Ot
tobre , e finifce l i 17. Dicembre. 

TERMINI d i Cambridge . I I Termine d i 
Quarefima comincia l i 13 Gennaio, e fini
fce i l Venerdi avanti ¡a Domenica delle Pal
me . — 11 Termine d i Pafqua comincia i l 
Mercoledl dopo la fettirnana di Pafqua, e 
finifce la feuimana avanti Pentecolte. — 
11 Termine d i T r i n i t a comincia i l Mercole
dl dopo la Domenica della Tr in i t a , e fini
fce i l Venerdi dopo i l cominciamento . — 
I I Temine d i S. Michele comincia l i 10. d' 
Ottobre, c finifce i i 16 Dicembre. 

T-E^mimScozzef i . Nella Scozia, 'Ú Ter
mine della C andel a i a comincia l i 23. di Gen-
Ra;o > e finifce l i 12 Ftbbraio. — I l T e r m i -
xe dt pentecofie comincia l i 25. di Maggio, e 
finifce li 15. di Giugno. — I I Termine del 
P'imo d[^gofloy Lammas-Term , comincia l i 
20' dl W U o , e finifce l i 8. d' Agbfio. — 
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I I Termine d i S. Mar t ina comincia l i 3. No* 
vembre , e finifce l i 29.Novembre. 

TERMINI Ir landef i . I n Irlanda i T e r m i n i 
fono come quei di Londra, eccetto i l Ter
mine d i S. Michele y che comincia l i 13. Ot
tobre, e aggiorna a'3. di Novembre, e ia-
di allí 6. 

TERMINE , in Gramát ica , denota qualchc 
parola, bd tfprtíi ione, i n una lingua. Ve
di PAROLA. 

La parola termine, Te rminus , la tolgono 
m e t a f ó r i c a m e n t e i Gramatici e Filofofi da* 
mifuraturi di terre , o Agrimenfori: come un 
campo é l imi t a to e d i íHnto co' fuoi termini 
o l i m i t i , cosí é diffinita la cofa o materia« 
di cu i fijparla, dalia parola o\termine, con cui 
ella vien dinotata . Vedi DEFINIZIONE . 

Alcuni de' noílri Filofofi fi lagnano alta
mente del grand' ufo o piuttofto abufo de* 
termini vaghi e generaii , i quali non han-
no alcuna precifa , definita figmficazione. 
— Per diftinguefé queíii , i i Sig. Malebran-
che cíferva, che ogni cofa che é (od abbia. 
tfiftenza attuale, o no ) e per confeguenza 
ogni cofa che é i n t e i i i g i b i l e , é o un elfere, 
o un modo e maniera di e líe re: ove, per 
effere, s' intende qualunque cofa che fia af-
foluta, o che poífa concepirfi fola, e fenza 
relazione ad ale un' alera cofa; e per ma
niera di eífere , s'intende qualunque cofa 
che fia relativa, o che non fi pofla com
prendere fola. 

Ora , avvi due fpezie di maniere di eífere; 
Puna confidente nella relazione delle partid' 
un tutto a qualche parte dello fteffo tutto ; V 
alrra, nella relazione di una cofa ad un' a l t r a : 
delia prima fpezie é la rotondita d' un pezzo 
d' una cera; e della feconda, i l moto o fiíua-
zione di quella medeíima cera -. Se dunque 
ogni cofa , ch' é inteiiigibile * pu6 riduríi 
o ad eíferi , o a maniere di eífere , egü é 
evidente , che ciafcun termine, il quaJe non fi-
gnifichi nc Tuna né 1' altra di quede cofe , noa 
íignifica nulla , e che ciafcun termine, i l qua-
¡c non figmfichi un eífere, od una maniera di 
eífere, é un termine oí curo e con fufo. 

Nella Metafifica P ufo di c o u l i t e r m i n i é 
talvolta neceífano e conceíTo, come in par
lando delle Divine Perfezioni , &c. Ma 
nella Fifica egh é fempre cattivo , e 
puré nulla v' é di piu comune ; e. gr, 
quando diciarao , che i corpi tendono ai 

los 
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al lor centro, ch'eglino cafcano o s'abbaf-
fano peí lor peíb , che s5 alzano per la loro 
leggierezza, che fi muovono di lor natura, 
che mutano fuccefíivaniente !e loro forme, 
ch,e operano pelle loro virtud! , qualitadi , 
faculta di , &c . noi adoperiamo termini che 
nuüa fignificano ; e tutte quefle proporzio-
ni fono aífolutamente falfe nel fenfo che 
qí^aíi tutíi i Filofofi le intendono. 
. Non v' é alcun centro, nel fenfo comu-

nemente intefo; e i t e rmin i , pefo, forma , 
natura , qualita , e f i m i l i , non rifvegliano 
alcuna idea d' un eífere, o maniera di e(Te
re : eglino fono termini privi di fenfo , e che 
le, perfone d' intendimento dovrebbono fem-
pre evitare. 

Scientia infenfati insnarrabiUa verba. 
TERMINE, nelíe A r t i , o TERMINE CC 

arte , é una parola, la quale , oltre i l l i t -
ierale e volgar fenfo, ch'ella ha, o pub ave-
re nel linguaggio comune , porta un mag-
giore e peculiar fenfo in qualche Arte o Scien-
2a . Vedi ARTE. 

Ovvero , un termine é una parola, che 
ha uno o pih ftníi oltre i l fuo gramaticale; 
© che ha una peculiar forza o fignificato nel 
linguaggio di qualche Scienza, od Arte par-
ticolaré. 

Una parola dunque diventa un termine , 
quando la fuá idea fi rende piu compleífa, con-
írñe in piu p p t i , e in sé racchiude piu fpezia-
l i circoftanze in aicune occafioni che in altre . 

Queña raaggior complicazione, queft'ec-
ceíío di partí coflitueníi neit'idea, é cibap-
punto, che la denomina termine in genérale. 

In oltre, flecóme le parti dell'idea figni-
í c a t a con una parola fono arbitrarle , e fle
cóme talano pub non folamente aggiugnere 
nuove parti a quelle contenute nel fenfo 
l i í terale , raa anchefopraggiugnerne lorodell' 
altre , alterarle, eftenderle , ed altrimente 
rnodificarle come vuole: quindi la fteíTa pa
rola diventa termine di quefla o di quell'ar
t e , o d'entrambe , a mi fura che gí ' inven-
tori e miglioratori di cotali arti hanno fti-
niato bene di adottarla per bafe comune di 
certe idee, e di modificare e circoíhnziare 
i l di lei fenfo giuíta rufo delle lor arti rif-
pettive, 

Veggafila natura ed oficio d' un termine, 
inaggiormeñte illuftrata nella Prefazione di 
queft' Opera, Vedi anche T articolo DEHNI-
Z I O N E c 
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TERMINI ccmplejjl. Vedi T articolo COM-

PLESSO. 
TERMINI equivalenti . Vedi EQUIVA

LENTE . 
TERMINI ¿ Í W ^ / Í . Vedi GENÉRALE. 
TERMINI r e l a t i v i . Vedi RELATIVO. 
TERMINI univochi . Vedi UNIVOCO . 
TERMINE, nella Lógica. —Si dice, che 

una propofizione é compofia di due t e r m i n i , 
cioé di due parole principali ed effenziali , 
i l foggetto e 1' amibuto . Vedi PROPOSI-
ZIONE . 

U n fllloglsmo é comporto di íre termini , 
la maggiore, la minore, e la confeguenza. 
U n fillogifmo, che contiene quatíro termi
n i , é viziofo. Vedi SILLOGISMO. 

TERMINI d i un Eyuazione , neil' Alge
bra, fono i varj monomi o membri , di cui 
ella é compofta , in cui fi trova la lettera 
ignota , ma in differenti potenze e gradi; 
perché fe la fteíTa lettera ignota fi trova i t i 
vari membri nello íleífo grado o potenza , 
eglino paíían tut t i per un fol termine. Ved! 
EQUAZIONE. 

COSÍ in queíV equazione a a a b = R , 
i tre termini fono a a , a b , e R ; ed in que-
Víii a a -f- a b ac rrr R í i d e , i ter
m i n i fono a a , a b -\* a c ^ e R J - j ^ í / f , i 
quali non fono che tre , perché a b -f- a c 
avendo a nella ílefla dimenfione in ambe le 
pa r t i , non fi prende che per un fol termine. 

I l primo termine in un' equazione é quel-
lo , in cui la radice o lettera ignota ha la 
pib alta dimenfione: — quel termine, che 
ha la radice in sé di una dimenfione o po
tenza piu baffa, fi chiam.a fecondo termine; 
e cosí continuando. 

TERMINI d i Proporzione, nella Matemá
t ica, fono que'tali numeri, lettere , oquan-
titadi , che fi paragonano Tuno coll'altro . 
Vedi PROPORZIONE . 

Cosí fe 4 ! ^ a : b ^ " ^2 allora, a^b^ 

c, d , ovvero 4 , 8 , 6 , 12, fi chiarnano 
termini deHa proporzione : de'quali a , ov
vero 4 fi chiama primo termine, 6 , ovvero 
%, fecondo termine, &c. Vedi SECONDO . 

J í Q c ñ chiarnano anche antecedenti, e 
b Q d confequenti . Vedi ANTECEDENTE e 
CONSEQUENTE. 

TERMINI , o corfi , nella* Medicina; i 
mefi , o le purgazioni jpjtenfuali delia fem-
mina , Vedi MESI . 
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T E R M I N E , O Terminus a quo nella M e -

tafifica. V e d i T articolo TERMINUS. 
T E R M I N E R , nella Legge Inglefe . V e 

di 1' ar t ícolo OYER. 
T E R M I N I S T I , TERMINIST.€ , una Set-

ta o P a r t i í o fra i C a i v i n i f t i , i cui dogmi 
part icolari fi riducono a cinque p u n t i . 

i 0 . Che v i fieno va r i é perfone, si den
t r o , che fuor i della Chiefa , alie quali D i o 
ha fíffato un certo termine prima della lor 
m o r t e , dopo i l quale ei non vuole piu la 
loro falvezza, per quanto fia dopoi lunga 
la loro v i ta . — 2 ° . Che D i o abbia fiffa-
to q u e ü o fatal termine di grazia per decre
to fegreto . — 5 0 . C h e , una volta che que
ü o termine fia fp i ra to , egU non fa piu jo 
ro altra offerta di pcnt imento o di falvazio-
n e , ma toglie alia fuá parola t u t t o i l po-
tere , oh'ella potrebbe avere di conver t i r l e . 
— 4o. Che Faraone, Saule, G i u d a , la mag-
gior parte degli E b r e i , e m o l t i de 'Gen t i l i 
erano d i q u e ü o numero . —50. Che D i o 
fopporta fempre con parecchj d i q u e ñ a for-
ta di gente , ed anche lor conferifca de'be-
nefizj dopo la íp i r az ione del termine j ma 
che non lo fa con qualc'ne k i t enz ione , che ü 
debbano c o n v e r t i r é . V . CALVINISMO, & c . 

T u t t i g l i a i t r i Protef tant i , e particolar-
mente i L u t e r a n i , riguardano quefti á r t i 
co 1 i con abborriraento come r ipugnant i al
ia bonta di D i o , come d i f l r u t t i v i d ' ogn i 
C r i í l i a n a v i r t u , e come contrarj alia Scrit-
tura , particolarraente a' feguenti T e í l i , 
Ezech. x v n r . 23 , 30 , 3 1 , 32. x x x m . 11. 
i . T i m . i v . 1 , 16. 2.Pet. n i . 9. A t t i x v n . 
3 0 , 31. M a t t . x i . 28. I fa . LXVI. 2. Heb. m . 

' T E R M I N U S 5 T E P M A , fignifica un 
confine o l i m i t e . 

TERMINUS a quo, * ( nella Metafifica ) 
denota i ! l u o g o , donde un moto cominc ia ; 
i n diftinzione da l l ' a l t ro eftremo, che f i ch ia -
ma Terminus ad quem . 

* I Scolajlici chiamano privazione un T e r 
minus a q u o , parlando della genera-
zione ^ ctf ejfi confiderano come una fpe-
zíe d i moto, 

¿ id TERMINUM qui prceteriit, preíTo g l i 
I n g l e f i , é un mandato d ' i n g r c í í o , a w r i t 
of entry ^ \\ quale ha luogo quando un uo-
m o , avendo dato ad affitto terre o tenute 
a termine di vi ta o d ' a n n i , v i ene , dopo la 
fpirazion del termine al lontanato, o r i tenu-
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i o v ia da quel le , per opera del fi t tuario o 
tenente^ o d i qualche ai t ro forefi iero, che 
le gode , e le^ ufurpa^ fopra Ta l loga to re . 
— L o ñefib feri t to m i l i t a anche per 1'ere-
de d e i r a í l o g a t o r e . 

Infra TERMINUM quare ejecit. V . QUARE . 
T E R M O M E T R O , THERMOMETRUM , 

uno í l r u m c o t o , che moí l ra , o piutofto m i -
f u r a , T accrefeimento e fcemamento del ca
lore e del freddo deU'ar ia . V e d i CALORE, 
A R I A , &.c. 

I I Termómetro e i l Termo/copio Ci reputa-
no d 'o rd inar io la íieífa cofa : Wol f ío , per 
a i t r o , ci fa una difrerenza; ma fa vedfere 
d i p l í r , che q u e l l i , che n o i chiamiamo 
Termometri , non lorio i n realta ai t ro che 
Termofcopj. V e d i TERMOSCOPIO . 

V i fono var ié forte di Termometri , le co-
ftruzioni, d i f e t t i , T e ó r i c a , & c . de'quali 
fono come fegue : 

Cofiruzione d ' un TERMOMETRO, che d t -
pende dalla rarefaz:one d'eW aria . I n un tub»* 
B C , ( T a v . Pneumát ica , f i g . 3. n . 2. ) cui é 
appiccata una palla di vetro A B , íi met -
te una quant i ta d' acqua comune mifta cad 
acqua regia , per i m p e d i r é che non íi g e l i ; 
e íl t inge la mi í l u r a con una1 f o l u z i o n e d í 
v i t r i u o l o per darle un color verde . Nel 
riempiere i l tubo, fi dee aver cura , che v£ 
refti tant ' aria nella palla e nel tubo, che , 
quand' ella é nella fuá maggior condenfa-
zione nel raezzo del V e r n o , effa venga 
g iu í to a riempier la pa l l a ; e nulladimeno , • 
nella fuá maggior rarefazione in Ef ta te , 
ella non venga a cacciare fuor del tubo tut
to i l l i quo re . AiP aitro efiremo del tubo íi 
a í t acca un ' a l t r a palla di vetro C D , aper-
ta a l l ' a r ia in D : a ciafcun lato del tubo 
applica la fcala E F , divifa i n un numero 
d i parti egua l i . 

Ora a raifura che 1'aria ambiente d iv ien 
pih calda, 1'aria, c h ' é nella pa l l a , e nel
la cima del tubo, efpandendofi , fpignera i l 
l iquore nella palla infer iere ; e confegüen-
temente la d i lu i fuperficie difeendera: al 
contrar io , a mifura che 1'aria ambieh ' íe 
diventa piu fredda , venendoí i a coridenfa*-
re quella della palla , i l l iquore afcendéra . 
V e d i RAREFAZIONE C CONDENSAZIOÑE. 

Cofiruzione del TERMÓMETRO menuriale. 
— Ne l l a fleífa maniera , e colla fieíTa cau
tela di p r i m a , mettete una picciola quan-
ÚÚ. di me rcu r io , che non ecceda la grof-

fezza 
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ií7 7,a d' un pifello, in un tubo B C ( fig, 4. 
n. 2. ) cosí piegato e attorcigh'ato, che, oc-
cu pando mi ñor alteiza, venga ad eíTere pih 
inaneggevole, e mcn feggetto a patir dan-
no : divídete queílo tubo in qualche nume
ro di partí eguali che fervano di fea i a . 

Quivi T appreífamento del mercurio ver
lo la palla A ra o il re ra gli accrcícimenti del 
grado di calore. —-La ragione é la fleffa 
che nel primo. 

11 difetto d' arobi quefli ñromeníi coníi-
fle in queüo , Che fono foggetti a rícevere 
imprcflione da doppía caufa : concioOaché , 
non felo uno ícemamento di calore, ma 
anche un aumento di pefo dell' atmosfera, 
fara, che i l liquore s' ah í nell' uno, e i l 
mercurio nel-T altro j ed a 11' incontro, un 
aumento di calore, o uno fcemamento di 
pefo dell' atmosfera , lo fara difeendere . Ve
di BARÓMETRO . 

Cojiruzione del TERMOMETRO comune o 
'Florentino , —Gis Accademici del Cimento, 
confiderando gf inconvenienti de' Termome-
t r i or ora deícri t t i , ne han tentato un al
t ro , che mi fu ni (fe i l caldo e '1 freddo me
diante la rarefazione e la condenfazione 
tlello fpirito di vino ; benché quede fien di 
gran lunga minori che quclle dell'aria, e 
per confeguenza 1c alterazioni nel grado di 
calore fieno fecondo ogni apparenza multo 
meno fenfibili. 

La íiruttura del loro Termómetro é que-
í t a : fopra qualche piccioli pezzetti di tur-
tumaglio íi verfa una quantita di fpirito di 
vino rettificato, i l quale cosí ne riceve una 
tintura refla \ cib fatto , ñ feltra piu e piu 
volte lo fpirito di vino per una carta ílrac-
c ia , affinche ne vengano feparate le partí-
celie della radice piu groflolane. Collo fpí-
j i t o cosí tinto e preparato fi riempie una 
palla di vetro A B { f i g . 5. ». 2. ) ed un tu
bo B C ; ed acciocché tuíto lo fpirito non 
diícenda nella palla in tempo d' i nve rnó , 
conviene metter la palla in una maíía di 
n e v é , miña con fale : ovvero, fe lo flru-
inento ha da farfi nella State, fi dee met-
terla in acqua di forgente impregnata con 
falnitro, affinché lo fpirito condenfato pof-
fa mofírare quanto egli fi ritirera nel fred
do il piu cftremo. 

S'egli monta ad una troppo grande al
feiza dalla palía , una parte di ello deeíi 
prender í iwra) e perché i l tubo non s'ab-

bia a fare piu lungo del bifogno, convie
ne immergere la palla, ripiena del fuo fpi
rito , in acqua bóllente , e fegnare i l pun
to i l piu remoto, cui aliora s' alza lo fpi
rito . 

A qiieílo punto fi dee figíllare ermetica-
mente i i tubo colla fiamma d' una lampa-
n a ; ed ai latí fi dee p.ggiugnere una fca-
la , cerne nel primo Tcrmomet-o . 

Ora, rarificandofi e condeníandcfi lo fpi
rito di vino a lía i notabilmente ; a mi fu ra 
che il calore dell'aria ambiente s'accrefce, 
íi di latera lo fpirito , e per confeguenza afeen-
derk nel tubo; ed a mi fu ra che íi fcema i l 
calore, lo fpirito fcendera: e fi ved ra nel
la fcala i l grado o quantita dell' aícendi-
mento e difcendimento . Nulladímeno ficco. 
me la ragione del calore di jeri a quello 
d' oggi con tal raezzo non fi difeopre, 
queíto firumento non é rigorofamente un 
Termómetro , nulla piu che i l primo. 

H" uopo qui cífervare, 10. che come la 
gravita natura'e del liquore lo fa tendere 
allo'ngiu, cosí ella refifte al di luí afcendi-
mento fuor dalla palla nel tubo ; e cib tan
to piíi, quam' egli monta piu alto : perla 
qual ragione, larebbe meglio di avere i l 
tubo B C orizzontale. 

2o. Poiché neceffaríamente vi dee reftar 
qualche aria nella parte vota del tubo fo
pra i l liquore, queíV aria, per la fuá ela-
Üicith, tendera aü ' ingi í i , e per confeguen
za reíif lera alT aícendimento del liquore, e 
verra da luí compre fia mentr ' egli afcende: 
s'accrefce percib cosí la fuá elafticíta. 

3o. Poiché fi trova per efperienza , che 
un mir.or grado di calore fi comunica al
io fpirito di vino nella palla piu fácilmen
te che un maggiore, le rartfazioni dello 
ípirito di vino non fono proporzionevoli 
alie loro caufe producenti ; fpezialmente 
po iché un maggior grado di calore trova 
piu liquore nel tubo, che non ne trova 
un minore, al quale, non citante , fi pub 
i l calore piu fácilmente comunicare, che 
a quello che ílagna nella palla. 

Per talí r i f l e f i i , i i Termómetro Fiorenti-
n o , comecché quello che comunemente fi 
ufa , é lungi dall' tífere un'aecurata mí fu
ra del calore, &c. al che fi pub aggiugne-
re quanto ii D!. Halley oíferva nel le T ran -
fazioni Filcjcfiche, cioé , d'aver egli faputo 
da quelli , che hamo tcnuto fpirito di vi

no 
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m lungo tempo, ch' egli perde parte del-
k fuá forza efpanfiva coll' andar del tempo. 

U n altro gran difetto di queíl i , ed altri 
Termometri , fi é , che i loro graxii non fo
no fra di loro comparabili. Eglino fegnano 
in vero i diíferenti gradi di caldo e fred-
do , ma ciafcuno l i fegna folamsníe per fe 
ílefíb , ed alia íua propia maniera ; perché 
non procedono da qualche punto di caldo, 
o di freddo , che fia comune ajor tutt i .^ Av-
viene loro come a due orolog; , i quali per 
non effere alia prima ílati meífi alia ftefs' 
ora col Solé, fegneranno, i n f a t t i , che una , 
due , o piü ore fonopaíTate, ma non gia che ora 
fia del giorno . — N é poffiam noi eííer fi-
cur i , che, quando i l liquore é falito un gra
do in due differenti Termometri , quefli ab-
biano amendue fofferta la íleffa imprefifione 
<V un egual calore addizionaie: poichéJofpi-
rito di vino pub non eíTere lo fíeíío in amen
due , ed a proporcione che quefto fpirito é 
piíi o meno rettifícato , falira piü o men 
alio per lo ñeíío calore. 

N é queft' é tutto : perché in Termometri 
graduanti fi prendono eguali lunghezze del 
rulo per eguali ajcendimenti delío fpirito; 
laddove , fupponendofi i diametri del tubo 
eguali in tutto e per tutto , i l che avviene 
affai di rado, v i fono tante irrcgolariíaal di 
dentro, che una certa iunghezza di tubo tal-
volta richiede una doppia quantita di liquo
re per riempierlo , cioe ú doppio di quella che 
la ñeíTa Iunghezza in un altro tubo dello ílef-
fo diámetro richiede. I I che tutto proviene 
dall' ineguale grofíezza o denfita delle pareti 
de' tubi in diveríi luoghi ; e da accidentali 
prominenze e cavitadi , che fempre fi tro-
vano nelle fuperficie interior! de' t u b i ; e fpe-
zialmcnte dali' eífere quefli quafi fempre piü 
grandi o groffi da un capo che dall' altro. 

Quindic , che la comparazione de' Termo
metri diviene si precaria e difettofa . — N u l -
ladimeno i l piü curiofo , e piü intereflfante 
ufo de' Termometri íi é , cib che dovrebbe 
aafcere da una tal comparazione . Median
te quefla appunto fapremmo i l caldo o '1 
freddo di un' altra ñagione , di un altr* anno, 
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Se ne vegga la deferizione alia diftefa nelle 
M e m . de C Aead. R . des Scien.ann. 1 7 3 0 , 
p. 645. hi f l . p. 15. h e m , an. 1731 . p. 354. 
h i f i . p . 7. 

Varj metodi fono ílati propoñi da varj Au-
tori per trovare un grado, opuntofif lb, di 
caldo e di freddo ? dal quale fi poíían con
tare gli altri gradi , ed aggiuftare la fcala ; 
affinché in tal guifa le offervazioni fatte nel-
lo íieííb o in differenti tempi, in differenti 
luoghi , íi vengano infierne a paragonare. 

Alcuni notano i l luego , ov 'é i l liquore 
nel Verno, quando 1'acqua comincia a ge-
lare; e in ol tre, quello nella State, quan
do i l butirro, poftovicino alia palla del T^r-
mometro, fi ftrugge: dividono lo fpazio in
termedio in due parti eguali, i l cui punto di 
mezzo corrifponde, nella loro graduazione, 
a calor tempe rato ; e fuddividono ciafeuna 
meta in diece gradi, aggiugnendo altri quat-
tro gradi eguali , a ciafcuno de' due eftre-
m i . Ma queílo método fuppone che lo flef-
fo grado di caldo e di freddo corrlfponda 
al gielod'ogni acqua, ed alialiquefazioned* 
ogni butirro; come altresi, che t u t t ' i T í T -
mometri ricevano le fiefle impreffioni dallo 
fie lío grado di calore; cofe tutte contraríe 
alia fperienza. 
^ A l t r i configliano di mettere la palla del 
Termómetro in una quantita di nevé e fale, 
e di notare i l punto in cui fla i l liquore. D i 
la fi dee trafportare \ f Termómetro in una 
cantina o caverna profonda, ove non giun-
ga aria eí lerna; di modo che i l liquore r i -
cevendo l'azione di un'aria temperata ven
ga a moílrare i l grado di caldo teraperato. 
finalmente, dividono lo fpazio intermedio 
in quindici, o piü parti eguali, che eglino 
continuano oltre ciafeun eítremo: maqueílo 
método é foggetto agü íleíTi inconvenienti 
del primo. 

I I Dr. Halley prende per grado filTo di calo* 
re quello in cui lo fpirito di vino comincia a 
bollire ; ma v' é ragione di fofpettare, che an
che _ queílo fia precario : comecché, dopolui , 
i l Sig. Amontom ritenga i l grado di calore cor-, 
rifpondente ali' acqua bóllente, per graduare 

di un altro clima &c. qual fia i l maggior ü fuo Tírwowfíro mercuriale. Ma íiccomele 
grado di caldo o di freddo , in cui gli uo- differenti gravita fpecifiche dell'acqua prova-
mini od altri animali poffano fuíTiftere. no una differenza di maffa e teffitura , egli h 

I I Sig, de Reaumur ha inventato un al- affai probabile , che il calore di tutte 1'acque 
tro T e r m ó m e t r o t a l propofíto ; nel qua- bollenti non fia i l raedefimo ; tanto che ü 
le fi nmedia a1 fopraccennati inconvenienti t punto é ancora indecifo. 

Tomo V I H , TER-
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T E R M O S C C P I O , * uno frumento, che 

fa vedere i cangiamenti che avvengon nell' 
aria rifpetto al caldo ed ai freddo . Vedi 
ARIA , TEMPO , &c. 

* L a parda Termofcopio fi ufa , i n ge
nérale ^ indifferemememe con quella d i 
T e r m ó m e t r o . E v v i per altro qualche 
differenza nel fenfd litterale d? entrambe ; 
poiche la prima fignifica uno jlrumenta , 
che mojira , o rapprefenta i cangiamenti 
del caldo , & c . all* occhio, formata da 
Hpuv) calore, e CKWÍ® F video, io veig-
gio , c la Je con da , uno Jirumento , che 
mifura t a t i c a m é i a m e n t i , da Síppu, ca
lore , e (¿íTpluy i mi^urare.• f u l qualfon-
¿amento i l Termómetro dovrebU effere 
un Termofcopio pin efatto, & c . X' ec-
cellente fVolf io , attenendofi a quejia dif-
ferenza , dejerive tutí1 i Termometri i n 
ufo come Termofcopj; facendo vedere , 
che neffuno d i loro propriamente mifura i 
cangiamenti del caldo ^ & c . e che ognuno 
d i loro altro non f a che femplicemente i n 
dicarlo . Benche le loro differenti altezze 
d i j e r i e d? oggi mofirino una dijferenza 
d i calore, puré , poiche non dijeoprono la 
ragione del caldo d i j e r i a quel cí oggi, 
eglino non fono inrigere Termometri . Ve
di TERMÓMETRO. 

Negli j i t t a Erudi t . L i p f abbiamo un mé
todo di graduare i comuni Termometri in 
iguifa tale, che le ineguali diviíioni de'me-
defimi corrifpondano a gradi eguali di calo-
Te , con che fi mifurera la ragione del cal
do d' oggi a quello di j e r i , e per confeguen-
za fi migliorera i l Termofcopio riducendolo 
i n T e r m ó m e t r o . m 

I I método é quello del Card. Renaldino, 
C vien deferitío dagli E d i t o r i di Lipíia cosí: 
préndete un fottil tubo della lunghezza di 
quattro palmi in circa, con una palla appic-
cata al medefímo ; verfateci dentro tanto 
fpirito di vino , che appunto bañi a riem-
piere la palla quand'é circondata di ghiac-
c i o , e neppur una goccia di p iü . Inqueí io 
í l a t o , figiliate ermeticamente l 'orifizio del 
tubo y e provvedetevi di feivafi , capacicia-
ícuno di conteneré una libra d'acqua, eal-
quanto di pih ; e verfate nel primo undici 
oncie d'acqua fredda, nel fecondo dieci on-
cie , nel terzo nove, &c. Cib fatto, im-
mergete i l Termómet ro nel primo vafo, e 
yerfate m eflb un' oncia d' acqua calda j of-
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fervando quanto alto monta lo fpirito nel 
tubo y e notando i l punto con un'unita: po-
feia trafportate i l Barómetro nel fecondo va
fo, in cui íi dee verfare due oncie d'acqua 
calda, e nótate i l íuogo cui fale lo fpiri to, 
con 2 . Procedendo cosí finché tuíta la lib-
bra d'acqua fia confumata , fi trovera d iv i -
fo lo firumento in 12 pan i , denotanti ai-
trettanti termini o gradi di calore; talmen
te che in 2 i l calore é i l doppio di quello in 
1 , in 5 triplo , &c. 

Ma Woifio dimofira, che tal método, ce
rne eché piaufibile , é ingannofo , e fondato 
fopra falfi fuppofli : perché quefio método 
prefuppone , che noi abbiamo un grado di 
calore, coll' aggtugne-re un' oncia d'acqua 
calda a undici di fredda, due gradi, coll'ag-
giugnere due oncie a dieci, &c. Egli pre
fuppone , che un femplice grado di calore 
operi fullo fpirito di vino nella palla con 
una forza fcempia, un doppio con una for-
za doppia , &c. Finalmente, egli fuppone, 
che fe l'effetto é prodotto nel Termómetro 
dal calore deil'aria ambiente , ch5 é qui pro
dotto dalt'acqua calda, l 'ar ia abbia lo ftef-
fo grado di calore che Tacqua. 

Ma niuna di queíle fuppofizioni é vera: 
concioffiaché , quanto alia prima , conce-
dendofi i l calore deil'acqua calda egualmen-
te diñribuito per la fredda, un grado di ca
lore verra allora diftribuito per 11 parti , 
due p e n o , tre per 9 , &c. Prendendofi dun-
que uguali maífe di acqua , e. gr. una dodi-
ceíima parte di ciafeuna, i l calore non fa-
ra doppio nell 'una, triplo neü'al t ra , cua
druplo in un' altra , &c. 

Dunquc la prima fuppofizione é errónea, 
e tal é pur la feconda ; perché , né i l ca
lore deil'acqua calda é equabilmente diffu-
fo per la fredda , né i l calore dell' acqua 
calda opera uniformemente fullo fpirito di 
vino , cioe non colla fieífa forza durante tut-
to i l tempo della fuá azione. 

Quanto alia terza fuppofizione, i l calore 
deil'aria ambiente opera non folo fullo fpi
rito di vino nella palia, ma anche su quel
lo ch ' é nel tubo, e percib tantoquefioche 
quello faran mutat i . 

T E R N A R I A M i f u r a . V . l'art. MISURA . 
TERNARIO , aggiunto di numero, e va

le raccolto d i tre cofe infierne . — E TERNA-
EJ fi dicono anche certi Verfi Tofcani in 
terza r ima. 

TER-
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T E R N O , punto de' dad!, quando am-

bedue fcuoprono tre punt i . 
T E R R A , in Inglefe, E a r t h , nellaFilo-

fofia Naturale , uno de' quaííro elementi 
voígari o peripatetici , che vien definito , 
una íbíknza femplice , fecca e fredda; e 
come ta le , un ingrediente nella compofrzio-
ne di tutt ' i corpi naturali . Vedi ELE
MENTO . 

Si dee ben oflTervare , chel' elemento Ter
ra é una materia aííai diverfa dalla ttm? ful
la quale noi camminiamo: Anftotile aven-
¿o mefTo per fuo primo elemento i l freddo 
e fecco; per dargli un nome acconcio , cer
co fra i diveríi corpi quello, che piu fe g[i 
avvicinafle i i l quale eífendo la Tena ^ egli 
diede ai fuo primo elemento cotal denorai-
nazions : febbene, prendendo cosi una pa
rola , ch'era ñata ufata per una cofa diffe-
rente, fu caufa che una gran parte de' fuoi 
feguaci correííe in un errore ftravagante, e 
fupponeífe, che quefta Terra foífile, abita-
b ü e , fofle un elemento. Vedi PRINCIPIO. 

TERRA, nella Chimica, é i l quarto de-
gli elementi, o principj Ch imic i , ne'qua-
Ji tutt ' i corpi fono r i fo lv ib i l i col fuoco . 
Vedi PRINCIPIO . 

Dopo di aver eflratto lo fpirito, i l zo l fo , 
e la flemma, e. gr. dal v ino, cío che reüa 
nella Aorta é una materia fenza gufto, fen-
za odore, e polverofa , non capace d'eífe-
re follevata per diñillazione, o difciolta per 
foluzione , e fi chiama térra , o tena da-
m n a t a , ovvero caput mortuum. Vedi CA-
PUT mortkum. 

Si fuppone , che quefta tena fia la ba-
fe, o fubfiratum di t u t t ' i corpi; e quella, 
in cui rifiedono gli altri principj. E l l aé tu t -
to cib ch 'é folido , e.gr. in un corpo aní
male o vegetabile, c ioé , tutta la parte va-
fculare\ i l refto eífendo fughi . Vedi SOLI
DO, VASO, VEGETABILE, &C. 

TERRA , nella Storia Naturale , é una 
materia foffile, o terreftre, di cui é princi
palmente comporto il noflro Globo ; i l ca-
rauere clelia quale fi é di non eífer diífolu-
hile con fuoco, né conacqua, né con aria; 
di non effere trafparente, d'eífere f i i x f u f i -
bíle áxz la pietra ^ e ¿j conteneré general
mente quakhe grado di graífezza . Vedi 
FOSSILE . 

D i queae t eñe alcune fono femplici ed 
immutabih; alt |e, comporte e graífp. Del-
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la prima fpezie é i l geífo, la pomice, e la 
pietra fracida; della feconda, o fpezie com-
pofta, fono ibo l i d 'ogniforta, roffi, biau-
c h i , e b run i ; la tena di follone , le diver* 
fe forte di tena medicinale, come la C r é t i 
ca , 1' Ungarica, la Turc ica , la Suecica , la 
tena Lemnia , la Terra di Mal ta , la t e n a ñ -
g iüa ta , &c . A quefia claífe fi riferifeono pa-
rimente le argille , o t e ñ e tegnenti o fan-
gofe , fórmate in vafellamenti da'vafaj. Ve
di ARCILLA, CRETA, &C. 

Quefle t e ñ e fono tutte chimicamente n -
fo lv ih i l t in un olio , un po' di fale acido 9 
&c. e in una calce , che é la bafe, o la 
tena propriamente cosí detta . Si veggano 
le diverfe forte di t e ñ e , deferitte ne' loe 
proprj ar t icol i , GESSO, POMICE , BOLO , 
SÍGILLATA Tena y &c. 

I Naturali generalmente annoverano la 
rena fra le fpezie di tena ; febbene cont 
poca proprieta : Eífendo le arene, in rigo-
re , una forta di crif iai l i , o di piccoli fel-
ci trafparenti, calcinabili^ e , celi'addizione 
d'un fale á lca l i fiffo, f u / i b i l i e convertibi-
l i in vetro : e percib íi debbono propria
mente ridurre alia claífe delle pietre. Ved i 
RENA , e PIETRA . 

Col mezzo della rena fi rende fertilé la 
tena graífa, ed atta ad alimentare i vegeta-
b i l i , &c . perché la pura tena é foggetra a 
coalefeere , o conglutinarfi , in una maífa 
dura e coerente, come in creta; e la tena 
cosí incorporata, e in certo modo incollata 
infierne, farebbe aífai difadatta a nutriré le 
piante. Ma fe fi frammifehia con fimiUer-
ra V arena, "cioé criftalli dur i , che fono indif-
folubili nelf acqua, e fempre ritengono la lor 
figura, quefli terranno i pori della tena aperti, 
e la térra íteífa fcioltae non commeífa, e i n 
tal modo daranno luogoai fughi di moverfi , 
afcendere , &c. ed alie piante di nutrirfe-
ne. Cosí un vegetabile, piantato nella re
na fola, o nella graífa gleba e tena fola , 
non riceve alcun incremento, mafenmuo-
re come di fame , od é íuffocato : ma íi 
mefehi Tuna coll 'altra, e la maífa diven
ta fertile. I n eíFetto, col mezzo della re
na , la térra fi rende in certo modo orgá
nica : col confervare in eífa una forta di 
pori , e d' interftizj , vienfi ad effettuare 
qualcofa di análogo a* vafi , mediante cui 
i fughi della tena poífono condurfi , pre-
pararíi , digerirfi , circolare , cd alia fine 

X x 2 fepar 
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fepararíi per efcrezione e gittarfi nelle radi-
<ci delle piante . Vedi ACQ.UA e VEGETA-
2IONE. 

Gittare nella TERRA . Vedi l'articolo 
G l T T A R E . 

TERRA, nella Geografía, queña palla , 
o Globo Terráqueo fopra cui abitiamo , e 
ehe confifle in Terra e Mare. Vedi TER-
JIAQUEO Globo. Vedi anche OCÉANO. 

.La T e r r a , confiderata in diverfe relazio-
n i , o abitudini, fa ilíbggetto della Geogra
fía e della Geometría • V . GEOGRAFÍA &C. 

Si dimoílra , che la figura della TERRA 
é quafi sferica, cosí : La Luna fi vede fo-
vente ecliffata dall' ombra della Terra ; e in 
tu t t i gli ecliífi queft' ombra appare circo-
lare , per qualunque verfo ella fia proietta , 
o verfo 1' Oriente, o verfo TOccidente, o 
i l Settentrione, o il Mezzogiorno, comun-
que varii i l fuo diámetro , fccondo la mag-
giore o minor diílanza dalla Te r r a . 

Quindi ne ílegue, che i'ombra della Ter
ra , in tutte le fituazioni, c realmente có
nica; e per confeguenza , i l corpo, che ¡a 
butta, cioé la Te r ra , é quaíi sfcrico. Ve-

. di OMBRA . 
La caufa naturale di queña sfericita del 

Globo é , fecondo i l Cavr. Ifacco N e w t o n , 
i l gran principio d'attrazione, che i l Crea-
tore ha impreífo su tutta la materia deli 'Uni-
verfo j mediante il quale tutt1 i corpi , e tut
te le parti de' corpi fra di loro vicendevol-
xnente s' attraggono. Vedi ATTRAZIONE. 

Lo fleflb é la caufa della sfericita delle 
gócele di pioggia , d i argento v ivo , &c . 
Vedi GOCCIA , SFERICITA1, &e. 

La diciamo quaíi sferjea; perché le inc-
gualita della fuá fuperficie- 1' impedifeono d' 
cífere perfettaraente tale . Oltre di che , 
Huygens , e i l Cavr. Newton han no dimo-
í l r a to , che la Terra é pih alta e piu grofla 
fotto í 'Equa ío re , che ne'Poli: tanto che la 
íua figura fia appreffo a poco queíla d'una 
sferoide oblata , la quale in fuori íi gonfi 
verfo le parti Eqnatoris , e fi faccia piatta 
o contratta verfo i Pol i . Huygens determina , 
che la ragione del diámetro raaggiore al 
minore fia come 578 a 577 . Vedi MON-
TAGNA, SFEROIDE, PENDULO, &C. 

La ragione di quefla difuguaglianza íi de
duce dalla rotazione diurna dellaTVmz ful
la fuá affe \ come fi é di gia dimoftrato in 
fuella del Solé , Vedi SOLÉ , 

T E R 
Qucüa rítondez/a della Terra fi confer-

ma , in oltre, dall' eííerfi fovente veleggia-
to all ' interno della medefima : la prima vol-
ta fu neH'anno 1519 , allorché Ferdinando 
Magcllano fece i l giro di tutío i! Globo in 
1124 giorni . L'anno 1557 1' Ingle fe D r a -
ke fece lo íteíTo in 1056 giorni : 1' anno 
1 58Ó il Cavalier Tommafo Cavená i sh fece io 
fleíTo viaggio in 777 giorni ; Simón Cardes , 
di Rotterdam , 1' anno 1590 ; e l ' anno 1 5 9 8 , 
Oliviero N o o r t , Olandefe, in 1077 g io rn i ; 
Gugl. Corn. van Schcuten , l'anno I<5I 5 , in 
749 giorni ; Jacopo Heremites e Giovanni 
Huygens , l'anno 1623 , in 802 giorni : i 
quali tut t i facendo continuamente vela da 
Levante a Ponente giunfero alia fine in Eu
ropa , dond'eran partiti ; e nel corfo del 
lor viaggio oífervarono , che tutt ' i fenome-
n i , s ide 'C ie l i , che della Terra , corrifpon-
deano a queña figura sferica e la eonfeííavano. 

Cib che la Terra perde di fuá sfericita a 
caufa de' monti e delle valí i , non é cofa 
punto notabile; poiché la piu alta eminen-
za é appena equivalente al piu minuto tu-
moretto della fuperficie d'un limone, é pih 
fenfibile cib ch' ella perde peí gonfiamento 
delle parti Equatorie. Vedi MONTAGNA . 

I l Cavr. Ifacco Newton fa i l maggior diá
metro 34 miglia piu grande del minore , 
fiffando la ragione , come ^92 a 6 8 8 . Se 
la Terra foflfe in uno ñato fluido, la fuá r i -
voluzione intorno alia fuá affe le farebbe 
neceffariamente prendere una tal figura , 
poiché , effendo la forza centrifuga grandif-
íima verfo 1' Equatore , iv i i l fluido s' al-
zerebbe e goníierebbe i l piíi: e che cib deb-
ba eflfere ora cosí , pare neceífario per r i -
tenere il mare nelle regioni equinoziali dall' 
inondare la Terra in que* contorni. 

Si aggiunga, che gli fperimentí fatti su 
penduli, che debbon e líe re di differenti lun-
ghezze , per dondolare eguali volte qui ed 
all ' Equatore; provano la ñefia cofa. Vedi 
PÉNDULO. 

I n vero i l Sig. d e l a H i r e , e i l Sig. D^r-
ham hanno fatto vedere , che queífa di-
verfita pub nafcere dal maggior calore, o 
dalla maggior rarita deli' aria la che q u i ; 
avendo eífi oífervata una íimile variazione 
fra i penduli quando fon rifcaldati e fred-
di , e quando fono ín vacuo ed all' aria 
feopena. M a , oltre che i l Cavalier Ifacco 
Nevam e'ú Sig.JBermullt hanno fcartateque^ 

fíe eau-
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fíe caufe come infufficienti; 11 Sig. Caffini 
ha trovato, che i gradi d'un Meridiano fi 
fanno piü grandi, a mifura che piu ciinol-
triamo vcríb la Linea , di una ottoccntefi-
xna parte di ciafcun grado / i l che mctte 
fuor di dubbio lo sferoidismo della Terra . 

Gl i Antichi aveano varié oppinioni circa 
la figura della Terra : alcuni, come Anaf-
firaandro, ¡a voleano cilindrica; ed altri , 
come Leueippo, in forma ditamburo» Ma 
la principal oppinione íi era, ch'ella foíTc 
piatta ; che 1' Orizzonte vifibüe folie i l con
fine della Te r ra , e 1' Océano il confine dell' 
Orizzonte ; che i Cieli e la Terra al di fcv 
pra di queíi 'Océano foííero íut ío 1'Univer-
fo vifibüe, e che tutto ció ch'era fotto 1' 
Océano folíe Hades . Del qual parere fu ro
ño non folo diverfi degli antichi Poeti eFi-
lofofi , ma anche alcuni de'Padri Crift iani , 
comeLattanzio, S. Agofiino, & c . Vedi AN-
TÍPODI . 

I I P. Tacquet cava alcune graziofe con-
clufíoni dalla figura sferica della T e r r a , co
me i0 . Che fe quaiche parte della fuperfi-
cie della Terra foífe del tutto piaña , un no
mo non potrebbe fopra camminarvi piu rit-
to i di quel ch'ei farebbe sul lato d'una 
montagna: 2O. Che la teña del viaggiatore fa 
maggiore fpazio di cammino che i l fuo pie-
de; e piu ne fa un uomo a cavalio che un 
ahro A pié , come quegíi che move eguali ar
d i l di circoli maggiori: 30. Che alzandoíi 
perpendicolarmente un vafo pleno d'acqua, 
alquanta di qnieít' acqua andra continuamen
te fcolando fuori, c puré i l vafo refiera fem-
pre pieno ; ed all ' incontro, fe un vafopien 
d'acqua íi cala in giu perpendicolarmente, 
benché nulla fuori ne fcol i , puré egli ceííe-
ra d'eífer pieno: per confeguenza ilmedefi-
mo vafo contiene piu acqua al pié d' un 
monte, che in fulla cima; perché la fuper-
ficie dell'acqua é compreíía e ridotta in un 
fegmento d' una sfera piíi piccola abbaífo che 
di fopra. Tacq. Aflronom. L . I . c.2. 

^ L a magnitudine della TERRA , e i l numero 
di miglia che i l fuo diámetro contiene , fono 
flati variamente determinati da varj Autori 
antichi e raoderni. I I modo di giugnervi fi 
e col trovare laquantita di un grado d'un gran 
cjrcolo della T>rm. Ma quefto grado fi trova 
anai differente, fecondo i differenti metodi 
e íírumenti pofti in ufo , e fecondo i diver
fi OíTervatori. Vedi GRADO. 
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I l método oflervato dal Sig. Norwood-, c 

dagli Afironomi Franzefi P i c a r á , Caffini, 
&c. cioé , di mifurare la diftanza fra due 
luoghi remoti fullo üeflb Meridiano, é fen-
za dubbio i l migliore; e fu efeguito con ta
le ecceííiva accuratezza , fpezialmente dal 
Sig. Caffini, chedifficilmente fi pub afpetta-
re qualcofa di piu o di megíio . Secondo 
queft' Autore , i l circuito o circonferenza 
della Terra é 123750720 piedi di Parigi; ov-
vero , 134Ó50777 piedi inglefi; oVvero , 
2 5 0 ^ i - i miglia di Statuto Inglefi : onde, 
íupponendofi la Terra sferica, i l fuo diáme
tro dee effere 7967 miglia di Statuto ; eper 
confeguenza i l fuo raggio ( radius ) o femi-
diamctro , fi pub prendere in un numero tondo 
per 200000000 piedi: la fuá íuperficie fark 
199444206 miglia; che moltiplicandofi h% 
y del fuo femidiametro, da i l folido conte-
nuto del Globo della Terra 264850000000 
miglia cubiche. 

Sulla fuperficie della TVmi fi concepifcono 
gli fteffi circoli, che fulla fuperficie della Sfe
ra del Mondo di gia defcritta; aae, un EQUA-
TORE, ECLITTICA , TROPICI , Circoli Po-
LARI , MERIPIANI , ORIZZONTE , PARA-
LELLI , &c. a' quali fi rimanda i l Lettore, co
me altresl agli articoli SFERA e GLOBO. 

Si accorda ora generalmente, che i l Glo
bo Terráqueo abbia due movimenti ; Tuno 
diurno, intorno alia fuá propria aífe, nello fpa
zio di 24 ore; i l quale coftituifce i l giorno na-
turale o n y ü h e m e r o n . V . DIURNO MOTO. 

L'al tro , annuo , intorno al fole , in un' 
órbita o tratto el l i t t ico, ^ 3 6 5 giorni , e5 
ore , i l quale coftituifce 1' anno. Vedi A N -
NUALE e ANNO. 

Dal primo facciam derivare le diverfít^ del 
giorno e della notte. ( Vedi GIORNO , e N o x -
TE ) E dal fecondoricaviamo le viciffitudini 
delie fiagioni,Primavera,State&c.V.STAGio-
NE,PRIMAVERA, ESTATE, INVERNÓ, &c , 

Veggafi provato i l moto della T e n a fot
to 1' articolo TERR A nelf Aftronomia. 

Nel GlohoTenaqueo fi diííinguono tre par
tí , o regioni, cioh 1. La parte efterna, o fia la 
croí la , che fi é quella da cui nafcono i vegeta-
b i l i , e fon nutriti gli animali. — 2 . La parte 
di mezzo , o intermedia , la quale é poífeduta 
da' foffili, e fi ftende piu oltre di quantó mai v i 
fia penetrara la fatica degli uomini . — 3 - La 
parte interna, o cén t ra l e , la quale é ignota a 
n o i , comecché da molti Autori fi fupponga d i 
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natura magnét ica; da a k r l , una mafía , o 
sfera di fuoco; da a l t r i , un abiíTo; o rac-
colta d'acque, circondata dagli flrati della 
T e n a \ e da a i t r i , uno fpazio cavo e vo
t o , abitato da animan , che hanno i l lor 
Solé , Luna, piante, ed altri comodientro 
i l medefimo. 

A l t r i dividono i l corpo del Globo in due 
parti , eme la parte ejierna, ch' eífi. chi ama
no la buccia o gufcio (cor íex) , e che in sé 
racchiude tutta ¡a proíbndita o maffa degli 
ñrati della Terra : c V interna, che noccio-
lo ( nuckus ) appellano , di natura diverfa 
dalla prima, e pofleduta da fuoco , acqua , 
o fimili. Vedi NUCLEUS , CORTEX, &c . 

La parte efterna del Globo, o rappreíen-
ta inegualitadi, come valli e mont i ; odel-
Ja é piaña ed a livello ; o fcavata in <:ana-
l i , feffure, l e t t i , &c . per fiumi , laghi , 
mari , &c. Vedi FIUME , LAQO, OCÉA
NO, &c. 

Quafi tu t t i í Naturali fuppongono, che 
quede inegualitadi fulla faccia della Terra 
lleno provenute da una rottura, o fovver-
ílone della Terra , per la forza de' fuochi 
od acque fotterranee. La Terra nel fuo ña
to naturale ed originario, Cartefio , e do-
lpo \m Burne t , S í e n o , fVoodward, Whif ionr 
ed a l t r i , la fuppongono eífere ñata perfet-
tamente rotonda , piaña , ed equabile ; e 
ne traggono principalmente dal gran Di lu 
vio la di lei rozza ed irregolare forma pre-
fente. Vedi DILUVIO, TERREMOTO, & c . 

Nella parte efierna o corticale della Terra 
í roviamo varj ñ r a t i , che fi fuppongono ef-
íere i fedimenti di varj fíuííi diluvj , Y ac
que de'quali efíendo ripiene di materie di 
diverfe forte, a mifura che fi feccavano , 
o per entro la térra via ne fcolavano, de-
pofitarono queñe differenti materie, che col 
íempo s'indurarono in iñratt di pietra , di 
xena, di^carbone, di creta, ¿kc. VediSTRA-
T I , CARBONE , &c. 

I I Dr« Woodward ha con fi de rato V afFare 
degli ñrati con grand'attenzione , cioé i l 
]or ordine , numero, fituazione rifpetto all' 
Orizzonte, profonde interfecazioni feffu
r e , colore, confiñenza, &c. edafcrivel'o-
rigine e la formazione di loro tut t i al gran 
Di luv io , o cataclysmus . In quella terribile 
nvqluzione, fuppon'egli, che t u t t ' i corpi 
terreñri di qualunque forta fieno ñati di-
fciolti e mefcolati col!' acque 3 ed in que-
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ñe foñenuti in modo, che folocofiituiffero 
una maffa comune colle medefime. Quefta 
maffa di terreñri particelle, frammifehiata 
con acqua, da lui fupponfi effere ñata al
ia fine precipitata al fondo, eche, fecon-
do le leggi della gravita , le piu pefanti 
particelle foffero le prime ^ precipitare, i n 
di le piíi leggiere nel lor Ordine . Con tal 
mezzo formaronfi gli ñ r a t i , di cui é com-
poña la Terra) e i quali effendo giunti ad 
avere la loro folidita e durezza a poco a 
poco , hanno da quel tempo in avvenire 
continuato ad effer t a l i . Conchiude egli in 
oltre, che queñi fedimenti fieno ñat i alia 
prima tutt i paralelli e conccntrici, e la fu-
perficie della Terra , da eíTi forraata, per-
fettamente piaña eregolare; mache, coll' 
andar del tempo, fuccedendo diverfi cam-
biamenti a caufa de' terremoti , de' monti 
che gittan fuoco, o fíen Vefuvj y & c . r or
dine e regolarita degli ñrati veniffe diñur-
bato e rotto , e la fuperficie della Terra 
in tal modo ridotta alia forma irregolare , 
in cui al prefente la veggiamo . Si offer-
vino altre particolarita negli aiticoli Fos-
SILE , VULCANO , FONTE , ATMOSFERA , & C . 

TERRA, ne l i 'Añronomia , é unode'Pia-
neti primarj , fecondo i l Siñema di Co-
pernico. I I fuo carattere é ^ . Vedi PIA.-
META , & C . 

Nell ' Ipoíefi di Tolomeo , la Terra é i l 
centro del Siñema . Vedi SISTEMA . 

Se la Terra fi muova, o fe reñi ferma ; 
vale a diré , s'ella fia fiffa nel centro, col 
Solé , Cieli , e Stelle che fe le muovan d1 
intorno; o fe, ñando i Cieli e le Stelle ia 
quiete , la T e n a fi muova da Occidente a 
Oriente; egli é i l grand'articolo , che di-
ñingue i l Siñema di Tolomeo da quel di 
Copernico. Vedi COPERNICANO , e TO
LEMAICO S ¡f iema. 

Moto ¿k/Zo TERRA. —LaTelice induñria 
degli Añrenomi della noñra Eta ha raeffo 
la mobilita della Terra quafi fuor d'ogni 
ragionevole dubbio: nel qual propofito i no-
mi di Copernico , Gañendo , Keplero , 
H o o k , FlamJJced, &c. verran fempre men-
tovati con altiffimo onore. Vedi MOTO e 
HORARIO . 

In fatti lo fleffo moto é ñato foñenuto 
da raolti degli antichi Filofofi. Cicerone , 
nelle fue Tufe. Quafl . afferma , che Niceta 
di Siracufa fu i l primo a feoprire che la 

Terr& 
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Tena aveffe un moto diurno , per cul ella 
s1 aggiraffe intorno alia fuá affe nello fpa-
zio di 24 ore: e Plutarco, de Placi t , Ph i -
lofoph. accenna , che Filolao fcopri i l di 
leí moto annuale attorno al Solé. Cent' 
anni in circa dopo Filolao , Ariílarco i l 
Samio , propofe i l moto della Terra in ter-
mini piü forti e piü chiari , come ce n 
aflficura Archimede , in ^rew^r. 

Ma le oppinioni religiofe del Mondo Pa
gano furono caufa , che tale domina non 
veniíTe raaggiormente coltivata . Conciof-
fiaché , eííendo accufato di facrüegio A r i -
fiarco da Ckante ,-perché fmuoveífe Veíta , 
e le Deitíi Tute lan dell' Univerfo dal loro 
luogo; i Fi'ofofi cominciarono a tralaícia-
re una si pericolofa propoOzione. 

M o l t i Secoli dopo , Nic . Cufano ravvi-
•vb rantico Siítema, nella fuá Doft . dePt-
gnorant. ed afferi il movimento della Ter
ra', ma queflo dogma non acquiflb che po-
chiffimo crédito final tempo di Copernico , 
i l quale fece vedere i l grand'ufo evantag-
gj del medefimo nell1 Aftronomia, ed ebbe 
immediatamente dal canto fuo tut t i que' 
Füofofi ed Aíl ronomi, che ardirono fcoílar-
fi dall'oppinion voigare , né íi ritennero 
per le cenfure EcclefiaíHche. D i modo che 
Kcplcro fuo contemporáneo non ebbe fcru-
polo di gridare: hodierno tempore prceflantif-
fimi quique Philcfophorum & uí/ironomorum 
Copernico adftipidantur: feEia e/i hxc glacies y 
v 'mc 'tmus fuffragiis melionbus : caterii pene fo-
la objiat fuperjiitio aut me t í a a Cleanthibus, 

Gli argomenti , allegati contro i l moto 
della Terra , fono deboli e fr ivol i . I prin-
cipali fono , 

1. Ch'ella é un corpo peíante , ed aífai 
difadatto al moto. 

2. Che fe la Terra íl dovtile moveré at
torno alia fuá affe in 24ore , tutte le no-
fíre cafe , fabbriche , &c. cafcherebbono . 

3. Che i corpi non cadrebbono fopra i 
luoghi perpendicolarmente fotto di loro : 
né una palla di cannone, &c. e.gr. tirata 
perpendicolarmente dal fuolo , ricadrebbe 
indietro fopra lo fleffo campo. 

4- Che é cofa contraria alie parole della 
Scrittura: e, 

5' Che ripugna a' noñri fenfi , i quali 
ppprefentano la Terra i n ripofo , e i l Solé 
in moto. 

Gli argomenti per lo moto della TVm? fo-
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no di un'altra forta , e feco portano altra 
foggia d'evidenzaj eííendo dedotti da attual 
oífervazione e fenomeni, e non gia da bíz-
zarre e fantaftiche fuppofizioni di t imidi 
zelatori. Eglino fono i feguenti : 

1. I I Solé comparira egualmente in mo
to , o la Terra come fe flafle ferma , ad 
uno che n 'é fpettatore fulla Terra ; o fia 
che i l Solé frmova realmente intorno alia 
Terra in quiete ; o fia che la Terra ñ mo-
va attorno al Solé in quiete. 

Pe rché , fupponete laT^rm in T , ( T a v . 
^J' lromm. fig. 15. n .z . ) e i l So!e in 1 ; al-
lora i l Solé fí vedra in Y • E fupponete , 
che i l fole proceda in un 'ó rb i t a ' , circón-
dando la Te r r a , da 1 a 2 , egli allora fi ve
dra ín ^ ; e s' ei procede piu in la fino 
a 3 , cgii fi veárk in n , e cosí egli ap-
parra, ch'ei vada avanti, fecondo 1'ordine 
de' Segni nella Eclittica. 

Supponete in oltre la Terra in 1 ; e ü 
Solé in S; fi vedi'a ora i l Solé in SSÍ: va
da avanti la Terrp da 1 a 2 , parra agli 
abitaníi delia Terra , che i l Solé fía proce-
duto da ÍQÍ a ^ e fe la Terra procede fi
no a 3 , fi vedra i l Solé avanzato piu ol
tre da a $ ; e cosí ancor piu oltre , fe
condo le fucceííioni de'Segni delP Eclittica. 

Cosí egli appare, che i l Solé egualmen
te fi mova , o fía ch'ei veramente fi mo-
va, o che fiia fermo ; tanto che Tobfaie-
zione prefa dal fenfo non é d'alcuna for-
za. Vedi VISIGNE. Ma ancora, 

2. Se fi fuppone che uno de'Pianeti fia-
fi moíTo un certo fpazio, da Occidente ad 
Oriente; i l Solé, la Ter ra , e gli altri Pia
net i , infierne colle flelle fiííe, parranno ad 
un abitante di cotal Pianeta, come fe tut
ti fi fieno moñí giufto tanto all ' intorno 
del medefimo peí verfo contrario. 

Perché , fupponete una fiella'M ( fig. 16. 
n0. 2 ) nel zenit d'un abitante d' un Pia
neta collocato in T ; e fupponete che i l 
Pianeta fi fia rivolto fulla fuá affe da Po
nente a Levante ; in un certo fpazio di 
tempo, i l Solé S fara arrivato al zenit di 
T ; indi la fieila I , poi N poi la Ter ra 
L , ed alia fine la ñella M d i nuovo. Dun-
que all'abitante del Pianeta pan^ , che i l 
Solé S colla Terra L , e le ftelle I , N # 
M , & c . fi fieno moffí attorno al Pianeta 
per un verfo contrario. 

Cosí agli abitanti de'Pianeti, fe di talí 
ve 



ve ne foffe) parra come a noi 4 che la sfe-
ra del Mondo , col Solé , Stelle , e tut t i 
gli altri Pianeti, fi rauova attorno a loro 
da Levante a Ponente. Ed in conformita, gli 
abitatori del noftro Planeta, la T e n a , fo
no íolamente foggttti alie fteffe inganne-
voli apparenze che quelli degli a l t r i . 

3. Le orbite di tutt ' i Pianeti includo* 
no i l Solé , come centro comune di loro 
tutte : raa folo le orbite de' Pianeti fupe-
riori fono quelle che includono la T e n a , 
la quale per altro non é nel centro di al
cana di effe, come abbiamo gla dimoíha-
to fotto gli ar t icol i , SOLÉ e PIANETA. 

4 . Provandofi che ] 'órbita della Tena 
íia fra quelle di Venere e di Marte j ne 
í iegue, che la Terra fi debba rivolgere aii' 
imorno del Solé: perché, ficcome ella gia-
ce dentro le orbite de' Pianeti fuperiori , 

J l loro moto comparirebbe in fatti difu-
guale ed irregolare ; ma non farebbono mai 
llazionarj, né retrogradi, fenza quefta fup-
pofizione . Vedi STAZIONE e RETROGRA-
DAZIONE• 

5. Dalle orbite e periodi de' varj Piane
t i attorno al Solé , e della Luna e de'Sa-
le i l i t i attorno alia Terra , a Giove , e a 
Saturno, egli c evidente , che la legge di 
gravitazione é la fleíTa verlo la Term, Gio
ve e Saturno, che veríb i lSoIe; e i tem-
y i periodici de' varj corpi moventi attor
no a ciaícuno fono nella fteífa ragione al
ie lor varié diftanzc da' medeílmi . Vedi 
PERIODO e DISTANZA . 

Ora, certo fi é , che full'ipoteíi del mo
to annuo della T e n a , i l di lei tempo pe
riódico s'accorda efattamente con quefta 
legge, avendo tale proporzione fra quelli 
<li Marte e di Venere, quale hanno i va-
j j altri corpi diretti colla íkífa legge, va
le a d i r é , i quadrati de' periodi fono in 
t u t t i , come i cubi delle diftanze dal cen
t ro delle lor orbite . Ma fupponendofi fer
ina la T e n a ) quefta legge é rotta con tut
ea eforbitanza. 

Concioffiaché, fe la Terra non fi muove 
¡attorno al Solé ;] i l Solé dee moverfi colla 
Xuna intorno alia Tena : ora la uiñanza 
del Solé a quella della Luna effendo 10000 
a 4 6 ; e i l periodo della Luna elíendo me-
IÍO che 28 giorni 5 i l periodo del Solé non 
fi troverebbe di meno d i 24 anni , Jaddo-
ve in fatti non é che un fol anco . La 

qual fola confiderazione ii Sig. Whifion cre
de di pefo fufficiente a decidere la contro-
verfia fra i due Siftemi, ed a flabilire per 
fempre i l moto della T t n a . Vedi R i v o -
LUZIONE, ANNO, &C. 

I n luego che , fupponendofi che la no-
fira Terra fi fía una volta aggirata intorno 
al Solé in un'órbi ta circolare , i l cui fe-
raidiametro foffe uguaíe all' origínale di-
fianza della T e n a dal Solé fei gradi dopo 
i l fuo perihelion) i l periodo annuale fi tro
verebbe efattamente e maravigliofamente 
uguale al lunare dell' antico anno folare , 
che foííe efattamente commenfurato ; con-
tenendo 12 mefi finodici, o 13 periodici, 
eioé 355 giorni , 4 ore, 19 minut i . Vedi 
MESE e ANNO . 

6. Si é offervato, che le diftanze di cer-
te ftelie fiíTe dal Zenit fono varié in varj 
tempi dell'anno . Quella particolarmente 
della fiella polare dai Polo é ftata feoperta 
dal Sig. Flamfteed con replícate offervazio-
n i , per 7 anni fuccefiivamente , e fie re mag-
giore circa i l Solftizio Eftivo , che circa 
i ' I be rno , di 40 fecondi ineirca : Onde fi 
vede , che la T e n a cangia di fituazione ; 
recedendo dalla ftella polare, e tornando di 
bel nuovo indietro verfo la rnedefima an-
nualmente . Vedi PARALLASSI deir orbha 
della T e n a . 

I I quale argomento fi conferma in oltre 
da cib , che la Terra é piu vicina al Solé 
a Natale che nel mezzo della State ; co
me apparifee, si dali' effe re i l fuo diáme
tro apparente , maggiore in Dicembre che 
in Giugno ; e si dall'eífere i l di lei moto, 
piu veloce d' una 2 5 " . parte nella prima 
fia gione , che nella íeconda : ond' é , che v i 
fono circa 8 giorni di piu nel mezz'anno 
eftivo , cioé da Marzo a Setiembre , che 
nell' iberno, da Setiembre a Marzo. Vedi 
SOLSTIZIO e EQUINOZIO. 

7. O i corpi celefti fi rivolgono attorno 
alia T e n a in 24 ore, o la Tena fi rivolge 
intorno alia fuá aífe in cotal tempo. Ora 
i Pianeti, aggirandofi intorno al Solé, fan-
no le loro rivoluzioni in maggiori o m i -
cori tempi , a mifura che le lor orbite 
fono piü grandi o piu piccole , vale a di-
re , a milura che fono piu o meno rimo-
t i dal Solé. Per confeguenza , fe le ftelie 
e i Pianeti s' aggiraífero attorno alia Ter
ra 5 eglino compíerebbono] ¡s loro rivolu

zioni 
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7Íon i in templ ineguali, fecondo chelelor 
orbite , o le lor di íhnze , foffero inegual-
mente grandi . Almeno , le ftelle fiíTe, le 
quali fono in diftanze Ú prodigiofe djlla 
T e r r a , non íi moverebbero mai intorno a 
ouefta in 24 ore » come fupponfi che lo 
faccia i l Pianeta i l píu vicino . Vedi R i -
-̂OLUZÍONE . 

Q_ueíVé un'improprieta , che fi evita nel 
Siftema , in cui fi luppone che la Terra ñ 
mueva ; e in cui ciafcun Pianeta ñ a t i n t o 
piíi a deferivere la fuá órbita annuale inter
no al Solé , quanto TorbiU é maggiore , 
Vedi ORBITA . 

8. In tutte 1'opere della Natura, che a 
noi fon cognite , fi vede che i l Creatore 
opera co1 raezzi i piu corti , i piu faciti, e 
i piu f smpüci . Ora, fe la Terra fia ferma, 
e fs le llelle fi movono, la velocita di queft' 
ultime deé eífer immenfa ; e puré avrebbefi 
potuto regolare ogni cofa , e corrifpondere 
a tut to, mediante un movimento modérate 
dclla Terra fola. 

Perché la difianza media della Luna dal
la Tena é 57 femidiametri della T e r r a ; i¡ 
ehc, íupponendofi di 3 4 4 ° miglia Geogra-
fiche íl femidiametro della Terra , afcende 
a 196080 miglia. Quindi , la circonferen-
za del circoloj diurno della Luna cffendo 
12313 80 fimili miglia, i l moto erario del
la Luna dee effere 483308 miglia : cenfe-
guentemente in ciafcun fecondo , une fpa-
zio piu piccoio che quello del polfo di un' 
arteria, la Luna, cornecché il piu lento di 
tutt ' i corpi celefti , dee moverfí 3 miglia 
e 5 noni. Vedi LUNA. — Tnoltre, la me
dia difianza del Solé dalla TVm? é 22000 fe
midiametri della Terra , ovvero 75680000 
miglia Geografiche ; confeguentemente i l 
progreflb diurno del Solé , quand'"é neli' 
Equatere, dee efiere 475270400 miglia: e 
percib nello fpazio di un fecondo , cioe in 
un batter d'occhie, egli dee moveríi 5480 
miglia. 

D i pib , la difianza del Solé dallaTVmi é 
a qüelia di Marte quafi come uno e mez-
2.0-, a quella di Giove , come uno a cin-
que e un quarte ; ed a quella di Saturno, 
come uno a nove: per i l che, ficcome gli 
fpaz) diurni , e tutte l'altre cefe defcritie 
nello fteffo tempe, fono nella ftefía ragione ; 
Marte in un batterd'occhie dee volare 8222 
miglia; G.ove 28688 j e Saturno 51060 . 

Tom. FUL 7 
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Finalmente, le fieile fifle eflfendo anche di 
gran lunga piu remete dalla Terra che Sa
turno, i l lor meto nell'Equatere, o vicino 
all' Equatere, dec eífere di gran lunga pik 
veloce che quel di Saturno. 

9. Se la Terra fia ferma , e le fielle fi 
rauovono con qualche meto ordinario, i va-
rj Pianeti debbon ciafeuno deferivere varié 
ípiral i che via fen corrano ad un certo ter
mine verlo i l Settentrione, e di Ik ritornino 
al termine eppofio verfo i l Mezzogiorno j 
talvoita piu firette, e talvolta piu larghe.^ 

Perché le difianze de'var; Pianeti dal Ze
nit variano ogni giorno; crefeende fine ad 
un cerco punto verfo i l Settentrione , e di 
la fcemandofi di nuevo verfo i l Mezzogiorno : 
confeguentemente , trovandofi che l 'al t i tu-
dine del Polo é ferapre la ftefia, e che i Pia
neti non ritornano alia fie fio punte del Me
ridiano ; queñi non deferivono circoli , ma 
fpirali . Aggiungafi , che ficcome i var] Pia
neti non mengono la fieffa diflanza dalla 
T e r r a , ma le fono talvoita piu v ic in i , e tal
volta piu in Ta da lei s'allontanano; in una 
maggior diñanza vien deferitta una fpiraie 
maggiore, cd in una minore, appunto una 
minore. 

In oltre, come il lor moto éTpiu lento y 
quando i l Pianeta é piu lentano dalla Terra y 
le fpiralr maggiori vengon deferitte in mi-
nori tempi che le minor i . E ficcome la maf-
fima e mínima drftanza de' Pianeti dalla Ter
ra non é affiífa alio fieífo punto de' Cieli 
i Pianeti fi fon moflí in difíerenti tratti ogni 
giorno fin dal principio. 

10. Si trova per efperienza , che i corpi la-
fsiati cadereda un'altezza notabile non cado-
no ful precifo luogo che giace perpendicolar-
mente fotto di lero ,'raa a Scileecodi loro5. 
cioé alia parte fra Levante e Mczzodl. Vedi 
D l S C E S A . 

Lo fperimento ne fu propofto al Dr. Hook 
Panno 1 6 7 9 , da una perfona , la quaíe fug-
geriva, che fe la Tf rm aveíFe qualche mota 
diurno , i l corpo cadrebbe all' Oriente della 
perpendicolare. 

I I Dr. Hook , m queft' occafione , leíTe 
un difeorfo davanti la Societa Reale , nel 
quale egli cerco i a prior i , di afiegnare qual 
curva fi defcnverebbe da un corpo che 
cade i afiferendo particelarmente , che 1» 
caduta del eorpo non farebbe direttamente-
a Levante , nía tra Levante e. Mezzodi. 9 

y y i l cha 
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¡1 che fu confermato con diverfi a t tua l i fpe 
r i m e n t i . 

i i . Si t r o v a , che la potenza clella gra
v i t a va fcemando a mifura che v o i piíi v i 
a v v i c i n a í e a l l ' Equatore , i i che é una cir-
coftanza, la quale conviene a tutt* i corpi 
che han no un mo to fulla lor aíTe , e ad 
t f f i folamente , come effendo realmente i l 
r i fuhamento neceiTario d i cota! m o t o . V e 
di GRAVITA' . 

P e r c h é , aggiranclofi un corpo fulla fuá 
a íTe, le p a r t i , od appendici del medef imo, 
fianno continuamente proccurando di rece-
dere dal cen t ro . Confeguentemente ; eífen-
i o 1'Equatore un circoio g rande , e dicre-
fcendo t u t t i i paralelii verfo i P o l i , la for-
za centrifuga é g r a n d i í í i m a nel l ' Equatore , 
e discrefce verfo i Poli , nella ragione de' 
diametr i de' paralelii a que l lo 'de l l 'Equa to
re . Ora la potenza della gravi ta determi
na le var ié pa r t í od appendici verfo i l cen
t ro del t u t t o : confeguentemente la forza 
centrifuga, operando contro la potenza del
la g r av i t a , r i tarda la difcefa de' c o r p i , e 
cib i l p iu o v ' e l l a é g rand i í í ima . , 

I I D r . K e i i c o m p u t a , che la forza del
la gravi ta alia forza centrifuga ne l i 'Equa
tore é come 289 a. 1 ; confeguentemente 
un corpo , i v i coliocato , pcrderebbe una 
2Sgaa- parte del pefo, ch' egli avrebbe , fe 
l a Terra flaífe ferma. Per confeguenza, ef
fendo ne' Pol i inf ini tamente piccola la for
za centrifuga y un corpo pefera cola 289 l ib -
bre , i l quale ne l l ' Equatore non. ne pefa 
che 288., 

12. L a feguente é una dimoftrazione at-
tuale del moto áel lz T e r r a , t r a t to da cau-
fe F i f i che ; la quale noi dobbiamo alie feo-
perte del Cavaliere Ifacco N e w t o n ; e i l Dr. 
K e i l la prende per concludente e fenza 
r i fpo í l a . 

Si é d imof t r a to , che t u t t ' i Pianeti gra-
v i tano verfo i l Solé ; e le ofifervazioni c i 
í n d i c a n o , che la Terra gira in torno al So
l é , o che i l So lé gira in to rno alia Terra , 
m tal maniera , che ne vengan deferitte 
eguali aree i n tempi ugua l i . M a fi é i n o l -
tre dimoftrato , che ogni qual vol ta i cor
p i s 'aggirino T u n o in to rno a l l ' a l t r o , e re-
gol ino i l . l o r moto con tal legge, l 'unodee 
per neceflita gravitare verfo í a l t ro : con
feguentemente, fe i l Solé nel fuo moto gra
v i t a verfo la T m a t T azione o reazime ef-
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fendo cguale e contraria , dee la Tena pa-
r í m e n t e gravitare verfo i l Soíe . 

I n o l t r e , lo fleífo Autore ha d imodra to , 
che quando due corpi gravitano T uno ver
fo 1' a l t r o , fenza direttamente acco íkr f i Tuno 
a l l ' a l t r o in linee rette i bifogna che t u t t i e 
due g i r ino in to rno al lo r centro comune d i 
gravita ; percib i l Solé e la Terra fi r i v o l -
gono t u t t i e due attorno al lo r c o m ú n cen
t r o di gravi ta j ma i l Solé é un si gran cor
po rifpetto alia no í l ra Terra , la quale per 
cosí d i ré non é che un punto i che i l co
m ú n centro di g r a v i t é de'due corpi giace-
ra entro i l corpo del Solé fleíTo , e non 
lungi dal centro del Solé . La T e n a , adun-
q u e , gira a t to rno ad un punto , c h ' é nei 
corpo del Solé i e gira percib at torno al 
S o l é . Q . E . D . 

Per non diré d i p iu , i l fupporre la Ter-
ra i n quiete confonde e diftrugge*tutto 1'or-
dine e 1'armenia del l ' U n i v e r í o , ne annul-
la le leggi , e ne fconvolge e difunifee fra 
di loro le p a r t i , e toglie al Creatore ia me
ta del pregio della fuá opera , e a g l i u o m i n t 
i l p laceré di con templar la . I n effetto, c i ó 
rende ineftr igabi l i e i n u t i l i i m o v i m e n t i 
de' Pianeti , i quali a l t r imente fono p iani 
e f e m p l i c i . T a n t o che que' tal i A f t r o n o m i 
m o d e r n i , che han no aífer i to fimil do t t r ina 
col maggior zelo , fono ílati coflret t i a met-
tcrla da can to , quando fono venut i a com
putare i m o v i m e n t i de' Pianeti . Ne íTuno 
d i loro s'accinfe ma i a computare q u e ñ i 
m o v i m e n t i in i fp i ra l i v a r i a b i i i ; ma i n t u t t e 
le i o r o T e o r i c h e eglino t á c i t a m e n t e fuppon-
gono che la Terra fi muova fulla fuá aíTe t_ 
i n modo , che le fpiral i diurne fi conver-
tano i n c i r c o l i . 

C o s í i l Gefu í t a R i c c i o l o , i l quale , per 
comando del Papa, s'oppofe al moto della 
Terra , con tut te le fue forze , come a co
fa contraria alia Sagra Scrit tura nu ' lad i -
meno , per formare Tavole A ü r o n c m i c h e , 
le qual i alquanto comportevolmente a l l ' of-
fervazione conven i í fe ro , fu obbligato a r i -
correre al moto della T e r r a , come a fuo 
ún ico r i f u g i o . 

L o confeífa francamente De Chales , un 
a l t ro della ñeífa Compagnia . l ' P. Riccio-
„ lus — nullas tabulas aptare potui t qu& 
i , v t l mediocriter obfervationibus refponáe' 
„ rent j n i f i fecundum Syflema Terra met* r 
m non o í l a n t e , c h ' e i ci chiamafle in ajuto^ 

„ tutte. 
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tutte le aííiñenze foreüiere e foratede-

„ gli Epicicli mov ib iü : talmente che nel-
la fuá Aftronomla Refórmala^ ov'egli in-
traprende di daré Tavole efatte de', rao-

„ vimenti ceiefti , egli da nell' ipotefl del 
moto delia Terra K . De Chales JJiron. 

Reformat. 1. X. c. i . 
Dunque i l Siftema, che fuppcne la Ter

ra in quiete , non é per fe ñeflfo di verun 
t i fo , o íignificanza neli' Afironoraia ; né va
le punto di piu nella Fiíica : perché dajui 
non fi pofifono per alcun verfo dedurre ife-
nomeni principali ; ma i di Im feguaci fo
no sforzati a ricorrerc all ' immediata agen
cia della Deita , ( ü che "t^3 Fjfica ^ 0̂ 
fleífo che reduñio ad abfurdum nella Geo-
nietria ) od a ragioni e principj ignoti . 

Alcuni contramano i l moto della T e r r a , 
come contrario alia Rivelazione ; facendo-
fi raenzione, nella Sacra Scrittura , del le
vare e tramontare del Solé ; d'eíTerfi egli 
fermato in tempe di Giofué , e d'eífer egli 
andato indietro in quello d'Ezechia. 

Ora , per prendere i l vero fenfo di quefH 
paffi , bifogna fíabilire le leggi dell'inter-
pretazione. i . N o i fupponiamo, dunque , 
che le varié parole della Scrittura abbia-
no le loro varié idee corrifpondenti alie 
niedefime; e che il lor fenfo da un uomo 
fi prenda , nel quale cotefte idee vengono 
eccitate colla lettura . — 2. Che le parole 
ciella Scrittura , lette attentamente, fíe no 
baftevoli ad eccitare cotali idee in una men
te non preoecupata . — Quindi , 3. Ne fie-
gue, che Dio debba aver dato le definizio-
ni delle parole , che nella Scrittura s' in-
contrano; ovvero, eh' egli fupponga nozio. 
tú p r i o r i , e ce n'e lafci prendere il lor fen
fo nella via ordinark . — Quindi , 4. N o i 
conchiudiamo , che fi debbano affigere al
ie parole della Scrittura quelle fole idee , 
che occorrono ad una perfona , la quale 
vede o confidera le cofe íkífe dicui fi par
la . Vedi DEFINÍZIONE . 

A l t ro , percib , non s'intende per la le-
vata del Solé , che i i di lui riapparire nell' 
Orizzonte, dopo ch'egli era flato nafcoíio 
f^tto i l medefimo : e peí fu o tramontare, 
un oceultazione delSole, prima vifibilenell' 
Orizzonte . Qaando percib i l Predicatare 
dice , Ecclef. 1. 5. J/ Solé f t leva , e tra
monta , e rttorna a l fuo luogo \ egü fenza 
dubbio nuir altro intende , fe non che i l 
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Solé , i l quale prima era nafcoíio , fi vede 
ora nell' Orizzonte \ e dopo eííervi egli fla
to ben vifibile , fi nafeonde di nuovo , ed 
alia fine riapparifee neli' Oriente. Perché tati
to folamente appare ad una perfona che of-
ferva i l Solé ; e percib tanto , e non píii , 
fi efprime da'Sagri Scrit tori . 

In fimil guifa, quando in Jof. x. 12 , 1 3 , 
fi dice, che i l Solé e la Luna fi fono fer-
mati '•> tutto cib, che per iñazione s'inten* 
de, fi é , ch'eglino non cangiaron di lua-
go , in rifpetto alia Terra . Perché quel Ge
nérale , col diré fermat ; , o S o l é , fopra Ga-
baon, e o Luna , fopra la valle d i A j a -
Ion ; altro piu non ricercava , fe non the 
i l Solé , i ! quale allora fi vedea fopra ¿i 
quella Cit ta , non cambiaífe h fuá fitua-
zione. E dall'ordinare, ch'ei facea, al So
lé di confervare la fuá fituazíone, farebbc 
ingiuflo d'inferiré , ch' egli fi muova at-
torno alia Terra in quiete. 

Gaffendo , in modo afla-í pertinente ai 
„ prefente propofito, diflingue due volumi 
„ facri , Tuno feritío , detto la Bibbia ; jt' 
„ altro, N a t u r a ^ o i l Mondo ; avendo Id-
„ dio manifeftato fe fteífo con due lumt , 
„ Tuno di rivelazione, e 1'altro didimoflra-
„ zione . I n conforraita, gli Interpreti del 
„ primo fono Teologhi, del fecondo, Ma-
„ tematici. Quanto alie materie di feienza 
f, naturale , fi debbon confultare i Mate-

matici i e quapto agli oggetti di Pede , 
„ i Profeti ; posché i primi non fono men 
„ Interpreti, o Appofloli , dati da Dio agli 
„ uomini , che i fecondi. E come giudi-
„ cherebbefi , che il Matemático vada er-
„ rante, ed. efea dalla fuá sfera, ogni qual 
„ volta ei pretendeííe di difputare, o deci-
„ dere di qualche articolo di Pede con prin-
„ cipj di Geometría ; cosí bifogna conce-
„ dere , che i Teologhi non vadan meno 
„ fuori de' lor l i m i t i , quando s'arrifehiano 

a pronunziare fopra un punto di feienza 
„ naturale ( ch 'é oltre la capacita di chi 
„ non é verfato nella Geometria e neli' Ot-
„ tica ) fenz'altro fondamento che quello 
„ delle parole della Sacra Scrittura, la qua-
„ le non pretende d' infegnar cofa alcuna 

su tal materia. 
„ Per efempj , poffiam citare Lattan-

„ zio ed Agoflino , i l primo de' quali fi 
„ refe ridicolo col difputare , dalla Scrit-
, j tura , centro la rotondita della Terra ; 
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^ ed i l fecondo , centro gil A»típodi , 

Vedi ANTIPODÍ. 
Provata cosí la Terra in moto , íl dee 

in oltre oflervare ? che trovandofi l 'al t i tu-
dine del Polo eííere ia fteffa in tutt ' i tem-
p'i dell' anno , cioe in t u t t ' i punti deila fuá 
órbita annuale, ( 1' Eclittica ) ; egli ne fie-
gue, che la Terra proceda in maniera tale 
Tungo la fuá órbita, che la fuá afTe fia co-
flantemente paraiella all 'aííe del Mondo, e 
per confeguenza paralclla a fe raedefima . 
Vedi ASSE. 

Quefto moto , detto da Copernico moto 
d i librazione , fi puo fufficientemente bene 
metter in chiaro, col fuppone un Globo , 
colla fuá aííe paraleiia a quella del la Ter ra , 
dipinto fulla bandiera, o infegna d'unalbe-
ro di nave , mobile fulla fuá aííe , e con
tinuamente cacciato dal vento d' Occidente , 
mentre' egü fa i l giro di un' Ifola : é cofa 
evidente , che in ogni fítuazione del vafcel-
lo 1'aíTe del giobo dipinto continuera ad ef-
fere paraleiia all' affe del Mondo. Vedi L I 
BRAZIONE, e PAR ALELLISMO. 
, Secondo i principj del Cavaliere Ifacco 

.JStcwton i l'aflc délla Terra ^ in ciafeuna r i -
voluzione annuale, s'inclina due volte ver-
ib 1'Eclittica , e due volte ritorna alia fuá 
prima pofizione . Dalla qual nutazione o 
barcollamento fi fuppone che dipenda lapre-
ceffione de1 punti Equinoziali ; e , come lo 
crede puré i l Sig. Flamfleecl, la para lia ííe 
annua delle flelie fifle parimeníe. Vedi NU
TAZIONE, PRECESSIONE, PARALASSI, &c. 

L a ü t u d i n e della TERRA . Vedi LATITU-
DINE . 

Longitud'me della TERRA. Vedi LONGI-
TÜDINE . 

Inclinazione deW affe della TERRA . Ve
di INCLINAZIONE, ASSE, cd ANGOEO. 

TERRA, nell'Agricoltura , enell'arte del 
Giardiniere. Vedi TERRENO. 

TERRA non provata ^ che gli Inglefichia-
mano untried earth, quel terreno, o t e n a , 
c h ' é nella profondita di fei o fette polüci , 
ove non giunfe mai né zappa né aratro. 

Quefla fi raccomanda aífaiflimo dal Sig. 
Xawreme per fare miglioramenti e riforme 
tanto in giardini da frutti che in o r t i : egli 
ci a í íkura , per fuo propio fperimento, ch' 
ella non cede a veruna forta di compofizio-
ne fatta con arte; ed aggiugne , che fe v i 
fi plantan© i piíi fcelti alberi frutr iferi , que-
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m fubito íi moftrano d' una llraordinaría fa-
nita e vigore : e che fe qualche forta di 
tenere piante annuali fi femina difereta-
mente in quefta térra , raffinata eolio ílac-
cio, preílo la lor cera, colore., &c. fanno 
vedere , ch' elle amano cotal terreno , I 
melloni e i cocomeri non banno biíogno d' 
altra compoíta, che di quefta tena non pro
v a t a : e lo fteífo fparagio profpererk almen 
tanto in quefia tena non provata , fe vien 
meíío nella profondita d' un pié e mezzo , 
quanto con tutta la fpefa ufuale del con-
c i m e . Benché per fiori piíi teneri, e pian
te fo re 11 i ere , non íi trovi che quefla tena 
fia di un' eccellenza fíraordinaria. Per pian
te annuali, prodotte dal femé , pub baila
re una coperta di queña tena non provata , 
della profondita di due poll ici : in altreoc-
cafíoni, vi fi richiede raaggior profondit^ 

TERRA del Giappone . Vedi l'articolo 
JAPÓNICA . 

Ñero d i TERRA. Vedi TarticoloÑERO,. 
TERRA Samia . Vedi SAMIA Te r r a . 
TERRA Lemnia , &c. V . LEMNIA T e n a . 
TERRA figillata . V . SIGILLATA T e n a , 
TERRA d i (apone . Vedi S A PONE . 
Sacchi d i T tuRA , nella Fortificazione . 

Vedi SACCHI d i T e n a . 
Paviment i o T a v o l a t i d i TERRA. Vedi 

TAVOLATO. 
TERRA, in Inglefe, L a n d , in un fenfo 

genérale. Vedi TERRENO , & c . — Q u i n d i , 
Fardel d i TERRA , Vedi FARDEL. 
Oxgang d i TERRA. Vedi OXGANG. 
TERRA arata . Vedi ARATRO. 
Verga d i TERRA. Vedi VERGA d i ier

ra , e Tard land . 
Giugero d i TERRA . Vedi GIOGO d i 

Ter r a . 
TERRA arabtle, in Inglefe, Arable Land y 

detta anticamente A r a l i a , é quella ch 'é 
atía all'aratro ; o che fi ara di tempo in 
tempo attualmcnte. Vedi COLTURA . 

Si ch lama cosi dal Latino arare , da ara-
t m m . Vedi ARATRO e ARARE. 

TERRE d i campagna , Champion , o Cham
pa in Lands , fono terreni non racchiufi ; 
ovvero gran campi, fondi aprichi e fab-
biofij, o luoghi fenza bofehi né í iepi . Ve
di TERRENO, &c. 

TERRA a l t a , u p l a n d , denota fondo al
t o , o come alcuni lo chiamano, tena fef-
w a : con che ella fia oppofla a quella ch 'é 

pan-
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«antanofa , paludofa, o baífa. — Ovvero, 
é un terreno di paíiura, che giace si al
to che non pub eflere allagato da í iumi , 
o da altre inondazioni. Vedi TERRENO. 

TERRA d i ragione ignota . Vedi CATH-
LAND . 

TERRA con Patente . Vedi CHARTER-
LAND. 

TERRE, O Terreni d i Corte . Vedi Co-
URT-LANI>S. 

TERRE, Q fon d i per la F a b k i c a . Vedi 
FABBRICA. 

TERRA popolare. Vedi FOLK-L AND. 
TERRA , detta , Forlet-Land , quel tale 

terreno nel Vefcovato di Hereford in In-
ghilterra, i l quale veniva accordato od af-
fiítaío , dum Epifcoput i n Epifcopatu Jlefe-
r k i affinché i l SucceíTore potefle averio 
per fuá rendita prefente. 

Ma ora cotal coftume é difufato , e gli 
fteffi terreni fi accordano , come a l t r i , in 
affitto ; puré ne confervano fempre i l no-
á i e . Butterfield's Survej/ , fol. 56. 

TERRA d i gleba , o diChiefa . Vedi GLE-
BE-land. 

TERRE tenimentar ie .Veál TENIMENTARIE. 
TERRE d i T a ñ o . Vedi TAÑO. 
Eructare le TERRE . Vedi BBUCIARE. 
Lafciare la TERRA, cioé perderla d i v i ' 

fia , frafe de' Marinari Inglefi , A-?/ the 
- l a n d , ufata per far vela fuor di vifta del-
I-a Ter ra . l a tali cafi dicono, thehavelaid 
the l a n d , hanno perduto di viíla la t e n a : 
e fe un'altra punta di térra efelude la v i 
ña della prima, dicono, thejr have shutthe 

firjl land i n , hanno rinchiufo la prima 
i erra. 

Ejercito da TERRA. Vedi ARMATA. 
Strade d i TERRA . Vedi STRADA . 
Tele/copio da TERRA . Vedi TELESCO

PIO . 
TERRA Damnata . Vedi CAPUTMOR-

IUUM , e DAMNATA . 
TERRA M e r i t a , Vedi TURTUMAGLIO . 
TERRA Petita . Vedi Tarticolo SÜM-

MONS . 
TERRA, negli aníichi libri legali d ' I n -

ghilterra, occorre nel fenfo di fondo o ter
reno , con diverfe addizioni i come, 

Terra Normanomm , i terreni di que' 
Nobi l i Norraanni , che furono confifeati 
dalla Corona , perché i proprietar; tenne-
so col Re di Francia contro il Re Enri-
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eo I I I . — Terra frufea y que! terreno che 
non era ftato últimamente arato . — Ter
ra g í l l i f lora ta ) podere •poíTeduío a titolo di 
pagare ogni anno un gill iflower , o vivuo-
l o . Vedi SERVIZIO . — Terra veflita , ter
reno feminato di grano , e fopra cui an
cor refta la ricolta . —* Terra teflamema-
lis , terreno poífeduto franco da fervizj 
feudall, e che fi pub lafciare in teftamen-
to . — Terra cu l t a , terreno ch' é lavora-
to e concimato , in diílinzione da tena 
incul ta . — Terra affirmata , terreno dato 
ad affitto, o a ferma . •— Terra dominica , 
o indomintcata , terreno patrimoniale d' 
un Feudo. Vedi DEMAIN . — T e n a hy-
data , era térra foggetta al pagamento ddl ' 
hydage. Vedi HIDAGE . — Terra lucra b i 
lis , térra che fi pub guadagnare dal ma-
re, o feparare da un fondo deferto ; o da 
un pafeolo comune , per ufi particolari . 
.— Terra •wainabilts, térra arabile>^—T^r-
ra wareBa , maggefe . — Terra bofealis , 
terren da bofeo, &c. Vedi TERRA, l a n d . 

TERRA extendenda, é uno feritto diret-
to alF Efckeator y ckc. con ordine d'inchie-
dere e trovare i l vero valore annuo di una 
tena ^ &c. col giuramento di dodici uomi-
ni , e di certifícame la ftima in Cancelle
ría . Vedi STIMA, e ESCHEATOR. 

TERRA ferma, nella Geografía, fi pren
de alie volte per un Continente, operquel-
Ja tena che non é circondata dal mare; pesr 
difiinguerla da Kola. Vedi CONTINENTE . 

Cosí T A f i a , 1'Indie , e 1'America Me-
ridionale fogüon diítinguerfi in T e ñ e ferme 
ed lióle . Vedi ISOLA . 

TERRA a t e n a . — Si dice , che le ga-
lere od altri naviglj vanno tena a tena , 
quando non s'allontanano mai dalle Cofte, 
Vedi COSTEGGIARE. 

Ta l frafe fi applica eziandio nel raaneg-
gio a que'cavalli, che non fanno corvette , 
né fpiccan mezzi falti da dieíro , ma cor-
rono bel bello in ful terreno con uno ftret-
to galoppo, facendo folo piccioli falti o lé
vate co'pié d'avanti. 

I I tena a té r ra é propriamente una fe
rie di falti affai baífi e comodi, cheilca-
vallo fa nell'andar avanti, portando alquan-
to in traverfo, e lavorando su due andatu-
re. — I n quefto movimento egli alza tut-
te e due le gambe in una volta; e quand 
elle ílanno in ful punto di fcendere s 

ven-
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vcngono accompagnate dalle gambe ái die-
tro con una cadenza breve e lefta, reggen-
do fempre e fermandofi fuH'anca, in modo 
che i movimemi de' quarci diretani fieno 
aíTai corti e prefti. 

I I termine fi applica puré da' Framefi a' 
ballerini , che non fanno capriole , e che 
appena s'ahan da t é r r a . 

E quindi viene figuratamente applicato a 
quegli Au to r i , i l di cui üile , e dizione, é 
baffo e xampante, 

TERRA, fi dice ií folaio del luogo , ove 
fi fta , benché talora non fia di t e n a . 

TERRA cotta , fi é quella, che é coíta 
nella íornace , effendo üata concia avanti 
per queft' effetto. 

Vare i n TERRA , vale, urtar, navigan-
do, nella u r r a \ e anche, approdare. 

P i g l i a r C ) o prender TERKA , termine ma-
linarefco, dicefi deli' approdare alia tena , 
accoflandovi i l navilio per isbarcare, ímoli
tare , o difmcntare in t e n a . 

TERRA deferta, o che non appartiene a 
mffuno) in Inglefe Wafle , fono que' terre-
n i , che non fono oceupati da qualche per-
fona; ma giacciono in fervizio comune. 
.Vedi COMUNE, e COMMON, i n l a w . 

Si chiama waj le , cioé guaí to , perché i l 
Signare di queíia tena defería non pub r i -
cavarne que! profitto, ch'egli ha daU'altre 
fue tene\ a caafa dell'ufo che altri ne fa, 
•paflandovi e ripaíTandovi. —Sopra quefta 
t ena nefluno pub fabbricare, né tagliar al-
b e r i , fcavare, &c. fenza licenza del Si-
gnore. 

TERRA grajfa , che g" Inglefi chiamano 
loam) é la tena comune fuperfíziale ; con-
fiflente in creta, con una picciola ammiíiio-
ne di rena . Vedi CRETA j e TERRA , nella 
Storia naturale. 

Si oíferva, che la parola loam fi ufa con 
grande incertezza dagli Autori Inglefi ; al-
cuni la prendono per la tena madre ñera , 
defta da loro mould , cioé tena da coltura; 
altri per quella tena roífa che fi adopera 
nelle fabbriche, &c. Vedi TERRENO , &c. 

Tena grajfa , l oam, chiamafi puré una for-
ta di getto, calcina, fatta di queft'ultima 
tena, col temperarla con acqua di melma, 
paglia, &c . Vedi TERRENO , mould ; GET
TO, &G. 

TERRA grttjfa, oTena del Follone. Vedi 
FOLLONE. 
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T E R R i E J g e r . Vedi 1'artícelo AGER . 
TERREE A r a t r u m . Vedi ARATRUM. 
TERR« A r a t u r a . Vedi ARATURA . 
.TERRJE Denar ia tur . Vedi DENARIATUS Í 
TERRTE Legem amittere . Vedi AMITTERE . 
TERREE Lex . Vedi LEX . 
TERRÍE L i b r a t a . Vedi LIBRATA. 
TERRÍE Obolata. Vedi OBOLATA . 
TERRJE Quadranta ta . Vedi Qu ADRAN-

TATA . 
TERRÍE Quadrugata. V . QUADRUGATA . 
TÉRRAS T r i m d a . Vedi TRIKODA . 
TERRÍE U n c í a . Vedi UNCÍA. 
TERRÍE-F/Y/HÍ , fígliuolo deIIa Terra , uno 

fiudente deü'Univerí i ta di Oxford , antica-
mente deñinato negli A t t i pubblici a fare 
difcorfi burlevoli e fatirici contro i Metn-
bri della medefima, a taífarii di corruzioni 
nafcenti, &c. Vedi ATTO . 

T E R R A G I O , preíío gli Inglefi , Ter-
rage, TERRAGIUM, fignificava anticamen-
te un fervizio, in cui un tenente o vaífallo 
era obbügato a! fuo Signore, per arare i l 
terreno e mieterne per lui la ricolta . Vedi 
PREC ARLE. 

A l t r i vogliono , che cib foífe danaro pá
gate per ifcavare, o romperé i l terreno 
nelleFiere e ne'Mercati . Vedi Prc AGIUM . 

Quiet i f tnt de thelenio , pavagio , pajfagio, 
lafiagio , tallagio , carvagio , prifagio & tér
ra g i o . 

T E R R A P I E N O , nella Foríificazione , 
la fommi ta, piat taforma, o fuperficie oriz-
zontale del ramparo, fopra cui fi colloca 
P artiglieria, e ove i difenfori fanno i l lor 
ufizio. Vedi RAMPARO . 

Si chiama cosí , perché giace a livello , 
ed ha fo!o un picciol declivio alia parte efte-
riore per reggere i l retrocedimento del caá-
none. 

Egli termina col parapetto da quella ban
da che guarda la campsgna, e col tallone 
interiore dal lato verío la Piazza: la fuá 
larghezza é da 24 a 30 piedi. Vedi PARA
PETTO , &c. 

T E R R A Q U E O , * un epíteto dato al no-
firo Globo o Terra , confiderato come com-
poílo di té r ra , e d'acqua; che infierne 
cofiituifeono una maíía . Vedi GLOBO , e 
TERRA. 

* L a p a r o l a , come la cofa , ¿ un compofls 
d i térra, e d i acqua . 

Alcuni Fiíofofi, particolarmente i l Dr. 
Bur~ 
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Burnet, taffano la forma e la foggla del 
Globo Terráqueo come rozza, fcempia, e 
difordinata; econchiudono eííere grande af-
furdo i l fupporre, ch' egli cosí venuto fia 
dalle mani del Creatore; e percib dicono 
che i l Diluvio lo abbia refo tale. Vedi D I 
LUVIO. 

Ma altri pofTbno fcorgere un mondo d ar
te di convenienia , anche in queft ap-
parente difordine : i l Sig. Derharn partico-
íarmente oíTcrva, che la diüribuzione del-
la térra e dell' acqua é maravigüofa, tro-
vandofi Tuna porta fopra l'altra in tutte le 
partí del Mondo con tal arte; che v* é un 
giufto equilibrio o contrappefo di tutto i l 
Globo . — Cosí T Océano Seítentrionale 
contrappefa i l Meridionale , e i l Conti
nente Americano é un contrappefo all 'Eu
ropeo» Afiatico , ed Africano. Vedi OCÉA
NO, &c . 

E fe taluno all' incontro alíegaífe , che 
Facque occupano troppo gran parte del Glo
bo , i l quale al creder d'alcuni farebbe di 
maggior ufo, s' egli foífe térra afciutta 5 
rifponde i l fuddetto Autore col far vedere 
che queflo priverebbe i l Mondo della de
bita quantita di vapori e di pioggia: per
c h é , fe le cavítadi , le quali contengono i l 
mare ed altre acque, foífero piri profonde, 
benché la quantita d' acqua foífe la üeífa r 
e folo la fuperficie minore e piu ñ re t t a , le 
evaporazioni farebbono altrettanto minor i , 
poiché elle íi fanno dalla fuperficie, e per 
confeguenza fono in proporzione a quefta. 
Vedi VAPORE, NUVOLA PIOGGIA, &c. 
Vedi anche MONTAGNA , &c . 

T E R R A Z Z O , in Tnglefe Tarrace, Ter-
tace, o Tarasf un paífeggio, o rialto- di 
ierra, o fía un poggetto alzato in un giar-
dino, o in una corte, od una convenevo-
le elevazione per un profpetto . V . V I A L I . 

I I Terrazzo é un' opera di té r ra , d'or
dinario cinta e foftenuta da un forte mu
ro , che le ferve di parapetto, e ch1 é pro-
porzionato alia naturale inegualita del ter
reno . — A l i e volte egli é fatto in tailone, 
o fía in pendió, e coperto di piota. 

Co^m-TERRAZZO, é un Terrazzo alzato 
fopra un altro per uniré due terreni, o per 
ergere un parterre. Vedi PARTERRE .. 

TERRAZZO, Térrasr fi applica parimcn-
te a que' tetti delle cafe, che fono p ia t t i , 
c íopra 1 quali fi pub paífeggiare: corneal-
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tresi a' balconi, che fporgono In fuori. Ve
di TETTO. 

I I Terrazzo é propriamenteil coperto druna 
fabbrica eh ' é in piattaforma; come quello 
del periflillo del Louvre, o quello deU'O/-
fervatorio, laftricato con felci e calcina. 
Tut te le fabbriche delle Nazioni Oriental! 
fono coperte conTerrazzi, per iftarvi fopra 
a prendere V aria frefca, ed anche per gia-
cervi fopra. Vedi PIATTAFORMA. 

TERRAZZO, Tarrafsy una forta groífo-
íana di getto, o calcina, durevole allx aria 
fcoperta, e che per lo piu fi adopera per 
incroftarne bacini, ciflerne, pozzi, ed al
t r i ferbatoj d' acqua. Vedi CALCINA , G I 
STE RN A , &c . 

TERRE-Tw^wf , nelía Legge Inglefc. 
Vedi l'articolo TENENTE. 

T E R R E L L A , M I K P O F H , p k á o l a t ér 
r a , é una calamita ridotta ad una giufta 
figura sferica, e coliocata in modo che i 
fuoi pol i , equatore,&c. corrifpondano efat-
tamente a quelli del Mondo. Vedi CALA
MITA. 

Gilberto comincib a chiamarla c o s í , re
guardándola come una giuüa rapprefenta-
zione del gran Globo Magnét ico, che noi 
abiíiamo . Vedi GLOBO. 

Se quefta T e n e l l a era ben bene bilancia-
ta , e eollocata in un Meridiano a guifa 
d' un Globo, fi fupponea, che ella fi vol-
gerebbe in giro come la Terra in 24 ore 
mediante le particelle magnetiche f le qua
l i la penetrano; ma la fperienza ha fatto 
vedere, che queft' é uno sbaglio . Vedi M A 
GNETISMO . 

T E R R E M O T O , e TREMUOTO , nelía 
Storia Naturale, una veemente fcofifa , od 
agitazione di qualche luogo, o parte no-
tabile della Terra , da caufe naturali; ac-
compagnata d'uno firepito grande fimile a 
quello del tuono , e fovente d'un disfoga-
mento o fortita d'acqua, di fuoco, o di 
fummo, o venti , &c. 

I Terremoti fono i piíi grandi, e i piíi 
terribili fenomeni della Natura. Ariftotile» 
e Pl inio, ne diftinguono due forte, rifpet-
to alia maniera della fcofla, cioé tremito, 
e polfo o fpingimento; tremor, & pulfust 
i l primo é orizzontale, in vibrazioni alter
ne, paragonato alio fcotimento d' una per-
fona che ha la febbre: i l fecondo, P^E-
pendigolare, su e g iu : i Terrmai della 
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qual ultima fpezie íl cbiamano áa Ariílotí-
l e , eziandioj fípueaai, dálla fomíglianza 
del lor moto a quello del bollire . 

Agrícola ne accrefce i l numero, e ne 
fa quattro forte; che Alberto Magno di 
nuovo riduce a t re , c\oh inclinazione ^ quatí-
do la térra libra alternativamente da deílra 
a finiüra \ con che talvolta i montt fono 
fíati portati ad incontrarfi , ed urtare l'un con-
tro l'altro : pulfazicne ^ quand'ella batte su e 
giu come un' arteria: e tremito , quandT el
la fcuote, e tremola o gorgheggia, come 
una fiamma. 

Fenomeni de TERREMOTI . — Le T r a n f a -
ztoni Fdofofiche ci fomminiñrano molte (lo
rie di T e r r e m o t i ; particolarmente d'uno a 
O x f o r d , 1'anno riferito dal Dr. W a l -
l i s e dal Sig. B o y l e . D 'ua altro nello flef-
fo luogo, ranno 1683. dal Sig. P i g o t . E 
d'un altro in Sicilia, in 1(592-3, dal Sig. 
H a r t o p , P. Aleffandro Burgos , e Vincen-
2,io B o n a i u t o ; i l qual ultimo é uno de 'piü 
terr ibi l i , che fi trovino ne i r i r to r ie . 

Egli fcoíTe tutta l ' I f o l a ; e non folamen-
te quefla, ma Na poli e Malta ebbero par
te alia fcoffa. EgH era della fcconda fpe-
i i e mentovata da Ariíiotile e Plinio, cioé 
una pulfazione, o fuccujfione , perpendico-
lare. Era impoífibüe , dice i l nobüe B o 
naiuto , a quaífifia perfona di quel paefe , 
di flare in piedi, fulla térra che ballava \ 
anzi q u e g ü , che ful fuolo giaceano , era-
no balzati qua e la , come fopra un' on
da che rotoli : gli alti muri faltavano pa-
recehj paffi lungi dalle lor fondamenta , 
&c. Philofoph. T r a n f . N 0 . 2 0 7 . 

I í male che fece é Aupendo: quafi tut-
te le fabbriche del paefe furono gitrate a 
ierra. Cinquantaquattro Cittadi eBorgh i , 
óltre un numero incredibile di villaggi , 
reftarono diftrutte, o grandemente mahrat-
í a t e . Baftera Paddurne in prova cib che 
avvenne a Catania, una delle piu celebri, 
antichc , e fiorite Cit ta di quel Regno ; 
Refidenza di varj Monarchi , ed Univer-
f i ta . Quefla Cat ania , famofa una volta , 
ed ora infelice , per ufar le parole del P. 
Burgos-^ ebbe la raaggior parte nella Tra
gedia . I I P.Antonio Serrovita, elíendo in-
camminato a, quella volta, e trovandofi in 
diüanza di peche miglia , offervb una nu-
vola ñera come notte, che fopraftava alia 

vCiuaj e Ik ío rgeano d^lla. bocea del Moa-
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gibello grandi fpire di fiamma, chefifpaf-
ge van tut t 'a l l ' intorno . I I mare tut t ' in un 
tratto comincib a ruggire , e ad alzarfi in 
cavalloni: ed eravi un tale fracaflo, come 
fe tutta 1' artiglieria del Mondo foííe ñata 
in una volta fcaricata. Gli uecelli volava-
no qua e la fuggendo at toni t i , i befliami 
della campagna correan gridando , &c. I l 
fao cavallo e quelli de' fuoi compagni sT 
arreftarono tremando ; tanto che furono 
coftretti a calar di fella . Appena furono 
íeefi in té r ra , che fi videro alza ti dal fuo
lo circa due palmi ; allor quando volgen-
do egli l'occhio a Catania , altro con iíhi-
pore non vide che una denfa nube di pol-
venell 'ar ia . Quefla fu la fcena calamite-
fa: poiché della magnifica e íuperba Cata
nia non reflonne i l minimo veíHgio . I I Sig* 
Bonaiuto ci afficura , che di 18914 abitan-
t i , 18000 ve ne perirono . I I medefimo 
Autore , facendo i i computo degli abitato-
ri delle varié Cktadi e Borghi , prima e 
dopo i l Terremoto , trova che di 25490a 
ne perirono doooo in circa . I b i d . N0. 202.. 

La Giamaica é notabile per Terremoti . 
I I Dr. S loan accenna , che gli abitanti ve 
n'afpettano uno ognt anno . QueíP Autore 
ci fa i l racconto d' unodeH' anno 1Ó87. Uíí 
altro orribile nel 1692 é deferitto da varj 
Autor! anonimi. In due minuti di tempo 
egli. atterrb e fommerfe nove decimi della; 
Ci t tk di Porto-Reale. Le cafe precipitarono 
fubitamente , alia profonditli di 30 in 40 
braccia. P h i L T r a n f a S l . N0. 209. La tér
ra , aprendofí , inghiottiva le perfone ; e 
quefle riforgeano in altre flrade ; alcune nei 
raezzo del porto , e puré íi falvavano 
febbene due mila ne perirono, e mille giu-
geri di térra fprofondarono.. Tutte le cafe 
deli' lióla refíarono abbattute . La Pianta-
zione o maíferia d'un certo Hopk'ms fu 
rimoíTa un mezzo migiio dal fuo luogo . 
Da tutt ' i pozzi, tra un braccio e fei ofeíu 
t e , 1' acqua sboccava dalla cima con un 
moto veemente . I b i d . Mentre da un lato 
della Arada erano inghiottite le cafe, dall' 
altro venivano ammontichiate ; e la rena 
alzavafi nella Arada come 1' onde ncl ma
re , follevando in alto chi v i flava fopra, 
ed immediatamente lafeiandolo cader giit 

'm foffi j e nel medefimo iflante, sboccan-
dovi un torrente d'acqua, rotolava cent^ 
voite e cerno gue1 tor^ i 3 alcuni che s 
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pr€feroatravl,'eda correnti, &c. a Vafcelli 
eá altri piccoli naviglj nel porto, furono 
rovefciati e perirono ; particolarmente la 
Fregata, detta i l Cigno, peí moto del ma-
re e per la fprofondamento del molo , ven-
ne fpinta fopra la cima di molte cafe; I¿>íd. 
Queíto Terremoto era accompagnato d' un 
cupo romoreggiaraento íimile a queilo del 
tuono . In men d' un minuto, tic quarti 
delle cafe, e i l terreno su cui elle ftavano, 
cogli abitanti , furono turti interamcnte 
íprofondaíi fott'acqua; e la picciola parte, 
che. reftonoe addictro , non era cofa miglio-
re d'un raucchio di calcinaccj. La fcoífa fu 
si violente, che gittb la gente a térra fu He 
gtnocchia, o fulla faccia , mentre ciafcuno 
correa qua e Ja per trovaríi un afilo . I I ter
reno fi levava e gonfiava, come ilmareon-
deggiante ; e varié cafe , fempre in piedi , 
furono tramutate e fmcíTe alquante canne 
via da'loro luoghi. Dicefi , che tutta una 
fírada é ora i l doppio piíi larga di prima ; 
e in molti luoghi, ía ierra fi fpaccava, ed 
apriva, e fi chiudea, con tutta la prctlcz-
•za. Delle quali aperture fe ne.poíea vede-
re due o treccnto allá volta ; in alcune di 
queñe , la g ín te reftava inghiottita ; altri 
dalla térra , che ñ chiudea , venivan prefi 
alia cintura , e ílringati a morte; in al
tr i , le fole te (le fi vedeano . Le aperture 
piu grandi inghiottivano le cafe; e íuori d' 
alcune cfcivano fiumi interi d'acque, fpin-
t i su ad una grande akezza nell' aria , rai-
nacciando di diluvio quella parte che i l 
Terremoto avea riípaimiata . 11 tutío era 
accompagnato di puzza e odori offenfivi , 
di ftrepito di montagne cadenti da lungi , 
&c. e i l Cielo in tempo d' un minuto era 
diventato fofco e rolTcggiante , come un 
forno infocato . Nulladimeno per quanto 
ne patllTe la Citta di Porto-Reale, piu ca
fe v i reüarono in piedi , che in tutte le 
altre parti delTIfola. Appena reüb in pie-
di in tutta Giamaica una mafferia di pian-
tazione o ¿ i zucchero . Una gran parte di 
quefte ne fu inghiottita , cafe, gente, al-
beri , ed ogni cofa , in una fola fpacca-
íura : in luogo di che pofcia vi compari-
vano grandi rtagni d' acqua , i quali fec-
candofi altro non lafciarono che rena, fen-
za aicun fegno che v i foffe mai fiato al-
bero o punta . I n diÜanza di piu di 12 

Tomo V I H t 

T E R 26í 
nrglia dal mare , fi apriva la térra e ne 
íchizzava con forza prodigiofa gran quattti-
ta d'acqua nell'aria r ma la maggior vio-
lenza era fra' monti e le nipi ; ed é oppi-
nion genérale' , che quanto piü vicina a* 
mon t i , tandera maggiore la feo fía; e che 
la di quefta ne giaceva la caufa . Quafi 
tuít ' i fiumi arr eítarono i l lor corfo e íi 
chiufero per 24 ore per la cadutadelle mon
tagne; finché gonfiandofi eglino a difmifu-
ra íi faceano nuovi letti ecanali; firappan-
do nel lor paffaggio alberi, &c. Dopo la 
grande feo fia , quelle gen ti che fcamparo-
n o , cor fe r o a' vafcelli de! porto , ove mol
t i fi trattennero piíi di due mefi ; poiché 
le feoíle erano per tutto quel tempo si vio-
lent i , e venivano si fpeííe ( alie volte due 
o tre in un' ora, accompagnate d' un orri-
hile í lrepito, come di vento iratoe tempe- . 
fb fo , o di tuono cupo romoreggiante, con 
foffi di zolfo ) che non ardivano venire in 
térra . Le confeguenze de! Terremoto furono 
una malattia genérale , prodotta da' mali-
gni va por i vomitati dalla t é r r a , per cui 
morirono piü di 3000 perfone . I S i d . 

Dopo la deferizione di quefte orribili con-
vulfioni, non refiera a! Lettore, che ben 
poca curioíita pe i fenomeni men confídera-
biÜ del Terremoto feguito a Lima Panno 
i 6 S y , e deferitto dal P. A l v a r e z di Tole
do, nel quale perirono piü di 5000. perfo
ne : queíio fu della fpezie v i b r a t o r i a , tan
to che nelle Chic-fe fonavano da sé le cam-
pane : o di queüo feguito a Batavia in 1699 , 
deferirte-da W i t z e n : di quello nella parte 
Settentrionale d' Inghilterra , in 1 7 0 3 , de
feritto dal Sig. Tkoretbjy : o , finalmente, 
di quelli avvenuíi nella Nuova-Inghilterra 

. Tanno 1Ó63 , e 1670 , di cui parla ¡1 D r . 
M a t h e r . Onde pafleremo ad occuparlo con 
alcune oliervazioni circa la Teórica de' T e r -
remoti . 

C a n fe de' TERREMOTI . — Qui fon d i -
vifi i Natural i : Alcuni attribuifcono i Ter~ 
remoti ali' acqua , altri al fuoco , ed altri 
aU'aria; ed ognuno di loro con qualche ra-
gione. Per ció concepire, fi dee cífervare, 
chelaTerraabbonda dappertutto di gran fot-
terranee caverne , vene e canali ; partico
larmente verlo le radici delle montagne : che 
di quefte cavita, vene , &c. alcune fono piene 
d'acqua, donde fi compongono\ gelfi,ed abiífi, 

Z z e fon-
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e fonti , e rufcelli; ed altre, piene d'efa-
iazioni ; e che alcune parti della Terra 
fono ripiene di nitro , zolfo, bitume, v i -
t r iuolo , &c. Vedi ABISSO , STRATO, &C. 

Cib premeíTo, i . La Terra ellafteíTapub 
eflere caufa del fu o propio feotiraeníoj al-
lorché feiegliendofi o coníumandofi le radi-
ci , o bafi , di qualche gran maíía , per 
opera di un fluido che lia fot to di loro , 
ella precipita in quefto j e coi íuo pefo ca-
giona un tremito nelie parti adiacenti; pro 
duce uno flrepito ; e íovente un1 inondazio-
nc d' acqua . 

2. Le acque fotterranee poí íono cauíare 
T c r r e m c t i , quando elle traboccano , o s' a-
prono nuovi corfi , ¿kc. Si aggrunga, che 
1'acqua, rifcaldata e rarcíatta da' fuochi fot-
terranei, viene a tramandare fumi , íoffi , 
&c . i quali, colla lor azione sull' acqua , 
od i inmediatamente fulla té r ra fttíía, pof-
fono cauíare grandi feot imenti . 

3. L' aria puo eííer cauía á z T e n e m o t i : 
perché 1' aria , t fíen do una raccolta di fu-
m \ e vapori prodotti dalla, térra e dal l ' 
acqua ; s' ella fi trova rinchiufa nelle an-
guííe vifeere della Terra , i l íotterraneo o 
i l fuo propio nativo calore rarificándola ed 
cípandendola, la for/a, con cui ella proe-
cura di fuggirfene , pub fcuoter la T t r r a : 
quindi ne nafeono diverfe fpezie di Tcrre -
w o t i , fecondo la differente poíizione, quan-
l i ta , &c, dell' aura imprigionata . 

F i n a l m e n t e , i l fuoco é una caufa prin-
cipale de' T e r r e m o t i \ in quanto egli produ
ce la fuddetta aura o vapore fotterraneo ; 
e ' in quanto cotal aura , o fpirito , dalla 
cui diíferente materia e compofizione na
feono i l zolfo , i l bitume, ed altre mate-
l ie inf iammevol i , fi accende per qualch' al-
tro fuoco ch' ella incontra , o per la fuá 
colliíione contro corpi duri , o per la di 
leí miflura con altri ñuidi y col qual mez-
zo crepando 1' aura per oceupare un mag-
gior circuito, i l luogo diviene perleitrop-
po anguflo i a fegno tale che premendo 
cila contro di queüo da ogni banda , ne 
•vengono fcoífe le parti adiacenti \ finch' 
cffendofi ella aperto un paffo , fi fpande e 
fi confuma in un monte che gitta fuoco. 
Vedi VOLCANO , ERUZIONE, &c. 

Ma per meglio trar nel fegno : i l Dr. 
L i j i e r , nelle T r a n f a z . Filofof. N0. 157. é di 
parere j che h caufa materiale del tuono, 
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del lampo , c de' Terremoti fia una fola e 
la medeíima, cioé 1' alito infiammevole del 
p y r i t e s , ch' é un zolfo íuftanziale , e pren
de fuoco da sé . VediPiRiTE, TUONO, &C. 

La differenza fra quefti tre terribiü fe-
nomeni, fecondo l u i , con fule folo in c ib ; 
che queüo zolfo, ne 'pr imi , fi accende neli' 
aria ; e ncgli u l í imi , fut.to térra . I I che 
é una nozione , che Plinio tbbe lungo lem
po avaní id i lu i * quid en'm , dic' egl i , a l i u d 
ejl in térra tremor , quam in nube tonitru ? 

Queflo cred' egli abbondantemente indi-
cato dal medtfímo odore fulfureo , che fi 
trova nelle cofe abbruciate dal lampo , e 
neli' acque , &c. gittaíe su da' Terremoti ¡ 
ed anche neli'aria prima e dopo d i q u e ñ i . 

Aggiungaíi , ch'eglino s5 accordano nella 
maniera dello ílrepito ; i l quaíe vien con-
dotto e continnato come in un treno d' ar-
tiglieria , cui s 'é dato fuoco ; Tuno roto-
lando , e rorooreggiando per 1 aria , pren
de fuoco a mifura che i vapori a fpigntr 
s' abbattono \ e cosí l ' a l t ro , accefo fot tér
ra , in fimil guifa , fi muove con uno ítre
pito incoñante . 

I I tuono, ch' é í'effetto del tremore 
dell' aria , caufato da' medeíimi vapori per 
eífa diíperfi , ha forza abbañanza perifeuo-
tere le noli re cafe; e perché non vi heno 
tuoni e lampi fotterra , in qualche M-A'^O 

ripofitorio cola , non veggo ragione alcuna» 
Spezialraente íe rifleítiamo , che la mate
ria , la quale compone i l vapore ftrepiíofo 
al ditfopra di no i , fi trova in aífai mag-
gior quantita fotterra. T r a n f a z i o n i Fi lofvj i -
che , N0. 202. 

Che la Terra abbondi di cavita, neflun 
10 nega ; e che quefte cavita fotterranee 
íicno, in certi teropi, e in certe íiagioni, 
piene di vapori infiammevoli^ ne fanno ba-
ítevolc teüimonianza i vapori dclle noflre 
miniere , i quaü , accefi , fanno ogni cofa 
come ne' T e r r e m o t i , eccetto che in im mi-
nor grado. Vedi SOTTERRANEE efalazioni . 

Si aggiunga , eífere aííai probabile , che 
11 pyrites folo , fra tutt i i noti minerali ) 
fomrainiíh'i quedo v a y o r infiammevole : con-
cioíliaché niun minerale, o gleba, qualun-
que fiafi , é fulfureo ; fe non in quanto egU 
é del tu t to , od in parte, un pyrites', eche 
non evvi che una (ola fpezie di zolfo, al" 
meno in Inghilterra, i l quale naturalmen
te , ed únicamente dal pyrites fi fomminf 

- ílra, 
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fíra. I I lolfo v i v o , di zolfo naturale , i l 
quale fi trova dentro ed interno de'mon-
t i ardenti, c certamente V effetto della fu-
blimazione ; e quella gran quaníita del me-
defimo, Ja quale, come vien detto, ritro-
vafi intorno all' orlo de' íuddetti monti o 
Volcani che gittan fuoco , non é altro che 
un argómento della lunga duraxione e vee-
menza di que' fuochi .• Pub e fíe re , che ü 
pyrites de' monti che gittan fuoco, fía pm 
fulfureo che quel d' Inghilterra : Ed in fat-
t i egli é certo , che alcuni p i r i t i di queíF 
Ifola fono afTai magri , e coníengono po
co zolfo ; laddove gli altri ne contengono 
afiaiíiirao: ii che pub eíTere una ragione, 
perché 1'Inghilterra fia tanto poco diftur-
bata da'Terremoti; in luogo che T I tal ia , 
e quaíl tutta la Corta del Mare Meditterra-
nco, si grandemente ne foffre : febbene al-
tra ragione fi é i l picciol numero d é * p i r i t i 
d1 Inghilterra. 

Paragonando i Terremoti , íuoni e lam-
pi di quell' ífolá con quelli di queíli altri 
paefi , fi é oííervato , che qui lampeggia 
quafi giornalmente , fpezialmente in lem
po di State, la di rado ; qul i l tuono ed 
i l lampo fono di lunga durata , la paflan 
preílo i, qui i Terremot i fono frequenti , 
lunghi , e t e r r ib i i i , con molti paroíifmi in 
un g i o r n o , e cib per molt i giorni ; la bre-
viffimi , di pochi m i n u t i , e quafi imper-
cetíibiü . A tal propofito Je cavita fotter-
ranee d1 Inghilterra fono picciole e poche, 
compárate colle gran volte di queíV altre 
parti del Mondo; i l che é evidente, poiché 
repentinamente v i fparifeono montagne ed 
ifole interc. 

I I Dr. W o o d w a r d ci da un' al tra Teór i 
ca de' T e r r e m o t i . Egli proecura di far ve-
dere, che i l calore o fuoco fott erra neo ( i l 
quale íia continuamente follcvando acqua 
fuor delT abifío , per provvedere la Terra 
di pioggia, rugiada , forgenti , e fiumi ) 
venendo arrefiato in qualche parte dalla 
Terra , e cosí divertito dal fu o corfo ordi
nario , per qualche accidéntale ripienezza 
od o íhuz ione , ne' pon o paííagg), pe'qua-
l i é folito ad afcendere alia fuperficie; re-
fla , con tal mezzo , adunato piu del na
turale , in una quantita maggiore del fo-
iito , entro un fol luogo ; e percib caufa 
una grande rarefazione e rigonfiamento dell' 
acqua deli'abiflToj mettendola in grancom-
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mozionl e difordini, ed alio íleíTo tempo fa-
cendo un fimile sforzo fulla Terra ; la qua
le venendo cosí ad efpanderfi fopra la faccia 
dell' abiííb ; cagiona quell'agitazione e coa-
cu íiione , che da noi Terremoto s' appella . 
Vedi ABISSO . 

Egli offerva, che in alcuni Terremoti que-
ño sforzo é si veemente , che fpacca eftrác
ela la tér ra , facendo in eíía crepature e fif-
fure di qualche miglia di lungo, le quali íi 
aprono neU'iílante della fcoíía, e di nuovo 
fi chiudono negli intervalii che fon fra lo
ro ; anzi egli é talvolta si violento, che sfor-
za gli firaíi che vi fian fopra, I i rompe del 
tutto , e cosí ne mina perfettamente e fa 
cadere i lor fondamenti ; tanto che man
cando q u e ü i , tuíto quel tratto, fubito che 
la fcoífa é paííata , precipita gih nclT abif
ío , ove refta inghiotti to; follevandofi im-
medlaíamente 1'acqua di queíio , e forman
do un lago nel luogo , ove flava prima i l 
fuddetto tratto, o fpazio di té r ra . Che ef-
feudo fatto queíio sforzo in tutte le direzio-
ni indiífcrentemente, i l fuoco che fi dilata 
e fi eípande da tutte le bande , e proecura 
di guadagnar luogo, e di farfi Arada attra-
verío a tutt i gli otlacoli , urta eguaíraente 
contro 1' acqua deU'abilío di fotto , che con-
tro la térra di fopra, fofpignendola a forza , 
per ogni e qualunque ve río , per cui egli 
poíTa sfogarfi, o trovar un paflaggio, tan
to per le di lei ordinarie ufcite , pozzi, fon-
t i , e per le aperture de'f iumi, quanto per 
le fiífure che fi fon allora di frefeo aperte ; 
per gh cammini , o fpiraglj dell' Etna, o 
d' altri monti ardenti circonvicini ; e per 
quegli aprimen t i ( hiatus ) nel fondo del ma-
rc , mediante i quali P abillo di fotto sboc-
ca nel medefimo, e con eíTo lui comunica. 
Che, ficcome ¡ 'acqua, che nfiede nell'abif
ío , é in tutte le di lui parti pravveduta d' 
una notabile quaníita di calore, e piu fpe-
Zialmenle in quelle, in cui awengono que-
fte ítraordinarie aggrcgazioni di quefio fuoco; 
cosí lo é parimente P acqua , la quale i n 
tal guifa é coítretta ad ufcirne; tanto che, 
quand' ella é girtata fuori , e mcfcolata coIP 
acque de'pozzi, o delíe forgenti de' fiumi, 
e con quelle del mare, le rende aífai fenfi-
bilmente calde. 

Egli aggiugne, che febbene PabiíToéfog-
getto a quefte commozioni m tutte le par
t i j puré- gli effetti non ne fono in venm 
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luogo a lía i notabiü , eccetto che in que! 
paeíi , che fono montuofi, e perconfeguen-
za pietrofi e cavernofi al di íbtío ; e fpe-
zialmente ove la diípoíizione degli flrati é 
tale , che quelle caverne fi aprano e sboc-
chino nelT abiíío , e cosí liberamente am-
mettano, e trattengano i ! fuoco ; i l quale, 
adunandoíi la dentro , é caufa della fcoíTa ; 
poich'egli naturalmente s' incammina evoia 
per quella parte, ov'ei fi trova piu pronta
mente ricevuto, come avviene appunto ver-
fo quelle caverne . Oltre di che , quelle 
parti della Terra , che abbondano di Ü ra t i 
di pietra o di marrno , facendo la piu forte 
oppüfrzionc a qucfto slorzo, ne reflan o con 
tutta la furia e 1'impeto fconquaffate; ene 
foffrono percib molto piu di quelle, che fon 
comporte di ghiaia , rena, e íimü materia 
men tefa e í l re t ta , le quali cedono piu fá
cilmente , e non fanno si gran refiftenza ; 
ma fopra tutto , que' paefi , che rendono 
gran quantita di zolfo , e n i t ro , fono di gran 
tonga, piu degli a l t r i , ofFefi ed incomodati 
á a ' T e n e m o t i i poiché quei minerali coílitui-
fcono nella térra una ípezie di naturalepol-
vere da fchioppo , la quale prendcndo fuo
co , allorché queño s' aduna e s'avvicina, 
cagiona quello Ürepito e raormorio, quel 
tuono íot-terraneo, che fi fente romoreggia-
re rselle vifcere della Terra durante il TVr-
remoto , e coil'aífiflenza della fuá potenza 
efplofiva rende la fcoífa afíai maggiore ; in 
modo che taivolta fa una flrage ediílruzio-
Be orribile. 

E queífa fi é appunto la ragione, percut 
i ' I t a l i a , la Sicilia, la Natolia , ed alcune 
parti della Grecia , fono ñate si lungo tcm-
po , e si fovcnte forprefe e maltrattate da' 
Terremoi i j eílendo quefti paefi tut t i mon
tuofi e cavernofi , abbondanti di faffi e di 
marmo , e in gran copia provvcduti di zol-
i o e n i t ro . 

I n oltre; Che il Mongibello , i l Vefuvio , 
V H e c l a y e gli altri monti ardenti, non fo
no che tanti fpiraglj , i quali fervono alio 
fcarico di queílo fuoco fot,terraneo, quand' 
egli cosí fuor del naturale íi aduna . — C h e , 
ovunque avvenga e fi trovi una ílruttura e 
conformazione tale delie parti interiori del
la Te r ra , che i l fuoeo ne venga a paffare 
literamente e fenza impedimento dalle ca
verne, ov'ei s'aduna , a quegli fpiraglj ; 
(e n ' efce cgli allora prontamente e sge-

volmente, di tcmpo in te ñ ipo , fenza fcuo-
tere o difíurbare la Terra : ma do ve gli 
manca tale comunicazione , o non v ' é gran
de ed aperto a fufficienza i l paíío, in guifa 
ch'ei non pofifa giugnere agli fpiraglj , ei 
leva su e fcuote la Terra , con maggiore o 
minor impeto , giufta la quantita del fuo
co «csl adunato, finch' egli fia giunto alia 
bocea del monte ardente. —Che percib ev-
vi appena alcun paefe molto travagliato da' 
Terremoti , i l quale non abbia una di que-
fte aperture ígnee ; le quali flanno conti
nuamente gitrando fiamme, ogni voitache 
fuccede qualche Terremoto ; fgorgando elle-
no quel fuoco , i l quale , mentre flava di 
fotto, era la caufa del difaífro. — Che , 
finalmente, fenza tali diverfioni, cgli fma-
nitrebbe neüe vifcere della Terra con af
íai tnaggior furia, e faiebbe maggior rovi-
na ch' egli non fa . 

Cosb abbiam veduto ció che poííon fare 
i l fuoco e i'acqua; e che Tuno , o i 'ahra 
di quefti, in certe circofian^e , é bafievo-
le per tutt' i fenomeni de' T e r r e m o t i : Se 
ambedue mancaífero , abbiamo un terzo 
agente, che non é forfe inferiere ad alcu-
no de' fuddetti: I I Lettore non dee reliar 
forprefo, al dirfegli , che queft'é i 'aria. 

I l Sig. A m m t o n s , nelle Memone deW 
A c c a d e m i a delle Scienze ^ A n . 1703« ha un 
particolar difeorfo per provare , che, ful 
psede de'nuovi fperimenti del pefo ed ela-
fiiekh dell'aria , un grado moderato di ca
lore pub ridurre V aria ad una condizione 
capace di caufar Terremoti . Si é dimoftra-
t o , che allaprofondita d i43528 braccia fot
to la fuperficie della Terra 1'aria é folamente 
un quarto men pefante del mercurio. Ora, 
queíla profondita di 43528 braccia é fola
mente una fettantefima quarta parte del fe-
midiametro della Terra . E la vafla sfera 
di la da queíla profondita , in diámetro 
6451538 braccia , pub probabilmente eífe-
re folo riempiuta con aria ; la quale faia 
qui grandemente condenfata, e molto piu 
pefante, che i corpi i piu pefanti che noí 
conofeiamo nella Natura. Ma fi trova per 
efperienza, che quanto piu d'aria fi com
prime, tanto piu lo fleífo grado di calore 
accrefee la di lei elajl icita-, e la rende tan
to piu capace d' un violente effetto: e 
che, per efempio, i l grado di calore dell 
acqua bóllente accrefee V elajiicitü dell'ana 



fiíís di quanto ella ne ha nel fuo ñato na-
lurale, nel Clima d'Inghilterra , per una 
quantitk eguale ad un terzo del pefo con 
cui el'a e premura . Donde poíTiam' con-
chiuderc, che un grado di calore, ü qua-
]e fulla fuperficie della Terra avra folamen-
te un effetío mcderato , pub elfsr capace 
d' uno aííai violento al di fotto. E flecó
me ci vien afficurato , che vi fono riella 
natura gradi di calore raoito piír notabüi 
che quello dell'acqua bóllente ; pub darfi 
che ve ne fía alcuni , la di cui violenza, 
sffiftiía piü oitre daíl5ecceílivo pefo dell' 
aria , venga ad cíFere piü che fufficientea 
romperé e rovefeiare queíl 'orbe fohdo di 
43528. braecia; i l di cus pefo, paragonato 
con quello dcil' aria inchiufa, non farebbe 
che una bagatella . 

TEPVREMOTI A n i f i z i a l í . — La Chimica 
ci fomminilfra un método di fare T e m m o -
t i a n i f i z i a l i , che avranno tutt ' i grandi ef-
fetíi de' na tu rali .• i l che qul aggiugneremo , 
come cofa che pub maggiormente metter 
in chiaro ií proceíTo deíla Natura nella 
produzione di queíti terribiii íenomeni fot-
terra . 

A venti libbre di lima tu ra di ferro aggiu-
gnetene a'trettante di zoifo : mefehiate , im
pártate, e températe i l tutto infierne con un 
po'd'acqua , ficehé vengaíi a formare una 
maífa , mzrz umida , e raezza fecca . Que-
fta , fepolta tre o quattro pié fotterra , in 
fe i o fett' ore di tempo , avra un effetto pro-
digiofo : La Terra cominciera a tremare , 
fcrepolera e fumera, c fuoco e fiamma ne 
fcoppicranno. 

T a l é T effetto anche di due corpi fredeii, 
nel terren freddo: V i manca folo una fuf-
fíciente quantita di quefta miñura per pro-
durre un vero Mongibello . Vedi VOLCA-
NO. Se íi fu p pone fíe che crepi fotto i l Ma-
re , ella produrrcbbe un fifone d'acqua. Ve
di SIFONE. E fe foífe nelle nuvole, 1'effet
to ne farebbe tuono e lampo. Vedi T u o -

| &c. 
TERRENI d i C o r t e . Vedi C o u r t - L a n d s . 
TERRENO , in Ingiefe, g round , nell' Agr i -

coltura, un pezzo di tér ra , odsfuolo; ov-
vero una porzione di térra , atta , o non 
atta ad effere arata e coltivata. Vedi TER-
B-A , POMETO, G l A R D I N O , & C . 

Ogni forta di terreno pub ridurfí a mel-
molo , o paludofo , cretofo, ghiaiofo, e 
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pietrofo. Vedi PALUDE , GESSO , RENA , 
GHI A I A , &c. 

TBRRENO difputabile o litigiofo , ( batta-
b k g r o u n d ) ^ certa térra , ocampi, che giac-
ciono tra V Inghilterra e la Seozia, e de5 
quali per 1' addietro fi difputava, a quale 
de' due paefi apparteneflfero, allorché era-
no Regni feparati. 

TERRENO dominante , ( commanding gro-
u n a ) ncüa Fortificazione , un' altura o ícr-
rem elevato , che fta a cavaliere di qual-
che porto, o Piazza forte. 

D i quedo ve n' ha di tre forte: 10. U n 
terreno dominante d i fronte ch' é un' emi-
nenza oppoíla alia faccia dei porto , e che 
ne batte la fronte. Vedi FRONTE. 

2o. U n terren dominante da r i v e r f o , ch 'é 
un' altura , la quale pub battere la parte 
diretana di una Piazza, o porto. 

3 o. U n terreno che domina a filo ^ o di1 in* 
filata , ovvero terrena che domina l a corti
na i i l quale é un luogo alto , che pub 
coi cannone o col mofehetto fpazzare tut-
ta la lunghezza d' una dritta linea . Vedi 
INFILATA . , 

TERRENO soncimato. Vedi CONCÍM ARE . 
N i c c h i a da TERRENO. Vedi NICCHIA a 

fondo. 
TERRENO melmofo. <— I Marinar! Ingle-

fi chiamano cazy ground , la térra molle , 
limacciofa, o pantanofa. 

TERRENO di p a f l u r a . Vedi PASTURA * 
TERRENO, o fuoio , in Ingiefe r f o i l , 

SOLUM, neli' Agricoltura , e nell'Arte del 
Giardiniere, denota té r ra , o fondo , eon-
fideraío in rifpetto alia qualita della fuá 
térra madre , pe'f la produztone e crefei-
mento de'vegetabili. Vedi TERRA, TER
RENO, mould , VEGETABILE, &c. 

I I Sig. B r a d l e y riduce tutt i querti t enem 
a trecapi, o fpezie , cioé , r e n a , t ena graf-
f a , o t e n a m a d r e , e cre ta . 

Le ghiaie , e tutt' i terreni feoperíi , 
finché fi venga alia térra grarta , fono 
della razza fabbiofa ; e le terre che léga
n o , dalla térra grafía in giü fino alia fal-
dezza del geffo, fi poífono annoverare fot
to la fpezie cretofa . Vedi RENA e CRE
TA . 

La térra graffa , o térra madre , é i t 
mezzo fra entrambe , ed inchiude tutte 
le fpezie intermedie . Vedi TERRA ¿^ j f^ i 
loam. ' 
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Cufcuno di quefli mw?/tendeegualmen-

te alia vegetazione; ma in diverfe propor-
zioni : poiché uno ñioro di creta ha in sé 
i l doppio di que' fali che h,a la ñeffa quan-
tita di térra madre i e quattro volte tanto, 
che ne ha la rena. 

Ora , s' é trovato , che le piante fi ali-
mentano e fuffirtono bensl de' fali o fucchj 
del terreno ^ non gia della térra ñefía . Per
ché in molti fperimenti di vegetazione, ove 
fono ftate prodotte delle piante di quindici 
o venti libbre di pefo , non v ' ¿ ñata veru-
ne diminuzion fenfibile nel pefo della tér
ra . Vedi VEGETAZÍONE . 

Quindi egli parrebbe a prima v i l la , che 
la creta foffe i l t e ñ e n piíi proprio, e la re
na i l men proprio a promoveré i l crefci-
mento delle piante; i l che é contrario alia 
fperienza. La ragione fi é , chele partí del
la creta, eííendo rtrettaraeate impártate in
fierne , non danno fuori cosí fácilmente i 
loro f a l i ; né poíTono le tenere fibredi raol-
te piante farfi Arada per la medeíima, in 
cerca del lor alimento . Ma fe le ¿ i lei 
parti fono ben aperte, eolio fcavarlae rom
perla in minutiffimi pezzi, e fe tali parti fi 
confervano aperte mediante una miftura di 
qualche rena raordente, odaltra fimile ma
teria , queU'Autore aggiugne, che vedremo 
gli effetti del di lei vigore. La rena, daü' 
altra parte, dando prontamente i fuoi f a l i , 
manda fuori le fue piante afifai prefto, e le 
fani germogliare un mefe intero piíi preíio 
che la creta ; ma ficcome ella é cosí folie-
cita , preño fi confuma . 11 calor del Solé 
attrae tut t i i di lei fali di buon'ora nella 
Primavera, ed alie piante non nereftanche 
pochi, di cui elle poíTan lungamente fuíü-
ñ e r e , fe i l caldo continua« 

Ogni fpczie ha le fue piante peculiarij 
le quaii non verranno nell' altra ; ma le pian
te peculiari di -tutte e due i'altre crefeeran-
no nella térra madre, come quella chepar-
tecipa egualmente delle qualita di entram-
be. Non puo dunque negarfi, che la térra 
rnadre fía i l terren migliore e i l piü benéfi
co , qu^ndo fi, pub avere : ma dove non fi 
pub, fe con una miftura d' altre terre eir ie-
fce di fare una compofta che le rafibmigli , 
poífiamo fperare piu da queüa , fpezialmen-
te in piantagioni d'alberi durevoli, che da 
una compofizione di concime od altri ingre-
áienti forzofi , i qual i , come un ecceffo di 
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alimenti e liquori aíTai intemperatf , ben-
ché faccian preño allignare , nulladiraeno 
rendono la cofa di vita corta. La compofi
zione o terreno , che qui s' intende , é un' 
egual quantita di rena e creta ben miñe in 
fierne . Vedi COMPOSTA . Vedi anche Qu A-
DERNO cCorto. 

Generalmente , una miftura di due o tre 
terreni é migliore che un t e ñ e n femplice ; 
fpezialmentc ove i l caldo e ' i fecco fono 
mefehiati col freddo ed urnido. La creta 
meíTa fulla rena o fulla ghiaia , o la rena 
fulla creta, é i l miglior concime. Vedi CON-
CIMARE . 

Ma oltre la natura del* terreno , fi dee 
anche riguardare la di lui profondita , e qual 
terreno gli ñia foíío . ConcioíTiaché i l m i 
glior terreno , fe non é piíi profondo d' un 
piede, e fe ña fopra una creta foda, o fo-
pra dura pietra fredda , non é cosí íertile 
come un terreno piu magro di maggior pro
fondita, o fituato fopra calda pietra di cal
cina, rena o ghiaia, attraverfo a cui poífa 
difeendere l ' utnido fuperfluo , e non venga 
a ñagnare fulla creta o pietra , a render 
fredde le radlei delle piante . Si dee in fat-
t i aver riguardo al Climas perché anche i n 
Inghilterra le crete fredde ed umide fono 
piü fruttifere nella parte Meridionale che 
nella Settentrionale. 

Alcune rególe generali rifpetto a'terreni 
fono le feguenti. 

i 0 . Ogni té r ra , che va in polvere colge-
lo , e cosí ogni forta di terre calde , térra 
ñera , creta gialla (fe non é troppo umida ) , 
e che diventa ñera dopo la pioggia , fono 
buone per grani . 

2O. Quelle terre che portano grandi ar-
bori ed erbe falvatíche, fpini neri , cardi 
erba folta , &c . fono generalmente frut t i 
fere . 

3o. Le fragole , la bettonica , i l timo % 
&c . indicano bofeo, e la camamilla da fe-
gno di térra difpoña per grani. 

4o. Ogni térra che fi riñrigne dopo ilge-
lo e la pioggia , e diventa blanca e piena 
di verrai , che é eftremamente umida, che 
porta feopa, na í íb , boífo, gineftra, mofeó
l o , &c. é di temperatura calda. 

5o. La rena ñera , feúra e gialla , c la 
ghiaia calda e pietrofa , fono generalmente 
infruttuofe. Vedi GIARIMNO , POMETO , 

TSRRENO j in Inglefe mould,o mold , nell 
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Agrlcoltura , denota una forta di terr^ ñe
ra che fi trova dappertutto fulla fupe'rficie 
defla Terra i detta anche tena naturale o 
tena madre: e da áltri anche, tena grajfa, 
o loam. Vedi TERRA , SUOLO , &c. 

j l miglior terreno a propofito pe' Giardi-
nieri , fecondo 11 Sig. Evelyn, é quellod'un 
color grigio nericcio; fecondo ií Sig. 5Wí-
aer, quello di color vivo ca-ftagnino, o co
lor di nocciuola, i l quale fi taglia come bu-
tirro , e non s' attacca oflinatamente , ma 
é corto, tollerabilmente leggiere, fi rompe 
ín piccole zolle , e fi pub temperare fenza 
incroftarfi o fenderfí in tempo fecco, o fen
za convertirfi in calcina in tempo umido. 

Dopo il cañagnino, vengono i colorí feu-
r i grigi »" c roñigni . I cenerini leggieri e 
feuri non fono buoni, eííendo quelli che fi 
trovan eomunemente in fondi aprichi e co-
perti di feope . I l roífo gialliccio é' i l peg-
gioj di t u t í i . 

T E R R E S T R E . — LW//TERRESTRI . 
Vedi UCCELLO . 

Globo TERRESTRE. Vedi GLOBO. 
imevi TERRESTRE. Vedi LiNEATeneJlre. 
P a r a d i f o T E K K E S T R E . Vedi PARADISO. 
Smr^í? TERRESTRI . Vedi STRADA . 
T E B . R I E R , o T e n a r , preííb g!i Ingle-

fi . Vedi RICONOSCIMENTI . 
TERRIER , denota anche i l covile o bu

co , che fi fcavano fotterra le volp i , i taf-
fi , ¡ coniglj, &c. e dov'effi fi ritirano per 
fottrarfi da' Cacciatori, che l i perfeguitano. 
~ Quindi 

TERRIER , fi prende anche dagli Inglefi 
per un certo piccioi cañe che da la caccia 
a1 fuddetti animali, e i l quale, come i l fu-
retto rampa ed entra nel terreno, e contal 
mezzo l i fpaventa e l i morde ; lacerandoü 
co' fuoi denti , o ftrafcinandoli per forza 
fuori de ' lorbuchi . Vedi GANE. 

T E R R I S hms & catams rehabendis p f l 
purgationem, uno feritto o Mandato per un 
Cherico affine di ricuperare le fue terre, be-
n i , o beftiami prima fequeftrati, dopo d'ef-
ferfi egli purgato d1 una fcllonia , per fof-
petto della quale egli fu convinto , e con-
fegnato al fuo Ordinario per giuftificarfi. 

TERRTS & catalUí tentis ultra debitum 
levatum, uno feníto giudiciaJe per reÜitui-
repoderi od effeíti ad un debitóte, i l qua
le é fcqueñrato oltre la quantita del debito. 
Vedi SECUESTRO v 

TERRIS liberandh) uno feritto che mili< 
ta per un uomo convinto per corruzione , 
per portare gli atd c ' l pr^ceíTo davanti al 
Re , e prendere un* amraenda ~per la fuá 
prigionia , e per rendergli le fue terre e 
teaute , e liberarlo dallo fpoglio e dal 
guafto . 

T E R R I T O R I O , Dljlretto^ l'eftenfione 
o circuito d' usa paefe entro i confini , a 
appartenentc alia giurifdizione di qualche 
Stato, C i t t a , od altra divifione^ Vedi D i -
STRETTO . 

E' raaíTiraa, che la Chiefa non ha verun 
T e r r i t o r i o , vale a d i ré , non ha giurisdizion 
temporale ; talmente che un Giudice Eccle-
fiaílico non poffa arreftare perfona alcuna » 
né anche un Prete. 

Quaü in quefto fenfo Cujas dice, che la 
Chsefa ha un Auditorio , ma non g& u« 
Territorio. 

T E R S I O N E , * TERSIO , Tatto di ter-
gere o ripulire una cofa . Vedi ATTRIZIO-
NE , e ABRASIONE. 

* L a parola viene da tero, io¡itopicci». 
T E R T I I internodii pollictsextenfor . Vedi 

EXTENSOR. 
TER TÍO adjacentepropofitio de. Vedi PRO-

POSIZIONE . 
TERTIUS Scalenui. Vedi SCALENUS. 
T E R U N C I O , TERUNCIUS , nell' A n t i 

chita , un' aüai piccola moneta di ramc in 
ufo preíío i Romani. Vedi CONTÓ. 

Scopertafi preíto 1' inconuenienza di tali 
piccioliffime moneté , i l Teruncio andb in 
disufo , ma fe ne ritenne fempre i l nome 
nel contare ; e cosí egli divenne moneta di 
con tó . Vedi MONETA. 

11 Teruncio\ alia prima , era un quarto 
di affe , o libra; quindi , come 1'aífe con
tenca dodici once , i l Teruncio ne contene-
va tre ; donde i l nontó , ch 'é formato dal 
Latino , tres unció . 

I I Teruncio fi ufava anche per un quarto 
di denarius, ficchc quando i l d'snarius era 
a diecer aííi , i l Teruncio ne vafeva due e 
mezzo; e quando i l denaro fu alzato a 1 6 » 
i l Teruncio ne valea quattfo. Vedi E)£NA-
Rius . 

T E R Z A , in Inglefe tierce o feirce, una 
mifura di cofe liquide , come v ino , o l io , &c. 
contenente la terza parte della botte det
ta pipe) o 42 gallons. Vedi MISURA, GAL
LÓN, &c. _ 

TER-
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TFUZA , nella Mufica. Vedi Particolo 

TERZO . 
TERZA, nel gíuoco, una feguenza di tre 

carte dello íleíío colore. Vedi SEQUEKZA . 
TERZA , nella Scherma . V^edi 1' articolo 

GUARDIA . 
T E R Z A N A , TERTIANA, una febbre 

ch' é intermitiente ogni recondo giorno; 
talmente che v i ficno due acccíii in tre gior-
n i . Vedi FEBERE, &c. 

I I método di curar le T e r z a fie, come an
che a! tre febbri, fi é colla china, data in 
foftanza, o in decozione : queft' ultima é 
la mig'iore in coñituzioni debo!i, e dove 
gli acceíTi non fono cosí icgolari; ma é 
mcglio appigliarfi alia foñanza quanto alia 
íicurezza in altrí cafi. Vedi FEBBRE, &C. 

TERZANA l eg i t t tma. Vedi FEBBRE, 
T E R Z A R E , termine d'Agricoltura, ara

re la terza voha. 
TERZARE , in Inglefe t cr t ia tc , ne lPAríc 

del Cannoniere. — T e r z a r e un gran canno-
ne, vuol diré efaminare la groffezza dei me-
tailo alia bocea., per indi giudicarne dtüa 
fortezza del pezzo, e s'egli é baftevolraen-
te fortificato o no. Vedi CANNONE, &C. 

Si fuole far quefto con un compaíío da 
calibro; e fe i l pezzo é di buona portata , 
51 d iámet ro , minore per l'altezza, diviíb 
per 2 , é la groífezza in ogni luogo. Ve
di CALIBRO . 

T E R Z A R U O L O , in Inglefe, petronel, 
una forta d'archibufo, o fchioppo da ma
no . Vedi ARCHIBUGIO. 

TERZARUOLO , e Terzeruolo; vela mi
nore della nave. L'artimone é la maggior 
vela, che abbia la nave, e i l terzeruolo la 
minore i imperocché certe navi portano tre 
vele, una grande che fi chiama ar t imone , 
una mezzana che fi chiama l a m e z z a n a , ed 
un1 altra piü piccola, che terzeruolo s' ap-
pella. 

T E R Z A T O , n e i r ^ W / V ^ Inglefe, tter-
red o t u r c Z . Vedi INTER ZATO . 

T E R Z I A R J C a m n i c i . Vedi 1' articolo 
CANÓNICO . 

T E R Z O , TERTIUS. Vedi NUMERO, e 
NUMERAZIONE . 

TERZA, nella Mufica, una concordan-
za che rifulta dalla miflura di due fuoni cen-
tenenti un intervallo di due gradi. Vedi 
CONCORDANZA. 

Si chiayiia T f r ^ ; perché contiene tre ler-
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m i n i , o fuoni tra gli efiremi. Vedi INTER-
VALLO . 

La T e r z a , in Inglefe t h i r d , in Franzefe 
tlerce •> in Latino t e n i a , non ha alcun no-
me genérale in Greco: ella é la prima del-
le concordanze imperfette; c ioé , di quel
le che ammetteno minorita e maggiorita , 
fenza ceííare d5 tfiere concordanze. — E 
quindi ¿ , ch' ella fi diftingue in due fpe-
zie. 

La prima, che gli Italiani chiaraano d i 
tono (dal Greco d í t o n o s ) o terza maggiore, 
e gV Inglefi greatsr t h i r d , é comporta d i a 
tón icamente á\ tre ternuni , o fuoni, con re
lien ti due gradi o intervall i ; uno de' quali, 
nell'antico Sií lema, é un tuono maggiore, 
e Faltro un tuono minore: ma nel moder
no Siílema temperato egli fono amendue 
cguali, come u t , re , m i ; ovvero , u t , m i . 
Vedi GRADO , TUONO , SEMITUONO, &c. 

Cromaticamente ella é comporta di quat-
tro íerai tuoni; due de'quali fono maggio-
r i , e i l terzo minore: ella prende la fuá 
forma dalla ragione fefquiquarta 4 : 5 . 

La feconda T e r z a , che gli Italiani chia
ma no trihemituono , o femi-ditono , o T e r z a 
minore, e gli Inglefi lejfer t b i r d , é compo
rta, come la prima, di tre fuoni o termi-
n i , e due gradi o intervalli : ma queíU 
gradi, d i a t ó n i c a m e n t e , non fono che un 
tuono maggiore, e un femituono. 

Cromaticamente ella é comporta di tre 
tuon i , due maggiori, ed uno minore; co
me r e , m i , f a y ovvero r e , j a . 

Ella prende la fuá forma dalla ragione 
fe jquiquinta 5 : ó . 

Ma quefte T e r z e fono d' un ufo mirabile 
nella melodía; e íanno per cosí diré i l fon -
damento c lo fpirito del'1 armenia. Vedi 
CONCORDANZA , MELODÍA , e ARMONÍA . 

Si ufano vagamente tanto afcendendo che 
difeendendo; e cib. feorrendo tutt i i gradi, 
come u t , r e , mi ; o r e , m i , f a ; ovvero 
faltando i l grado medio, come u t , m i ; o 
r e , f a . 

M a fi dee ofiervare, che la T e r z a mag
giore ha qualcofa di allegro e di fpiritoío 
nell' afcendere, e qualcofa di grave e di 
malinconico nel calare: la T e r z a minore, 
alfincontro, ha qualcofa di dolce e di te-
nero nell' afcendere, e qualcofa di vivace 
nel calare . — Per 1' ufo della T e r z a maggiore 
Q minore Bella ferie della Scala. V.SCALA. 

Vi 



\ r forso due akre forte di T e r z e , che ib- «ell Ordine profetico di EÜa , ma fenia abban-
Afonanti e vizicfe ^ la prima folaraente donare la fuá cafa 5 moglie, of igl iuol i . 

% a di due femituoni raaggiori, e per L ' Aurore aggiugne , ch 'egli non era pro-
pnamente de 11 T e r z O r d i n e , ma bcnsl del 

•no 

confeguenza d un femituono di meno che 
la T e r z a minore : queda fi chiama T e r z ti 
d i f e t t i v a . 

La feconda ail' incontro ha un femituo
no di piu che la T e r z a maggiore'^ equefta 
Ci chiaraa TetT^a ridondante o fuperf lua. 

La T e r z a difett iva é affai frequente nel-
le arie Italiane, fpezialmente in quelle com-
pofte per gli flrumenti; ma non fi dee ufa-

- fenza necefifita, e raoíta diferezione. La 
rr i 

te T e r z a ridondante é afiblutamente proibita 
T E R Z O O r d i n e , una forta d'Ordine Re-

ligiofo, i l quale oíTerva, a proporzione, la 
íkíTa Regola, e la íkffa maniera di vive-
re , che cert' altri due Ordini if t i tuit i pri
ma. Vedi ORDINE. 

I T e r z i Ordink non fono originalmente crediamo al P. BrunonT1 fu I S ' ^ V v 
Ordini Religiofi, ma aífociazionf di perfo- Agoftino rteíTo : m ^ H L Í n ^ n H 

íecondo , ch'era comporto di gente mari
tata, e fi chiamava V Ordine degli E u n u c h i % 
fotto la direzione di Elia. Tale , fecondo 
íui , é la fondazione del T e r z Ordine 
Carmelitani. Vedi CARMELITANO. 

I I P. Helyot fa vedere, che queflo T e r z 
Ordine non comincib che l'anno 1470 , al-
lorché Sifto I V . permife al Príore ed a' 
Provinciali de' Carmelitani di daré la Re
gola e 1'abito regolare del lor Ordine a 
perfone d' entrambi i fefTi, maritate o non 
maritate , che vivevano in liberta nel Mon
do . D e C o r i a mette S. Luigi Re di Fran
cia nel Terz? Ordine de' Carmelitani. 

I I TERZ' Ordine degli AgoíUniani , fe 

U i m v n f j ' " ? r 
ne fecolari, ed anche maritate, le quali fi 
conforraano , per quanto lor permette la 
l©ro condizione, al difegno, intenzione, e 
rególe d' un Ordine Religiofo, che le ara-
meíte nella fuá Societa, e le dirige. 

Agoftino fleífo : ma gli argomenti , ch' 
egli produce , fono si frivoü , che i l P. 
Helyot oflerva, che non fono neppur degni 
d'eífere confutati. 

I I TERZ' Ordine de' Francefcani fu iníH-
tuito da S. Francefco l'anno 1221 , ñ 1 1 n f a-

I Premonlíratenfi, Carmelitani, Agoftl- vore di períone del] uno e i'altro feíTo , 
ani e Francefcani difputano fra di loro le quah eífendo tocche dalle predichc di 

di eífere üati i primi ad introdurre i Q^ú Santo^, gli chiefero un modo facile di 
n ian i , e Francefcan 
l'onore di eífere fía' 
T e r z i O r d i n i : ma la pretenfione di quefti 
u l t imi fembra la piü fondata. 

I primi pretendono , che i l T ^ K Z ^ O r d i 
ne de' Premonftratenfi abbia cominciato ia 
tempo di vita del lor f'ondatore S. Norber-
t o , i l quale morí l'anno 1134. VediPRE-
MONSTR ATENSI. 

I I P. Diego di Coria Maldonado , Car
melitano Spagnuolo, i l quale ha un parti-
colar Trattato fopra i l T e r z Ordine de' Car
melitani, lo fa derivare immediatamente, 
tanto come i Carmelitani fleffi, dal Profe 

vivere criííianamente : fopra di che egli 
disde loro una regola, le di cui coftituzio-
ni non efiftono ora come feritte da lui me-
defimo, ma folo come ridotte e conferma-
te dal Papa Niccolb I V . 68 anni dopo. 

I I primo Ordine di queüo Santo é quello 
de' F r a ü M i m r i , e comprende i Cordiglie-
r i , i Cappuccini , e i Zoccolanti o Reco-
letti \ i l fecondo comprende le monache di 
S. Chiara ; e i l terzo varié perfone deli' 
uno e dell' altro feflb , che vivono in l i 
berta, e queíle fono cib che noi chiamia-

e fra i g r n r u o m i n i " ' c h ^ h¡nno m o T e r z ' O r d t n e . Vedi FRANCESCANO , RE-
ía t u a , e 1 ra 5 n n P a n T e r S Ordine COLETTI, &.C. 
fatto profeffione^di^quefto O r d i n e ^ qucft, 0rdine ^ ^ folo flabijito 

per perfone fecolari, molti dell'uno e I 'a l 
tro feflb , per arrivare a maggior perfezio-

egli annovera il Profeta O b a á i a h , i l quale 
v i vea 800 anni avanti Cr ido ; e fra le don-
ne, la bisava del noüro Salvatore, fotto i l 

r • •. _ J; c T? : , i» . ' U r • 00— 1 — 
nome , prefo inp reñ i to , di S. Emerenziana. ne ? nanno poicia cominciato a vivere da 
Oueft' O b a d i a h * dic' egli , era Intendente Religiofi , e formato varíe Congregazioni 
mumv , ••- f / 
Quefl' O b a d i a h j dic' egli , era Intendente 
genérale della cafa del Re Achab , men-
íovato nel primo libro de' Re , cap .xvni . 
e difeepolo del Profeta Elia . Dopo aver 
fervito quel Principe , e i di lui fuccef- r-".— v" 
fori , fi ritirb a fervire a Dio , ed entrb equilátero 

Ton;. V I I I . 

fotto varj nomi, come di Rel ig iof i Pen i ten-
t i del T e r z O r d i n e , &.c. 

TERZO Punto , nell' Architettura , ü 
punto di fezione nel vértice d'un triangolo 

A a a Gl i 
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G i i archi o volte del t e rzopunto , e d i e p i u 

corrunen'ente d i 
TERZO acuto dagli I t a ü a n i s' apneilano , 

fono queil i compo í i i di due archi d 'uo cir-
c o l o , che s' incontrano in un angolo in c i 
m a . V e d i ARCO. 

TERZO Punto , nella Profpett iva . V e d i 
F a r t í c e l o PUNTO. 

TERZO rango. V e d i RANGO. 
Vazto di TERZO SuffiSo. V7edi DAZIO. 
Decima del TERZ' anno. Ved i DECIME. 
TERZO, pre í íb g l í l n g l e f í , Thirdmgs, la 

terza parte de! grano che c ie íce nel ter
reno quando mucre i ! vaííallo o poffeíTcre" 
( tenant)) dovuta al Lord o S¡gnore per un 
heriot y entro i l Feudo di Turfat ^ nella Pro
vincia di Herefcrd. V e d i HARIOT. 

T E R Z U O L O , üdceiío di rapiña ; cd é 
i l mafchio, d e l ! ' a l i ó t e . •— G i i Tnglefi chia-
mano T a j f e l , o T i e r c e h t , c ioé Terzuelo , 
cgn i mafchio d i falcone o fparviere . Vedi 
FALCONE e SPAVIERE. 

TERZUOLO, é anche una fpezie di ve la . 
TESEA , nel l ' A n t i c h i t k . V e d i THESEA . 
T E S I , ^THESIS 5 nel leScuole j una pro-

pc í i z ion g e n é r a l e , che una perfona avanza , 
e s'impegna di mantenere. V e d i PROPOSI-
ZIONE . V e d i anche ECTHESIS , METATE-
S I j P A R A T H E S I S i S l N T E S I , PARENTESI , & c . 

* La parda e puramente Greca, dícií , 
pofizione i í b rma ta da TÍCI-^Í , pono, io 
pongo, o e[pongo. 

N e ' C o ü e g j £1 lianno di fpeífo de ' ca r t t l -
] i , che contengono mol tc di que í t e Tejí . 

i — V é dclle Teji k i T e o l o g í a , in M e d i c i 
n a , in F i lo fof ia , in Legge , & c . — I I ¿i~ 
fendere una Tefi é una gran parte dell 'efer-
c iz io , che lo Studente ha da í a re per pal
far a-d un grado. V e d i GRADO. 

TESI , nella Lógica , & c . — O g n i pro-
po í i z íone fi pub dividere in tefi ed ipatefi, 
l a tefi contiene la cofa af íermata o ruga t a , 
e r , ipotefi le condizioni dell ' a f í c rmaz ione o 
d c ü a negazione. V e d i TPOTES i . 

C o s í , i n Euc l ide , Se un t r iangolo ed un 
paralcllogramrno hanno eguali bafi ed M -
t i t u d i n i , (ecco 1' i pe tefi ) i l p r imo é la me
ta del fe con d o , la tefi . 

^érfis e Thefií. V e d i 1 'artícelo ARSÍS. 
T E S O R E R I A , Treafmy , i l ÍUOEO cve 

fi ricevono , íi confervano , e fi sborfano 
]e rendite d1 un Principe . 

I n Ingh i l t e r ra la Teforcria, Treafury , ¿ 

T E S 
una parte dell ' Exchequer , de í t a da a lcuní 
i l baffo Exchequer the lewer Exchequer. V e 
di EXCHEQUER. 

G l i U f i z i a l i de Ha Tefcrc-ia di quel R e , 
o del bailo Exúhequ&r , fono i l Lord Tefe-
r i e r e , un Gancel i iere , un Scgretario , due 
Camet l inghi , un A u d i t o r e , quattro Tdlers, 
un ufíziale ác pells, ufeieri d e ü a Ricct ta , 
un tsgliator di t a g ü e , & c . Si vegga cia-
fcim ufíziale forto i l íuo propio a r n e o í o , 
CANCELLIERÉ, TELLER, TACLIA , CLERK 
cf the Fells, & c . 

A R o m a , fotto glí I m p t r a t o r i , v 'erano 
due forte di Teforerie; V una de í ta JExaHttm , 
ove íi teneva i l danaro def í ina to a íu í teneré 
le cauche del Governo ; V z\ixz Fifcus, ove 
íi confervava queilo d e ü i n a t o per la fuíTi-
ttenza particolare dcli1 Imperatore , e dcüa 
fuá Corte . I n tfferto i ' E r a r i o apparteneva 
ai Popólo , e i l Fifco al Principe . Ved i 
ER ARIO e F i s c o . 

G i i Tngkí i hanno tut tavia qualche fomi-
;glianza di que í la differenza ; ma ella é con-
íufa in Francia , & c . ove i l Re d i ípone af-
í o l u t a m e n t e del T t f o r o pubbl ico , & c . 

Signori della TESORERÍA , Lords of the 
Treafury . — I n luego d' un fo!o Di re t to -
re ed A m m i n i f i r a t o r e delle rendite- del Re 
B r i t a n n í c o , fotto i l t i t o l o di Lord htph 
Treafurer , cioé Gran-Teforiere fi üima 
fovente a p ropo í i to d i metiere queíV Oficio 
i n commifTione , vale a diré , d i de í t inare 
pa recch íe perfone ad amrniniftrarlo con egua-
le autorita , fotto i l t i to lo di Lords Cent' 
mijfiontrs of the Treafury . Ved i TESORIERE . 

T E S O R Í E R E , u n Ú f í c i a k , a c u i é com-
meífo i ! Teforo d ' u n Principe o d' una C o -
mun i t a , acc iocché lo cu í lod i foa , e ne dif-
yonga a dovere per pagare ufiziaü , e per 
altre f p e í e . V e d i TESORERÍA. 

Vfi r j fono q u t í i i Tefcrieri. — I Re d ' I n 
g h i l t e r r a , in quali ta tí'Eiettore d i Brunfui-
c h , é ¿Irci Tejcricre d e 11' I m p t r i o Remano . 
V e d i ARCITESORIERE . — N t g ü Stan di 
Polcnia v i fono cue Gran-Tcjcntri, quelio 
del Regno di Polonia , e qu t l l o del Duca-
to di L i t u a n í a . ^ 

I n Inghi l te r ra i principali ufiziali fotto 
quefta denorainazione fono i l Lord high 
Treafurer, cioé Gran-Tejer i tre , i l Teforieñe 
della Caja del Re i l Teforiere delí1 Arma
te JSJavali, della Guardarcba , della Carne' 
ra ¿el Re, & c . V e d i CAMERLINGO, HO-

USHOLD, 
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USHOID , ARMATA NAVALE J NAVY , 
G ü A R D A R O B A , & C . 

Anticamente v ' era no eziandio un Tefo-
rkre delí Exchequer , Teforiere d i Guerra , 
2?.c> ,— N e ' P a t l i Ca t to l i c i Roman i i l t i to-
]o di Teforiere íi da anche alquanto abafi-
vamente ad un E c c k f i a í t i c o , che ha la cu-^ 

de 1.- R c i i q i r e , e d d i e C a r t e , e del i ' 
A r c h i v i o d' una Chiefa , o d 'un M o n a ü e -
ro . Ved i ARCHÍVIO, &C. 

Quefta d Ígni ta fue cede in certo modo a 
queila degli an t i ck i D i a c o n i , i qual í ave-
vano una fimil carica nella p r i m i t i v a Chie -
fa . Ved i DIÁCONO * 

Gran TESOR IERE dr Inghiltena > Lord High 
Trcafurer of Erigí and v é i] terzo grand' Uf t -
ziale' della Corona ; foí to la cui carica e 
goyerno lía tu t ta 1' en trata del Re cul íodi -
ta nel i ' Exchequer . •Vedi RENDITA e EX
CHEQUER * 

Egt i riceve tal Oficio da! Re , che g l i 
confegna un ba i lón blanco ; e lo tiene fin 
tanro che place ai Re : anticamente lo r i -
cevea ne i i ' atto che fe g l i confegnavano le 
chiavi del T e foro . 

Eg l l ha i l r u ó l o di t u t t i g l i uficiali che 
fono i n qualche modo- impiegat i nei rac-
corre importe , gabelle , t n b u t i , o altrc 
r end i r é della Corona . Egl i da tu t t i i pofti 
di doganieri , in tendcnt i , e v i f i t a t o r i i n 
t u t t ' i por t i di Londra , ed ha la nomina 
d ' ogn l Eschcatox d i C o n t a d o . V e d i DOGA-
NA, &€• 

E g l i folo , od a l t r i i n commiíTione con 
l u i , da in affitto ie Ter re deila C o r o n a , 
e facoka a certe perfone d i qualita di ave-
re i l ior v ino c í en te da dazio , & c . 

L ' a n t i c o í a l a r i o - e r a d i 383 l . roa dicefi 
che ú l t i m a m e n t e fia flato 8000 l . L ' Oficio 
del Lord Trcaínrer é ora. i n corami i f íone « 
V e d i TESORERÍA., 

F/C6'-TESOR IERE d? Inghtlterra , Under-
Treafurer of England, Vt ce-T befan ra rius A n -
gli te, un Ufiziale men^ovato neli o Star. 39 
El i f . e.,7. e i l quale varj aUri S t a t u í i con-
fondono col Tejer i ere áéV ExchequerVedi 
EXCHEQUER. 

? E g l i incalía va i l Te foro del Re alia fine 
ó ' ^ g n i termine ,, e notava i l contenuto del 
danaro in, ogni caíTa v e lo vedea í rafporta-
l e al Teforo de! Re nella T o r r e , per có 
modo, del Qran-Teforiere , & c . 

Nella vacanza deli ' Oficio del G r a n - T e f o -
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riere, egli anche facea nella Rice t ta tutto 
c ib , che fí fa dal Gran-Teforiere íleíTo. 

TESORIERE domejlico , of the heushold , 
é un Officiale che nelf a lienza del Gran-
Magg io rdumo ha facoita , co l l ' Intendente 
ed a l t r i Uf i z i a l i del panno verde , e col 
Magg io rdomo de! Marcfciallato, di udire e 
decidere t r a d u n e n t í , fellonia ed a l t r i deüt-
t i c o m m e í i i entro i l Palazzo del Re. Vedi 
HOUSEHOLD, GREENCLOTH, &C. 

TESORIERE d c i r A r m a t a Navale , of the 
Navy , é un Ufiz ia le che riceve danaro dalT 
Excljcqucr, con p e r m i l í i o n e del Gran Tifo-
riere , e de' Lordí Commiffioners o C o m m i f -
farj che fauna le funzioni di quel pollo , 
e paga íutte le fpefe delle F l o t t e , fecondo 
i cert if icad de' pr incipal i U f i x i a l i d i M a r i 
n a . Ved i ARMATA NAVALE.. 

TESORIERE del Re , o deW Erario del 
Re , Cojferer of the K i n g i Houshold , u n 
U f i z i a l principale della C o r t e , dopo V I n 
tendente , oComptroller, i l quale , nel Co?w-
pting Houfe 1 o Cafa de' C o n t i , ed a l t r o -
ve iu a l t r i tempi , ha una ípezial carica 
ed ifpezione fopra tutt i . g l i ufíziali della 
Cafa , circa i l ior por ta m e n t ó e condotta 
ne' loro impicghi : a tu t t ' i qual í egli pa
ga i f a l a r j V e d i HOUSHOLD % COMPTING-
HOUSE, (SCC 

T E S O R O , , THESAURUS , ffvcrecvpas, e pref-
fo g l i I n g l e f i , Treafure , capitaje o copia 
d i danaro i n riferva Vedi . TESORIERE e 
TESORERÍA . 

TESORO Trovato ,( Treafure T r o v e ^ nella, 
Legge Ingle fe , é quando danar i , oro o d 
argento , a rgen te r í a iavorata , o i Vi piad re 
e verghe , íi t rovano nel terreno in qual
che luogo , e neífuno sa a chi tal roba, 
appartenga. . 

Qusrto dovrebbe naturalmente toce a re 
al tro-/ato re , ma part icolari N a z i o n i han-
no in cib fatto particolari provvediraent i ., 
— G l i Ebre i lo davano al proprietario del 
luego , ov'era. t rovato : la, Giurifprudenza 
Romana era varia i n tal p u n t o a l i e , vol te 
coral Teforo fi dava al padrone d t i fondo y 
alie volte al t rova to re , e talwolta íi, aggiu-
dicava alia T c í o r e r i a . pubblica 

I n Francia ed Inghuterra V ufo g e n é r a l e 
fi é di lequetirarlo peí R e , eccetto nel ca
fo, che un tal beneficio.: venga e ípre l í amen-
te accordato o ceduto dal Re a qualche a l -
t ra perfona/come farcbbe ai Sjgnore del Jteudo^ 
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I n alcuni luoghi della Francia ei fi d i v i 

de in tre par t i , una pe! Re, un peí proprie-
tario del fondo, ed una per lo trovatore. 

Briton dice, eíTer dovere d'ogni fuddito, 
fubito ch' egli ha trovato qualche tefors 
nella t é r r a , di notificarlo al Coroner ( cer-
to ufiziale deputato) del Contado, &c . 

I I caíligo per 1*occultamcnto d ' un tefo-
ro trovato in Inghilterra fi é prigionia e 
pena pecuniaria ; ma fe in qualche fondo 
ti trova una minie ra di metallo , quefta 
fempre appartiene al Signor del terreno , 
cccetto ch'ella fía miniera d 'oro o d' argen
to , la quale anticamente fempre apparte-
Keva al Re , chiunque ne fcífe i l padrone 
del fondo in cui veniva trovara: ma per Ar
to di Parlamento i l Re non ne ha orache 
la preferenza della compra. 

TESSARA COSTA , negli antichi Scrit-
tor i Inglefi . Vedi l'artieolo QuADRAGE-
SIMA . 

TESSELLATO pavimento , Favimentum 
TESSELLATUM , un ricco pavimento di 
kvoro mofa ico , fatto di curioíi piccoli mar-
m i quadri, mattoni , o tegole, detti teffel-

dalla forma di dadi . Vedi MOSAICO. 
I pavimenti teffellati erano aífai in ufo 

nelle tende de'Generali Romani . Vedi PA
VIMENTO , &c. 

TESSERE , in Inglefe weavmg , Parte 
© l 'atto di lavorare un teífuto di panno , 
feta , lino , o altro drappo , fopra un te-
laio, con la fpola » Vedi TELAIO , SPO-
LA , TELA , &c. 

Ev difficile i l diré , con qualche certez-
y a chi noi fiara debitori di quefta ma-

yavigliofa invenzione , quando non volef-
íimo piuttoño afcriverla al ragno , quel 
picciol infetto velenofo , ma ingegnofo, i l 
quale tira eerte fila , infinitamente fine , 
dalla fuá propia foflanza per le papille vici-
íie al fuo ano. Vedi SETA, e TELA. 

TESSERE U panno. Vedi PANNO. 
TESSERE tappezzerk, &c. Vedi TAP-

#EZZERIA , &c. 
TESSERE calze. Vedi CALZA. 
TESSUTO , nel fenfo della voce Ingle

se Weft , una fpezie di tela , o cofa teífu-
t a : come, un tejfuto o treccia di eapelli. 
Vedi T E L A , CAPÉELO, &C. 

T E S T A , capo, in Inglefe, head, tutta 
la parte dell' animak dal eolio in su . Ve
di CAPO* 

TES 
TESTA , fí dice anche la cima d^un ai-

bero , od altra planta. Vedi ALEERO , c 
POTARE . 

TESTA , dicefi anche 1' eñremita d' un 
oíTo . Vedi Osso . 

Quando un offo ha una punta od eüremi-
t\i rotonda, la quale s'avanza, o fporge in 
fuori , in via d' apophyfis o di epiphyfis; fi 
chiama la tefia dell' oflb . Vedi APOFISI ? 
EPIFISI, &C. 

Se i l fuo principio, od origine, é fotti-
le , c fi aggrandifce a poco a poco, fi chia
ma i l eolio. Vedi COLLO . 

S'cgli termina in punta , fi chiama co
rona ̂  corvus, o coracoides, poiché rafibmi-
glia al becco d'una cornacchia. Vedi CO
RONA, CORACOIDES , &c. 

Quando la tefia é piatta, fi chiama con-
d/tuí-, o doppia tefia ; come negli eftremt 
dell'oífa delle dita . Vedi CONDYLUS . 

TESTA, dicefi parimente 1'eílremo d'unt 
mufeolo , c h ' é attaccato od inferito nelT 
olio ñabile , o nella parte non deñinata al 
moto. Vedi M u s c O L O , &c. 

La te/ia del mufeolo é un tendine. Vedi 
TENDINE , e CODA . 

TESTA, di nuovo, fi applica , nell'artt 
meccaniche , alie parti di corpi inanimati; 
c artifiziali . Vedi CAPITALE . 

In queílo fenfo dicefi, che alcuni chio-
di hanno la tefia] a l t r i , un rampino ; al-
t n , ne Puna, né T altro. Vedi CHIODO . 

Cosí parimente diciamo, la te/la d' uno 
fpil lo, &c. Vedi SPILLO. 

TESTA , fi ufa eziandio nella Pittura r 
Scultura, &c . per un' effigie o rapprefenta-
zione di cotal parte del corpo uraano ; ira 
colori , in difegno, in rilievo , od in ifca-
v o . Vedi SCULTURA , BUSTO , &c. 

Le tefie in pittura, prefe dal n-aturale, o* 
fuppoüe ben fomiglianti alia perfona, fi chia-
mano piíi propriamente ritratti. Vedi Rr-
TRATTO. 

TESTA , nell' Archi te t íura , &c. un or
namento di feultura, o lavoro d' intaglio, 
che fovente ferve di chiave ad un arco, ad 
unafafeia, ed in altre occafioni. Vedi*CHIA
VE, e ARCO. 

Quefle tefie fogliono rapprefentare alcuns 
delie Gentili Divini tadi , v i r tud i , ftagioni, 
eta, &c. coi loro at t r ibut i . — Come un 
Tridente per Nettuno, un elmo per Mar^ 
te una ghirlanda di ípighe per Ce rere »̂  u ti-

Cadn.* 
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Caduceo peí Mercurio, un diadema per Glu-
none. Vedi ATTRÍBUTO&C. 

Le tejie di beftie fi ufano parimente in 
íuoghi ad effe convenevoli: come una tefta 
di giovenco, o di pécora, per una beeche-
ria , o cafa da mercatoi una tefla di cañe ^ 
per un canile; una tefla dicervo, o di ver-
ro , per un parco ód una foreña j una tefla 
di cavallo, per una ftalla, &c. 

Nelle metope de'fregj, e d'ahre partí di 
certi antichi Tempj Dor ic i , fi trovanodd-
le rappreíentazioni di tefle ícorticate di gio-
venchi, o di montoni; come fimbolo de' 
fagnfixj che iv i fi faceano. 

NeW Jraldica, le tefle d 'uomlni , beftie, 
uccelli , &c. fi portano neli' Arma, pie-
notte e di fronte , o biecamente ed in pro-
filo \ i l che fi dee diftinguere nel divifarele 
arme. -— Gli Inglefi dicono, Vert a che-
vron guleí, between three Turki heads ^ cou-
ped, flde-faced, proper, verde uno fcaglio-
ne vermigiio , fra tre tefle di Turco , ta-
gliato , a profilo , proprio : col nome di 
Smitb, c i o é F a b r o . 

PreíTo i Medaglifii, le differenti tefle suW 
antiche monete fi difiinguono per le loro dif
ferenti conciature. Vedi MEDAGLIA . 

Nelle medaglie Impcriali , quando la te-
fía v ' é interamente nuda, d' ordinario egü 
é fegno che la perfona non era un Impera-
tore , ma uno de' di luí figliuoli , ol'erede 
prefuntivo deli' Imperio. » 

Sebbene vi fono efempj di perfone , ch 
crano folamente Cefari , e mai non regna-
icno , corónate d'alloro , o adórnate col 
diadema : come all' incontro abbiamo dellc 
tefle d' Imperatori affatto nude. 

Le tejh che fono coperte , lo fono con 
un diadema, o corona, ovvero con unfem-
piice elmo, o con un velo , o con qualch' 
altro coprimento fareftiere; di cui i l diade
ma é i l piu antico . — I I Senato accordb 
per la prima volta a Giulio Cefare di por
tare corona di lauro, la quale dopo lui fu 
prefa da' fuoi Succeííbri. Vedi CORONA , 
DIADEMA , &c. 

Le tefle delle Deitadi fi difiinguono fovente 
per qualche loro fpecial fimbolo. 

TESTA , fi applica parimente a' mof l r i ; 
della maggior parte de'quali fi fuppone fa-
TOlofamente che abbiano molte tefle . Vedi 
MOSTRÓ , &e. 

Dicono i Naturali , che i l ferpeate Am-
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phis&icna) o Cacilia, abbia due tefle. —• I 
Poeti attribuifcono tre tefie a Ecate, a Ge-
rione, ed a Cerbero: íi dice che Tifone e 
Idra abbiano cento tefle. 

Dicefi , che la íe/ía della Gorgone Medu-
fa abbia fatto cader moría la gente colla 
fola vifta . — Ella fu pofcia trafportata int 
Cielo, e refa Coüel la i ione; ov' ella tuttor 
rifplende come parte od appendice della Co-
fiellaxione Perfeo ; continuando fempre a 
difpenfare, come fuppongono gH Afirologhi, 
le íue malcfiche inñuenze fopra la no liras 
Terra . Vedi COSTELLAZIONE . 

Le üelie , &c. della tefla di Medufa, la 
qual anche fi chiama ras algcl dagli Arabi j fi 
veggano fra Taltre di PERSEO . 

TESTA, diconfi parimente leeorna d'una 
fera ^ come d' un cervo, d' un becco , &c. 
Vedi CORNO, 

I cervi múdame o gittan la tefla , cioér 
le . corna , ogni anno ; e ne acquiüano di 
nuove . Vedi MUDARE. 

I I vecchio cervo, o becco, cangra di te-
fia píü prefio che i i giovane j ed i l tempo 
n 'é circa i meíi di Febbraio e Marzo . — 
Avendo eífi gittate le lor corna , fubito fi r i -
tirano nc' bofehetti; nafeondendofi in Iuoghi 
convenienti vicino a buon'acqua, &c. lutt ' 
gi da ogni moleftia delle mofehe. 

Dopo che hanno mudato, cominciano in 
Marzo od Aprile a mandar fuori nuove cor
na ; che alia prima fembrano tanti piccioli 
ramufceHi. 

Nóta te : Se fi cafira un cervo prima ch" 
egli abbia la tefta , cioé i fuoi corni , egü 
non ne portera mai di forta alcuna; e s' eir 
vien cafirato quando ha la tefla > egli dopoi 
non randera ma i , — Se gli fi cava un folo de' 
fuoi tefiieoli, gli raanchera il corno da quei-
la banda ^ fe uuo de'teñicoli gli vien legato' 
su folamente, gli mancheta i l corno dalla ban
da oppoíla. V . CASTRAZIONE, e CASTRARE. 

L ' eta d' un cervo, o daino, fi fuoi cons
tare dal numero delle tefle. — U n cervo di 
prima tefla , di feconda tefta, &c . 

In un anno effi non hanno altro che cioc-
che o nodi, detti flgnificatori delle corna a¥* 
venire. I I fecond' anno quefti appaiono piír 
perfettamente, ma dr i t t i e femplici: cib fa-
la prima tefla o corna, propriaraente dette 
fchidioni, e in un d a i n o , o verghe-
I I terzo anno fi fanno in due aftc , 0 m 
quattroy fe i , o otto ramufcelli. l l quarto ̂  
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fflc portano otto o ciicci : i l quinto , die-
cí o dodici: i l feíio, quattordici o íetíici: 
y fettimo anno portano le loxtefie, o cor-
na , con taníi rami , &c. quanti nc pollón 
portare ; non rnoltipücandoíi mai queiti 
davvantaggio , ma folamente creícendo in 
magnitudine. 

I noffn e le diveríita delle te fie , nel 
lingusggio de5 Cacciatori Inglefi , fono i 
íeguenti . 

Quella parte , che porta le picciole cor
ría íraíveifali , le coma realí, e le cime, 
íi chiama beam , cioé ramp ; e le piccole 
ftriície o righe , che dentro v i fono, íi di-
cono glitters, cioé ícintillc o raggj . Vedi 
RE ALE corno. — Quella ch' é circa,lacro-
fía del ramo , C chiama pearls , cioé per-
le o maglie \ e quella che íla intorno la 
iappola fleíTa , forma ta a guifa di perlet-
t€ , Ti chiama pearls biggcr than the reji , 
cioé maglie piu grofíe de 11' altre .. — La 
horra, o Iappola (¿ur) é vicina alia tefla, 
e cib che íla interno alia borra, íi chiama 
pearlt , pcrle . — L a prima ü cluama antier, 
cioé picciol corno traíverfale; el 'altro fur-
üntlcr i tut t i g l i a l t r i , che crefeono poícia, 
finché Ti venga alia corona , palma o cro
ché y fi chiamano reali o fopra realij i pie-
cioli bottoni o fchidioni circa le cime, íi 
chiamano crochés.. 

Le tejíe vanno parimente fotto varj no-
mi .• la prima tefia fi chiama crovun top , 
cioé cima di corona, perché i bottoncini, 
crochés , vi fono diípoiii in guifa di coro
na . — La fe con da íi chiama palmed top, 
cioé cima palmata, perché i bottoncini o 
piceioli fchidioni v i fono formati come la. 
mano d'un uomo. — T u í t e le tefte, che 
non portano piü di tre o quattro , fíando-
v i in alto collocati i bottoncini , tutt i d' 
un' alteiza, in forma d'un gruppo di no
cí , fi chiamano te [le di tantt e tanti bot
toncini : tutte le tefie , che portan due in 
fulla cima , o che hanno bottoncini doppj 
o piegati , íi chiamano tejie forcute. Tut
te le tefie, che hanno doppie borre, o gli 
antlers , i reali e í bottoncini o fchidioiv 
cini voltati in g iu , al contrario dell' altre 
iefie, fi chiamano tefiefemplici. V.CACCIA . 

TESTA , íi prende anche alie voite per 
tutto l 'uomo. 

In, quefto fenfo diciarao , offerire una 
licompenfa per la teña d 'un uomo, — 

TES 
Nelle: proferizioni fi mette' un pre^zo fuf« 
la tefia dell 'uomo. Vedi PROSCRIZIONE . 

, La C a pita-Jone é una tafia poíla fopra 
ciaícuna tejía 5 cioé impoíizioa di danari, 
tanto per tefia. Vedi CAPÍTAZIONE eTRI 
BUTO . 

TESTA , fi ufa anche per di nota re la re-
lazione di priorita; o cib che viene il pri
mo in una cofa. Vedi PRIOBITA' . 

I n quefio fenfo dicefi, i nomi de gli An
tón dovrebbero fempre comparirc alia tc/lct 
de' loro libri . — Le Prefazicni c ie Let-
tere dedicatorie, vengono alia tefia . — I I 
Governatore efee alia tefia della Guarní-
gicne . 

TESTA, nell 'Arte Militare — TESTA 
del Campo, é la fronte , o la parte ante-
riore del terreno su cui un Eíercito ac~ 
campan ovvero queilá che piíi fi flende e 
s' avanza verfo la campagna , o ve río i l 
Nimico» — La tefia del Campo dee fem
pre eíTere la meglio fortificara .. V t d i CAM
PO , &c» 

l a fimií fenfo diciamo , la tefia delle 
trimee. — La ufia della zappa .. — D s l h 
opere, & c . mtendendo le fionti, o queüe 
partí piü vicine al N i m i c o , e le piíi lon-
tane dal corpo della Piazza. Vedi FRON
TE, OPERE, ZAPPA, &c. 

Una tal notte la tefia delle irincee í » 
fpinta cento paífi pju in la . .— V i íona 
due tefie della trincea ; c ioé , due attacchi -
Vedi TRINCEA e ATTACCO . 

La tefia di un opera a corno é quella 
parte , ch 'é contenuta fra gli angoli fian-
cheggiati de'duemezzi bañioni.. Vedi C^ÍT* 
a CORNO. 

TESTA di un Va/cello ( head of a ship ), 
o d'altro navilio , fi é la prora , o quella 
parte che va avanti . Vedi Tav. Vafcell. 
fig.2.: leí. A fig. 1. let. L . Vedi, anche PRO
RA e VASCELLO. 

TESTA , nel Maneggio .. Le perfezionl 
che fi richieggono alia tefia di un cavallo, 
fono, ch'ella fia picciola , ílretta magra 
e afciutta . — J cavalli di tefia grande e 
groífa, fono foggetii , a caufa del lor pe-
fo , ad appoggiarfi e ripofare fopra la bri-
gl ia; e cosí mcomodano la mano del ca
va! ic re . — Un cavallo di gran tefia non 
pub mai far bella e fuperba figura, quaná" 
ei non abbia un eolio lungo e benifüín®^ 
fattOj e non mstta bsne la. fuá tefia. —e-

I Gfc 
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I cavalli ái tefla groííolana e graíTa, aíVai 
caricata di carne , fono foggetti a malori 

Ma la principal cofa nella tefia di un 
cavan» fi é una buona pcíi tura, e ieggia-
dria , ¿ífc lo rende capace di ridurre la 
fuá tejía íuÜa fuá Htuazion naturale ; i l 
che fi e, che tutfa la parte d'ayanti , dal
le cigHa fino al nafo-, í¡a pcrpendicolare al 
fuolo ^ talrneute che, fe le íi appIicaíTe un 
piombino, egli non fartbbe^he raderlaap-
puntino. Vedi CAVALLO. 

La ttíla d' un cavalio íi dice anche per 
dinotare i'azione del di !ui coilo, e 1'effet-
to della brigüa e del polfo. 

TESTA ¡i/ Moro, Moors head, sMntende 
d' un cavalio , che ha la tefta e i pié ne-
ri j folendo eífer i l di lui corpo di un color 
faginato. Vedi CAVALLO. 

TESTA di Moro, Moors head, dicefi an
che dagli Ingegncri una ípezie di bomba 
o granata, fcaricata da un cannone. V t d i 
BOMBA e GRANATA. 

TESTA di Moro, fi ufa parimente nell* 
Jlraldica per la rapprefentazione , d' ordi
nario in profilo , di una tejía riera di Mo
ro, fafciata, o ravvoka in una^benda; por-
tata fovente a guifa di crefta, Vedi CRE
STA . 

TESTA di Moro, o campana di lambic-
co , nella Chimica , é i l coperchio d' un 
lambicco, avente un coilo íungo, percott-
durre i vapori , foütvati da i fuoco, irt un 
vafo , che ferve di refrigeratorio . Vedi 
L IMEieco . 

TESTA di Moro, in Inglefe, truck, ( in 
un vafceílo ) chiamafi quel pezzo quadro 
di legno , fituato alia cima di un albero , 
in cui íl pianta i l baítone della bandiera . 
•— Vedi Tav. VajcelL fig-i. n. 34 , 7 9 , 
5 6 , 12 1 , 145 , kt. q. 

Nella Muíica , la TESTA d'un Iluto , 
tiorba, o fimili, é i l manico, cioé i l luo-
go ove i piuoü o fíecchi ñanno fítti a v i -
te , per iíiirare cd allentare le corde. Ve* 
di LIUTO, & c . 

TESTA di Dragone , nelP Aftronornia, 
&c. é i l nodo aícendente deüa Luna , o 
d'altro Pianeta . Vedi NODO , DRAGÓ
L E , 8cc. 

Dolor di TESTA , una fenfazione peno-
fa ne' mufeoli , merabrane , nervi od ai-
tre parti della tejía.. Vedi CEFALALGIA. 
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Si fuppone , che nafca da una ftraordí-

naria dilieníione'di quelle part i , o perché 
i fluidi ci vengan rarifican, o per un ac-
creícimento della quantitJi e del moto dt ' 
medcí imi . 

Quando i l dolor di tejía é accompagna-
to da vomito , íoidita e veglia , egli pre
dice m a n í a ; quand'e con iflrepiíonell 'orec-
chie , con durezza di tatto nella mano, 
¿kc. egli indica pericülo di apoplefia o d'epí-
lensia. Vedi MANÍA, APOPLESIA, &c. 

La cura fí ía cavando fángue nelle ju-
gularl ; ventoiasdo , od applicando mignat-
te alie temple, e dietro 1'orecchie e ' i eol
i o . Si ufano anche , occorrendo, i caute-
r j , gli emetici, e i diaforetici , con deg'i 
am&piíettici eá apoplefici. — LTn vefeica-
torio applicato a tutto i l pericramo é l 
t imo rimedio. 

I i Sig. Homberg ci da un efempio Oraor-
dinario della cura d? uno de7 piíi veementi 
ed inveteratí dolori di tejía, mediante una 
feottatura aecidentale della tejía iieffa. Ve
di SCOTTATURA. 

TESTA NEVILLI , o TESTA de Nevil , 
un regiílro aníico cufiodito da! Ri'mem-
bnnte del Re neli' E'xchequer , contenente 
i feudi dei Re per la maggior parte dell' 
Inghiiterra, con inquifizioni di terre efehea-
ted, e ái Sergent-erie. Vedi ESCHEAT, &C. 

Ebbe cotal denominazione dal fuo oom-
pi .tore Giovanni de Nevil , uno 'de'Giu-
dici itineranti fotío i l Re Enrico I I I . 

TESTA fepise, Sepimn-, o Sépfa os. Ve
di SEPPÍA . 

T E S T A C ^ O , TESTACEUS, nella Storia 
Naturale , mi ep í t e to dato ad una fpezie 
di pcici , che fono coperti d'una conca 
forte e groífa; corne tartarughe , ofirichej 
pefee peria, &:c. Vedi PESCE. 

Ití rigore , per altro , /if/í^fí-o, C applica 
fulamente a que5 pefci , le cui fohi , e 
groífe conche fono intere e tinte di un 
pezzo : poiché quel l i , che le hanno mol-
íi , fottrli , e compoíle di vaij pezzi con-
giunti , come i l gambero ) Scc. fi chiama--
no crujiacei. Vedi CONCA. 

M a , nella medicina , !tutte le prepara-
zioni di - conchiglie , e íoüanze di fimil 
forta , fi chiamano polveritejiacee . Ta l i fo
no le poiveri di forbici e occhj di gr'an-
chj , di corno di cervo, di perla, &c. 

I l ty.Quincy) ed a l t r i , fuppongoho che 
ia vic-
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Ja vil tu di t u t t ' i medicamenti teflacei fíe-
no íimiii i che quefli di rado, o mai non 
«ntrino nelle lattee , rna che i l principale 
della lor azione fia ne' primi paífaggj j nel 
qual cafo eglino fono di grand'ufo neileaci-
dita aíforbenti. Vedi ASSORBENTE. 

Quindi vengono ad ufafíi nelle febbri, e 
fpezialmente nel rettifijrare le molte malat-
tie nc' faneiulli , le qual i generalmente deb-
bono la lor origine a taliacidita. Vedi MA-
LATTIE de'FANCIULLI. 

T E S T A M E N T A R I A Adozione . Vedi 
ADOZIONE . 

TESTAMENTARIA Succejjlone . Vedi S u o 
CESSIONE . 

TESTAMENTARIA Tutela. Vedi TUTELA . 
T E S T A M E N T O , * TESTAMENTUM , 

nella Legge , un atto folenne ed auten
tico , con cui una perfona dichiara la fuá 
volonta , per quanto riguarda la difpofizio-
ne de' fuoi beni , effetti, fepoltura , &c. 
Vedi VOLONTA'. 

* L a parola e formata dal Latino tefta-
mentum, che i Legijti fogliono far de 
rivare ¿z. teüatio mentis. 

U n Tejlamento non ha efFetto fe non 
dopo la morte, ed é fempre rivocabÜefm 
allora . Come i Tejlamenti fono A t t i , di 
tu t t i gli altri i piü foggetti ad inganni , 
forprefe , &c. fu neceífario di ufare ogni 
forta di precauzioni per impediré che la vo
lonta del defunto non venifie ad eludtrfi , 
e che non fi abufafle della debolezza delle 
perfone raoribonde. 

I piíi antichi Tejlamenti fra'Romani fi 
faceano viva voce ̂  dichiarando i l íeüatore 
la fuá volonta in prefenza di fette teílimo-
n j : queñi fi chiamavano tejlamenti nuncu-
pativi i ma i l pericolo di raccomandare la 
volonta del morto alia memoria de' viventi 
venne preño ad abolirli , e fi ordinb che 
íut t ' i Tejlamenti foífero in i fcr i t to . Vedi 
NUNCUPATIVO. 

I Legislatori Franzefí credevano , che i 
Tejlamenti holographict, clcé tejlamenti [ciit-
ú interamente di mano del teñatore , fof-
fero d'abbondante ficurezza: ma la Legge 
Romana , piü fevera , non ammetteva te
jlamenti fenza maggior folennita. 

La piu facile , e piü favorevole fi é la 
zi.ma Legge nel Códice de Tejlamentis , 
la quale permetíe a coloro , che non vo-
gliono confidare ad altri i l fcgreto de' lor 
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tejldmenti , di fcriverlo di lor proprio pu
gno, e chiuderlo alia prefenza di fette te-
fiimonj, dichiarando loro che quello é i l 
lor tejlamento , dopo di che egli dee effere 
foítoícritto da tutt' i fette teftimonj. 

Altiimente , per fare un tefbraento fo
lenne , fi richiedea, ch'ei vensífe atteftato 
da fette teüimonj , e figillato co' loro fi-
g i l l i . Vedi SOLENNE . ' 

Nulladimeno i l Tejlamento militare non 
era foggettp a tante formaiitadi: fi fuppo-
nea, che i l Soldato foífe troppo impiegato 
nella difefa delle Leggi , perch' ei foííe 
foggetto alia fatica di conofcerle . La fuá 
profeffione piena di tumulto lo difpenfava 
dair offervanza di tutte le rególe. Vedi M I 
LITARE . 

Siagglunga, che qut tejlamenti, ne'qua-
l i i padri difponevano de' loro beni fra' 
loro figliuoli, aveano privilegj particolari , 
ed erano difpenfati da quafi tutte le for-
malita ordinarie. 

Prova di un TESTAMENTO. Vedi l'ar-
ticolo VERIFICAZIONE . 

T E S T A T I C O . Vedi CAPITAZIONE. 
T E S T A T O R E , TESTATOR o TESTA-

TRIX, colui o colei che fa tefiamento . 
Vedi TESTAMENTO . . 

M . Gillet- fa vedere , che una perfona 
incapace di legato non pub do man da re una 
fomma , in cui i l Tejlatore nel fuo tefta-
mento fe le dichiara debitore ; poiché una 
tale dichiarazione di debito fi prefume qual 
frode , contro 1'intenzion della Legge. 

T H S T A T U M , nella Legge Inglefe , 
uno feritío o mandato in azioni perfonali, 
allorché , fe i l reo non pub efler arreflato 
fopra un capiat nel Contado ove fi fa l'a-
zione o proceífo, ma é rimandato non eji 
inventus dallo Sccriffo, quello feritto fi raan-
dera in un altro Contado , ove fi fiima 
che tal perfona fi trovi , o abbia di che 
foddisfare alia dimanda. 

Si chiaraa Tcjlatum , perché lo Sceriffo 
ha prima attefiato , che i l reo non fi pa
tea trovare nel fuo Baliaggio , o Giurifdi-
zione. 

TESTE , termine comuneraente ufato 
nella chiufa d'uno ferit to, ove é contenu-
ta la data ; e che comincia con tejle me 
ipfo) s'egli é uno feritto originale j o s'egli 
é giudiciale, tefle Mattheo Hale ^ M i l ov-
vero Francijco Nort , Mil. &c . fecondo i l 

f rí-
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Tr íbuna le , o Foro, ond' ei viene . — In 
alcune formóle antiche fi legge tefle cujiode 
AigUa- Vedi SCRITTO, wnt. 

T E S T E S , neü' Anatomía , due corpi 
ovaii , bianchi , e raolii, i quali fervono 
per Ja generaxione j ufualmente detti , in 
modo diminut ivo, tejiicoio . Vedi TESTI-
COLO. 

TESTES, del cervello , fono due piccioli 
corpicini rotondi e duri , fra i l terzo e i l 
quarto ventricolo , vicino alia glándula pi-
neale. Vedi CERVELLO. 

TESTES Synodales . Vedi i ' articolo SY-
IsODALS . 

TESTIBUS hiif. Vedi H u s . 
T E S T Í C O L O , * Te/iis, una doppia par

te negli animali della fpezic raaíchiie , 
che ferve ali'cfficio della generazione. Ve
di Tav. Anat. ( Splanch. ) fig. i . let. w. w. 
Vedi anche GENERAZIONE. 

* Si chiamano tefticoli , per diminuzio-
nc, di teñes , teíiimonj ; come qmgti 
che danno tcjlimonianza di virilith ; egli 
fono quelli che proptiamente fi chiamano 
Genital i , genetalia . — I Greci li chia
mano d idymi , o gemelli,. 

NelFuGmo, e nella maggior parte degli 
animali, i Tejiicoli fono eíleriori, in alcu-
n i , come negli uccclli, fono interiori . Ve
di GENITALE . — Alcuni uomini ne han-
no un folo , ordinariamente ne hanno due, 
alcuni ne hanno naturalmente avuti tre ; 
anzi alcuni Anatomici aífermano di averne 
veduti quattro. 

I Tefticoli fon corpi molli e bianchi, di 
figura ovale , e delia grandezza d' un uovo 
di colombo in circa: é ftato creduto , che 
foííero d' una foftanza glandulofa , e feeon-
do la prefente dottrina delle glandule , íi puo 
iempre diré tuttora che fieno ta l i . Vedi 
GLÁNDULA. 

Sonó formati d' una convoluzione od av-
volgimento di diveríe forte di vaO , parti-
colarmente delie arterie e venefpermatiche , 
le prime delle quali portano il fangue la on
de i l femé ha da fegregarfi ne' giri e rigiri 
de' Tejiicoli, e le feconde lo riconducono ad-
dietro dopo fatta la fecrezione, Vedi SEME 
e SPERMATICO . 

I I refto del Tejiicoio é comporto di vafi 
leminalí , i qUaii jn vero ajtro non fono 
che una continuata ferie, o corda, intrica-
tamente attorcigliata ed avvoita , per cosi 

Tomo V I H 9 * 

TES 377 
diré , in un gomitolo , m i sí debolmente 
attaccata, che fácilmente fi pub trar fuori ira 
lungo, ed in fila fcoífe dalia fuá ftretta teíTi-
tura . — Queüe vefeichette feminaii termi-
nano nelle paraflatce. Vedi PARASTATA . 

I Tejiicoli^ colle paraflatce ¡ diconíi r in-
chmíi in tre tuniche proprie ; la prima la 
mufeuloja , derivata da! mu icol o crmia-
fier \ la feconda 1' elythroides , o vaginalis , 
la qual é una continuazione della iamina 
eílerna del peritoneo ; ia terza Valbugínea.-
Si vegga ciafeuna fotto i l fuo propio artico
l o , MUSCULOSA, ELYTHROIDES, &C. 

La comune cap ful a o membrana, che in-
clude ambi i Tejiicoli, é lo ferotum ; che íí 
pub vedere deferitto nell' articolo SCROTUM ¿ 

Q_uanto all'ufo de' Tejiicoli, nel prepara
re e fegregare il femé. Vedi SEME. 

T E S T I M O N I A L E , una fpezie di cer-
tificato , fottoferitto dal maeílro e collega' 
del Collegio ove una perfona últimamen
te níedcva , ovvero da tre , almeno , re-
vereadi Tcoioghi , i quali bene la conob-
bero per lo fpapo de' tre ultimi anni ; i l 
quale da contó delie vir tudi , uniformita , 
e ktteratura della perfona üefia . Vedi 
CERTÍFICATO . 

U n tal Tcjlimoniale fi richiede femprc 
prima di conferiré gli Ordini Sacr í , ed an
che i l Vefcovo ordinariamente ne dimanda 
uno d' un Prete prima di ammetterlo ad 
un Benefizio . Vedi ORDINAZIONE , &c. 

TESTIMONÍALE , Teflimonial , é anche 
un certificato feritto di mano d' un Giudi-
ce di Pace, Jujüce of peace, che teñifica i l 
luogo e tempo, quando, e dove fia sbarca-
to un foldaío o marinaro, e i l luogo della 
fuá dimora, &c . per dove fia egli incam-
minato. 

T E S T I M O N I O , e TESTIMONE, que-
gli che fa o pub fare teftimonianza j que-
gJi , ch' ¿ prefente ad alcuna cofa . — E 
fii prende anche per ia teílimonianza ftef* 

Vedi PEDE , e CREDENZA. 
Per la credibilica di Teflimomo umano a 

Vedi CERTEZZA . 
TESTIMONIO, Tejiis , in Inglefe tVttt-

nefs, é propriamente per que Ha perfona cha 
certifica , o aíferifee la verita di un íat> 
to . Vedi EVIDENZA, in\Legge. 

Era ufanza , preffo i Romani, di tirare 
o pizzicare le orecchie a' tejiimonj prefenti; 
a qualche tranfazione; affiaché poteflero r i -
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coidaifcne ogni qual volca vcniííero chia-
tnati a fare teñ imonianza . 

Due Tejlimonj di v iña , o de vifu , non 
fcfpetti , fi giudicano come prova conclu-
í v a . Vide PROVA, CERTEZZA , &c. 

I falfi Tejlimonj , fubornatori di Teflimo-
v j , &c. fi punifcono in Inghilterra colla 
berlina; in varj altri Paefi , colla morte • 
Vedi PERJURIUM, SUBORNAZÍONE , &c. 

I n un Sinodo, tenuto a Roma fottoCo-
ftaníino , nell' anno 320 , fu decretato , che 
fi doveííero fentire 72 Tejiimonj prima di 
condannare un Vefcovo j i i che fi chiama-
va libra tejlium, una libbra di Tejlimonj. 
3n conformita ñ udirono 72 Tejlimonj cen
tro i l Papa Marcellino ; i quali , come di
ce lo Storico, erant elcÜ't libra occidua. Ve
di GlUR AMENTO , PüRGAZíONE , & C ^ 

Anticamente v'eran ácr Tejlimonj Slno-
dali , Te/les Synodaks ^ in ciaícuna Parro-
chia, feelti dal Vefcovo, per far inchiefta 
d' ere fie , ed altri delitti de' Parrochiani ; e 
per farne giuramento fulle reliquie de'San-
t i . Vedi SYNODAI S . 

TESTIMONIO Attico. Vedi l ' aríicolo AT-
TICO . 

T E S T O , nn termine relativo, diílinto 
da glofa o comento ; e che fignifica un di-
feorfo originale, efcluíivo d'ogni nota , o 
interpretazione . Vedi NOTA , ANNOTA-
ZÍONE , &c. 

Infinita fatica fi fon dati i Cri t ic i per 
Tcflaurare, ricnnciüare , fiabilire , fpiegare , 
&c. i l tejió della Bibbia , e de' Ciaffici. 

I I Sig. fflhifxcn attribuifce í u t t e quelle di-
ferepanze , che da alcuni fi trovano fra i l 
Kuovo e i l Vecchio Teflamento , partico-
colarmente quanto alie Profezie del Vecchio 
citate come compiute ed eííettuate nel Nuo-
vo , alia corruzione del Tejió del Vecchio 
Tefiamento ; e per ovviare le obbiezioni 
fatte centro i l Criüíanefimo per tal capo, 
egli ha pubblicato un Saggio per rejlaurare 
i l vero Tejió, del Vecchio Tejlamento <— E j -
fay towards rejloring the true Text of the 
Oíd Tejlament, &c. Vedi CITAZIONE . 

Egli pretende di cfftttuare quefia refiau-
lazione col Pentateuco Samaritano , col 
Salte rio Romano , colle Coflituzioni Apo-
í lol iche, &c. — Ma tutt ' i Cr i t ic i Inglefi 
í hmano immaginaria quefia corruzione del 
Tejió, e vanno in cerca d' altre vie per 
ifeiorre fimili diíficoltadi. Vedi PROFEZIA . 

TES 
TESTO fi prende particolarmente per un 

cerco paffo della Scrittura fcelco da un Pre-
dicatore per farne i l foggetco del' fuo fer-
mone. Vedi OMELIA . 

Ancicamence gli Avvocaíi cominciavano 
i loro piati con fimili tejli della Scrit
tura . 

Un libro di tejió , in var ié Univerfita-
d i , é un Autore Claffico fer i t to aííai lar
go dagli ftudenti, per daré luogo ad un' 
interpretazione, dettata da! maeíh-ooReg-
gente, da inferirvifi tra una r igael 'a l t ra . 

In quefio fenfo i Franzefi dicono per pro
verbio, Glofe ¿f Orlcans plus obfeure que le 
Texte. 

G l i Spagnuoli dan no i l nome di Tejió 
zá un cerco Poemetto , o numero di ver
il , collocato alia teña d' una chioía , eche 
nc fa i l íoggetco; venendone fpiígato ogni 
ve r ío , i'uno dopo Talero , nel corfo de'la 
chiofa. Vedi GLOSSA . 

TESTO negli ancichi Autori legal i , fi 
appropria al libro de'quattro V ángel i , per 
eminenza . — Si fe ti vea quefto in lettere 
d ' o r o , e fi confervava con gran diligenza 
nclle Chiefe., 

Codex aurato conceptué grammate jeri-
ptui, 

Au8:us evetngelicum conjervat corpore 
textum» 

TESTO , Textil Roffenfis f é un antico 
manoferitto, che contiene i t i tol i , coftu-
m i , tenute, &c. della Chiefa di Rochejíer 
in Inghilterra , accordati dalle Leggi di 
Etelberto , Hhiotero , Eadredo e Witredo 
Re di Kent'r raccolto da Ernulfo, venera-
bile Vefcovo di Rochejíer r circa 1'anno 
1100. Vedi LEGGE . 

T E S T U A R J , TEXTUARÍI , un nome 
dato alia Sel ta de' Caraiti , fra gü Ebrei. 
Vedi CARAITI . 

Hillel figuro fra i Tradizionarj, e Sham-
mai fra i Tejluarj. Vedi TRADIZIONARIO. 

I Legifii Civ'úi e Canonici talvolta an
che chiamano Tejluqrio], Textuarium , un 
libro che contiene il puro t e ñ o , fenz' al-
cuna chiofa o comento. 

T E S T U G G I N E , TESTUDO, nella Sto-
ria Naturale . Vedi TARTARUGA. 

TESTUGGINE, Tejludo yneW Ant'ich'iú., fi 
ufava particolarmente fra' Poeti, &c. pee 
l'antica lira { lyra) ; poiehe ella fu origi
nalmente fatta , dal fuo inventore Mercu-
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r i o , della conca ñera o cava auna tc/in^ 
'gine aquaüca, o tartaruga di mare, ch'egli 
trovo per accidente fulle rive del fiume N i -
l o . Vedi LYRA. 

11 D1'. Moiyneux ha" un particolar difcor-
fo , neüe Tranfazioni Filofcfiche , per rar 
vedere che la tartaruga o guício di te/Iug-
gine era la baíe delTaníica lira , e che i ' 
3ntcro ílrumento n ebbe la fuá dtnomina-
zione tfjíudoj la qual contera da qualche 
lume ad un oí curo paíío d' O razio . Ode 
3. lib. 4. mal inteíbda tutt' i Comcntaton : 

O , tejludinis áurea: 
D-ulccm quajhepitum , Pieñ , temperas; 

O multís quoque pifabus 
Vonatura cygni ^ fi Ubeat, fonum . 

TESTUGGINE, Tejiudo , neir Arte M i l i 
tare degli Antichi , era una fpezie di co
pe rto o ri paro , che i foldati , e. gr. un' 
lotera Corapagnia , fi formavano de' loro 
feudi , col foítenerli in alto fopra le loro 
te í le , c ílaríene infierne ílreíti gii uní co-
gli a i t r i . 

Quefto fpediente íerviva a difenderli dal
le freccie , pietre , &c. che fopra di ioro 
janciavaníi , ípezialmente da que lie } che 
venivan gittate da alto , quando andavano 
a IT aííalto, 

TESTÜGGINE , Tejiudo , era anche una 
ípexie di gran torre di legno, che fi mo-
vca fopra vane rucie , ed era coperta di 
pelü di giovenche feorticate \ e ferviva di 
riparo a' foldati quando s'avvicinavano al
ie mura per minarle , o per batterie co' 
montoni. 

Si chiamava tejiudo , per la forza del 
fu o tetto , i l quale copriva gli operaj nella 
íleífa guifa che i l gufcio copre la tejlnggi-
ne, o tartaruga. 

TESTUGGINE, TejíKdo, nella Medicina, 
denota un largo tumor molle , o fia rae-
col ta d' impuri umori fra i l cranio e la pel-
le ; detta anche talpa, poiché raífomiglia 
ai rigiri fotterranei della tejiuggine o delia 
taipa. Vedi TALPA . 

TESTUGGINE , nella Fabbrica . —TESTU
DO veliformis quadrabilií, una volta o c í e 
lo hemispherico d' una Chiefa, &c. in cui 
fon difpoüe quattro fineftre in modo , che 
i l refto della volta fia quadrabile , o poffa 
quadrarfi, V , VOLTA , QUADRATUTA,, &c. 

La determmazione di quefle fineQre fu 
un problema propofio a1 gran Matemalici 
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$ Europa , ( paríicolarmente a'- fautori del 
nuovo calcólo differcnzinle ) negli Aíht Eru-
ditorum Lipfítf , dai Sig. Viviani , íotto i l 
nome fittizio di A . D . pió lifci pnfillo geó
metra ̂  ch'era T anagramma di poflremo Ga-
litef difcipulo. 

Fu fcioko da diverfe perfone , paríico
larmente dal Sig. Leibnitzy lo fleíTo giorno 
ch' ei lo vi de : e lo diede negli A t t i di 
Lipfia in un' infinita di maniere; fecero lo 
fieífo i l Sig. Bermidii, ií Marchefe de V Ho-
pital, i l Dr. fVallts , e i l Dr. Gregorjf. 

TESTUGGINE, nell 'Atlronomia, é i ! no
me della Coílellazicne detta Lj/ra , o Pul* 
tur cadera . Vedi LYÍIA . 
^ T ESTURA , o Teiutura, TEXTURA, * 

denota propriamente la difpofizione e coe-
renza di parecchj foítili corpi o fili intrec-
c ia t i , od inviluppati fra di loro; comenei-
le tele de' ragni, o ne'panni, drappi, &c . 
Vedi TELA, CTESSERE. 

* L a parola e Latina, formata da texo, 
i o tejfô  

TESTURA, fi ufa anche parlando di qual
che unione o coefione delle particelle coüi-
tuenti d' un corpo concreto ; o fia col tef-
fere, arrampinare , annodare , legare , inca-
tenare, intaccare, intrudere, comprimere, 
od ai t rar re, o in quaich' altra guifa . Ve
di COESIONE , PARTICELLA , CORPO , & C . 

In que fio íenfo dicefi, una tejlura flret-
ta , e ben comporta ; una teflura mol
le e porofa; una tefiura regolare , od irre-
golare, &c. Vedi PORO, RAREFAZIONE, 
CONDENS AZIONE , & C . 

importa a (Tai la tefiura delle partí com
ponen ti d 'un corpo; poiché ne dipendono 
quafi tuíte ie di luí proprieta parncolari , 
la di lui fpecifica gravita, colore, &c. Ve
di COLORE, &C. 

T E T A N O , * TETA sus, T E T A N O S , 
nella Medicina , una fpezie di fpafmo tont
eo , o convulfione, in cui i raufeoli d'avan-
t i e di dietro della teíia fi rendono rigídi 
€ infleíTibili ; talmente che non poíTa ella 
piegarfi né per un ve río né per l 'altro . 
Vedi CONVULSIONE . 

* L a parola e formata dal Greco rúvuv, 
í l irare, flendere. 

TÉTANO, Tetanus^ o Tétanos^ fi prende 
anche , in un fenfo piu genérale , per 
una rigiditk o convulfione univeríale, che 
forprende i l cor[o in un t r a t t ; . 
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I n quefto fenfo , i l Tétano fi fuddivide in 

emprcjihctonus e opíflhctonus. Vedi EMPRO-
STHOTONOS , e OPISTHOTONOS . 

T E T R A C O R D O , * TETRACHORDON , 
nella Mufica antica, una concordanza com-
pofla di tre gradi , tuoni , o intervalli , o 
di quattro fuoni o termini ; detta anche da-
gli antichi ^lUTíaaoipoif, e Quarta da' Mo-
derni. Vedi QUARTA . 

* L a parola e fcrmata dal Greco , TÉ-
Tfflí, da rtrapct, quattro velte, e xoP' 

, una corda, o cordella. 
A queflo íntcrvalio fu dato ¡1 nome di 

Tetracordo in rifpctto alia l i ra , ed alie fue 
corde . Vedi CORDA . Vedi anche DIA-
TESSARON. 

Gli Autor! antichi fan fovente menzio-
ne della fynapks, o congiunzione; e deiia 
diazeuxis , o difgiunzione de' Tetracordi. 
— Per intendere i l lor fenfo , fi dee ofler-
vare, che due Tetracordi diconfi eífcre con-
giunti, quando la fleífa corda era la piíi al
ta del primo, o piu baíío ílrumento , c h 
piíí bafla del fe con do ; come n'era il ca
lo ne' due Tetracordi, che compongono T 
antico beptacordo o fettima , Vedi CON-
GIUNTO. 

Ma quando due Tetracordi non aveano 
veruna corda comune; ma, al contrario , 
avevan , ciafcuno, le loro differeoti corde, 
con cui cominciavano e finivano , talmen
te che fra 1' uno e, 1'altro vi foffero due 
intervalli d' un tuono ; al lora i Tetracor
di fi dicevano eííere difgiunti, i l ch' era i l 
cafo ne' due Tetracordi che compongono 
V oBacordo , o fia ottava. Vedi OTTAVA . 

TETRACORDI congiunti. V . GONG i UNTO . 
T E T R A D I A P A S O N , diapafon quadru-

plo, una corda muficale, altrimente detta 
•quadrupla ottava , ovvero nona , o vente/i-
ma. Vedi DIAPASÓN. 

T E T R A D I T I , TETRADITJE , nel l 'An
tichita, un nome dato a parecchie diíFeren-
íi Sette d' Eretiei , a caufa di qualehe rif-
petto particolare, che portavano al nume
ro quattro, detto in Greco TÍrpa. 

Cosí i Sabbaziani furono detti Tetradi-
perché digiunavano nel giorno di Pafqua, 

come nel giorno quarto , o Mercoledi. Ve-
ái SABBAZIANI . 

I Manichei, ed a l t r i , che ammcttcvano 
ypa quaternitñ in luogo d'una Tr in i ta nel
la Div in i ta, ovvero quattro. pcrfonc inluo-
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go di t re , fi chiamavano parimente Tetra-
dita. Vedi MANICHEO. 

I feguaci di Pietro Fullenfe portavano la 
fieíTa appellagione di Tetraditi , a cagione 
dell' addizione ch' eglino fecero al Trifa-
gion, per fofienere un errore da lor pro fe f-
fato , cioe , cher nella Paffione del noftro 
Salvarore non era qualehe particolar per-
fon a deiia Divini ta , e.gr. i l Figliuolo, che 
pativa, ma bensi tutta la Div in i ta . Vedi 
TRISAGION. 

Gli Antichi diedero parimente i l nome 
di Tetraditi a' Figliuoli nati fotto la quar
ta Luna ; e quefti l i credean eglino infe-
lici . 

T E T R A E D R O N » , o TETRAHEDRON, 
nella Geometria , uno de' cinque fo l id i , 
o corpi regolari o Platonici, comprefo fot
to quattro triangoli equilateri ed eguali . 
Vedi SOLIDO . 

* II Tetraedron fi puo concepire come una 
pirámide triangolare di quattro facete 
eguali . Vedi PIRÁMIDE . — Tal i 
quello rapprefentato ( Tav. Geomet. Fig. 
59 . ) Vedi RECOLARE corpa. 

Si dimoüra da'Matematici , che i l qua-
drato del lato d'un Tetraedro» é al quadra
to del diámetro di una sfera , in cui egli 
pub cífer inferitto , in una ragione fubfef-
qu i altera : donde ne fegue , che i l lato ¿' 
un Tetraedron é al diámetro d'una sfera, 
in cui egli é inferitto, come y-' 2 al 3 ; 
per confeguenza egli fono incommeníura-
b i l i . 

T E T R A F A R M A C O * , TETRAPHAR-
MACUM , T E T P A ^ A P x M A K O N , in ge
nérale , denota un rimedio comporto di 
quattro ingredienti. 

* L a parola e compojia di r i r peí , quat
tro , e <p¿pucf.Y.oy, droga, o rimedio. 

T E T R A G O N I A S , un nome dato ad 
una Meteora, la cui tefta é di figura qua-
drangolare , e la cui coda , o ít ra fe ico , é 
lunga , groífa ed uniforme; non raoltodif-
ferente da una trave. Vedi METEORA. 

T E T R A G O N I S M O , T E T P A F Í i N I S -
M 0 2 , un termine che alcuni Autori ufa
no per efprimere la quadratura del circolo. 
Vedi QUADR ATURA . , 

T E T R A G O N O , * T E T P A F Q N O S , 
nella Geometria, un quadrangolo, od una 
figura con quattro angoli. Vedi QUADRAN
GOLO, 

* L a -
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* L a parola e formata da l Greco rkrpct j 

quattro, e y m í a ^ añgolo . 
Cosí un quarlrato, un paralellogrammo, 

un rombo , e un trapezium , fono figure 
tetrágono. Vedi Q ü A D R A T O , &C. 

TETRÁGONO , nell' Aílroiogia , denota un 
afpetto di due Pianeti nfpetto alia Terra, 
quando fono diftanti í' un dail' aitro una 
quarta pane d'un circolo, ovvero 90o. — 
come , A D ( T a v . Jfironom. F ig . 3 . ) — 
Vedi ASPETTO. 

I I Tetrágono vien cfpreíTb col carattere 
• . Vedi Qu ADRATO . 

T E T R A G O N U S , neli1 Anatomía , un 
mufcolo, detto anche quadratusgente. Ve
di QUADRATUS. 

T E T R AGRA M A T O N , T E T P A r P A M -
M A T O N , una denorninazíone data da' 
Greci al nome Ebraico di Dio , n i m Je-
hova , perché comporto di quattro lectere. 
Vedi D i o . 

T E T R A M E T R O , * TETRAMETER , 
nella Poefia antica , un verío lambico com
porto di quattro piedi. Vedi lambico . 

* L a parola ¿ formata dal Greco , T Í T P A , 

quattro , e uírpov , m i fura , vale a diré 
quattro metri — Non ne troviamo di 
quefti , che ne' Poeti Comici 5 come 
Terenxio. 

T E T R A P E T A L O , nella Botánica , un 
epíteto dato a que' Hori che fon compofti di 
quattro péta la o fogiie íerapiici collocate ali' 
intorno del p i j u í l o . Vedi PÉTALA. 

Querti dal Sig. Jujfieu íl chiamano fiori 
polypetali. Vedi POLYPETALUS . 

I I S\g. R a y , che li chiama t t t rape ta l i , fa 
che cortituiícano una fpezie diítmta , la 
qual egli divide in 

i0 . Que!le piante che hanno un fiore te-
trapetalo uniforme, e i lor vafi feminali un 
po' bislunghi , che egli pereib chiama fili-
quofe i come i l K e i r i o leu coi um luteum , e 
1' altro leucoium comune, la dentaria, i l leu-
coium filiquofum, V alyjfon, la viola lunare, 
paronychia, hefperis, a l l i a r i a , rapa , navo-
ne, fenape, r ap i j i rum, eruca fpuria , eriía-
m o , cardamina, tu r r i t i s , pelokUafi l iquofa, 
€ i l rafano rufticano ed aquatico. 

Quelie che hanno i l lor vafe piíi 
corto , le quali egli pereib , a titolo di 
diihnzione, chiama capfulata e Ji l iculoft ; 
.come i l myagrum, draha , leucoium, f i l i -
f u á J u ó r o t u n d a , cochlearia^ aarturzio, lepi-
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dlum vtdgare, tiaspi o thlapft , cavólo ma
rino , glafto , eruca marina, &c. 

3o. Quelie che hanno un fiore tetrapeta-
lo in apparenza, cioé , uno monopetalo, di-
vifo proíondaraente in quattro partizioni , 
ch' egli particolarmcnte chiama anomah ; 
come i l papavero, i 'agrimonia, la veroni. 
ca , totomaglio , piantaggine, coronopur , 
píüio , liíimachia j i l i quo ja , paperina fpu
r ia , &c. 

T E T R A P L A , * nell' Irtoria Ecclefiarti-
ca, una Bibbia difporta da Origene in quat
tro colonne , in ciaícuna delle quali flava 
una differente verfione Greca , cio¿ quella 
d' Aquila , quella di Simmaco , quella de' 
Settanta , e quella di Teodozione . Vedi 
BIBBIA . 

* L a parola e formata dal Greca r í r p a -
' ifkoí, quadruplex , quadruplo. 

Sirto di Siena confonde la Tetrapla colla 
Uexapla ; ma la Tetrapla é un'opera di
vería , comporta dopo 1' Hexapla , in favore 
di coloro che non potevano avere la He
xapla . Vedi HEXAPLA . 

Alcuni Autori fono di parere, che l'or-
dine, in cui le quattro verfioni del la Te 
trapla erano difpofte, foífe diverfo da quel-
10 in cui le abbiamo nárrate ; e particolar-
raentc , che i fettanta foífcro nella prima co-
lonna : raa S. Epifanio dice eípreífamente i l 
contrario, e i i colloca nella terza. — E g l i 
anche ci da la ragione d' Origene di rnetter-
11 in tal luogo, la qual era, d ic 'egl i , che 
la miglior verfione venirte a ftare nel mez-
zo, affinché T altre fi poteííero piu agevol-
mente confrontare con eífa, e feeondo eíía 
correggere. 

Baronio, per a l t ro , ne' fuoi Annali per 
Panno 231 , crede che i Settanta fíeno rta-
t i nel terzo luogo nell' Hexap l a , ma nel 
primo nella Te t rap la ; puré Epifanio da lo
ro lo ílefíb luogo in entrambe . 

T E T R A P T O T E , TETRAPTOTON, nel
la Gramát i ca , un nome dato a que'tali no-
mi difettivi , che hanno fol quattro cafi : 
— tali tono ícflut , repetunda, &c. Vedi 
CASO , APTOTE , &c. 

T E T R A R C A , *TETR ARCHA , un Prin
cipe che tiene e governa la quarta parte d'ua 
Regno. 

* L a parola e originalmente Greca Tírp<*P' 
X9S, formata da T í r p u , quattio , eapX1' 1 
autorita, dominio. 

T a l 
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Tal era originariamente il fígnificato del 

titolo di Tetrarca\ ma pofcia applicavafiad 
ogni picciol R e , o Sovrano, e divenne íi-
nonimo di Ethnarca, come appare dalla íe-
guente conOderazione : i0 . Che Plinio fa 
mcnzione di fe i Tetrarchie entro leCit ta di 
Decapoli. 20. Che i l Regno di Erode era 
folo divifoin tre parti , le quali nulladime-
no fi chiamavano Tetrarchie , e i Sovrani 
delle medefime ( Loca 111. 1. ) Tet ra rck i . 
3o. GiofefFo, A n t t q . J u c l l ib . 14. c. 23. nar
ra, che dopo la battaglia di Fi'hppi, Anto
nio andando in Siria coftitui Erode Tetrar-
ca ; e íulle medagüe lo fleíío Erode fichia-
ma Ethnarca . Vedi ETHNARCHA . 

T E T R A S I L L A B I C O , una parola com
porta di quattro íillabe . Vedi PAROLA, e 
S l L L A B A . 

T E T R A S P A S T O N , * nella Meccani-
ca , una macchina , in cui fono quattro car-
rucole. Vedi CARRUCOLA . 

* L a parola % jormata dal Greco , T Í -
TpocCTroCTov . Vedi POLYSPASTON. 

T E T R A S T I C O , T E T P A 2 T I K 0 N , 
una ü a n z a , epigramma, o poema, compo-
fío di quattro veril . V i d i DÍSTICO . 

T E T R A S T I L O , * nell'Arcbirettura an-
tica , una fabbrica , e particolarmente un 
Tempio , con quattro colonne nella fuá fron
te. Vedi TFMPIO. 

* L a parola e formata da nirpa , quat
t r o , e fuKos , colonna . 

T E T R A T T 1 C A A r i t m é t i c a . Vedi V ar-
ticolo ARITMÉTICA. 

T E T R A T T I D E , TETRACTYS , nell' an-
tica Gcomttria . •— La Tetrattide Piítago-
rica é un punto , una linca , una fuperfi-
cie, ed un folido. 

T E T T O , ín Ingle fe roo/, nell 'Architet-
tura, la parte piü alta d'una fabbrica ; ef-
fendo quella che forma i l coperto di tutto 
i 'edificio. Vedi FABBRICA . 

I I tetto contiene Topera a Jegname, e i l , 
di lei fornimento di pianelle o tegole, con 
cui fí copre una cafa; ovvero cib che le í¿r-
ve di coperto. — Sebbene i faiegnami fo-
gliono riftrignere il tetto alia fola ©pera di 
legname. Vedi COPRIRE, e SOMMITA'. 

La forma del tetto é varia: alie volteegli 
é appuntato, nel qual cafo la proporzion la 
pih bella dee avere per fuo profíilo un trian-
golo equilátero. 

Talvolta egli équadro, c ioé, la cima od 
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angolo della fommita é un angolo retto ; 
ch ' é percib una proporzione media tra la 
forma appuntata e la piatta. 

Un tetto piattp é quello ch 'é nella forma 
e proporzioni d' un frontcne triangolare. 
Vedi FRONTONE . — Quefto fi ufa per Id 
piü in I ta l ia , e in paefi caldi, ove cade po
ca nevé. 

- Alie volte i l tetto é in forma di pinnaco-
lo . Vedi PÍNNACOLO. 

Talvolta egli ha una cima doppia . — Tal 
volta egli é tagiiato , omuti la to , cioé, con-
íifle in un tetto vero, e in un falfo, che fi 
mette fopra i l primo: quefto fi chiama par
ticolarmente manfard , dal fuo inventore M . 
M a n j a r d , celebre Architetto Franzefe . 

Alie volte, anche, egli é informa d'una 
piat ta f o r m a ; come in quafi tutte le fabbri-
che Orientali. Vedi PIATTAFORMA. 

Alie volte é tróncate ; cioé , in vece dí 
terminare in una cima, cofia, od angolo, 
egü é mozzato quadro ad una certa altezza , 
e coperto d' un terrazzo , e talvolta anche 
cinto di balauílrata . Vedi TERRAZZO. 

Alie volte egli é in foggia di cupola , cioé 
la fuá pian ta é quadra , e i l contorno circo-
lare . Vedi CUPOLA , &c. 

Alie volte é rotondo, cioé la planta é 
tonda od ovale , e il profPJo sferico . Tal 
volta, effendo la bafe aííai grande, ei v-Ua 
tagiiato o mozzato per diminuirne 1'altez
za , e fi copre d' un terrazzo di piombo , 
un poco alto nel mezzo , con ifpiraglj o 
finefirini da fpazio a fpazio , per dar lume 
a qualche corridore, o altro luogo interme
dio , il quale fenza tale fpediente farebbe 
troppo feuro . Vedi CASA , &c. 

Legni del TETTO . Vedi ROOF treer. 
TETTO falfo . Vedi FALSO . 
At t ico ei1 un TETTO. Vedi ATTICO. 
Tegole da TETTO. Vedi TEGOLA . 
TETTO, che gli Architetti Inglefi chia-

mano hip-roof, ed anche tetto I tal iano é un 
tetto che non ha tefta di gronda , gable-kead r 
né teíla a ritaglio, né tefta sferzata o a sbal-
zo , j i rkin-head ; le quali ultime fono en-
trambe gable e hip alio fteííb fine. 

U n fimil tetto ha correnti tanto lunghi , 
e cogli angoli a! piede , &c. nell'eftremita-
di degii edificj, quanto gli ha ne' lati ; e i 
piedi de'correnti , o travicelli , fulle eílre
mita di quelle fabbnche, che hanno quefta 
forta di t e t t i , -fiauno fullo fteíib piano, céM 

para-
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paralelli all' Orizzonte r e nella fleffa altez-
2a da1 fondamenci , che i correnti sa i iati 
del tetto. 

T E U R G I A , THEURGIA* OEOTPFIA , 
un nome che gli Antichi davano a queila 
parte facra de lia Magia , che noi taivolta 
chía mi amo Mag ia blanca , o arte blanca . 
Vedi MAGIA . 

* L a parola e formata da l Greco ^ O t ó ; , 
D i o y e 'ípyov •, opera; che vuol diré , l 
arte d i fare cofe divine , o cafe chê  D i o 
folo puh fare ; ovvero la potenza d i ope-̂  
rare cofe Jiraordinarie e foprannaturalt 
coW invocare i nomi d i D i o , de Santi y, 
degli Ange l í , <&c. 

In conforma a coloro, che han no fcrltto 
¿ella Magia in genérale , la dividono in íre 
parti \ la prima delle quali fi chiama Teur-
g i a , come queila che opera con mezzi Di -
vini o CeleÜi j la feconda , M a g i a natura-
l e , efeguita colle potenze della Natura ; e 
la terza , Negromanzia, che precede coll' 
invocazion de'Demonj. Vedi NEGROMAN-
ZIA , &c. 

T E U T O N I C O , quaícofa appartenente 
ai Teutoni r Popólo antico delia Germania, 
che per lo piü abitava lur-go le coíle deli' 
Océano Germánico . 

TEUTÓNICA L i n g u a , é Tantico linguag-
gio della Germania, che fi annovera fra le 
hngue M a d r i . Vedi LINGUAGGIO, e MA
DRE l ingua . 

I I Teutónico y ora detto i l Tedefco y íi dL 
ñingue in alto e bajfo. 

V alto ha due notabili dialetti , cioe IO. 
Jo Scandiano, Dañe fe, o forfe Gótico 5 al 
quale fpettano i linguaggj che fi parlano in 
Danimarca, Norvegia , Svezia, e Islanda . 
2o. I I Saííone; cui appartengono i varj lin
guaggj degl'Inglefi , Scozzefi , Frifoni , e 
di coloro , che abitano la parte che giace 
a Settentrione dell' A l p i . Vedi INGLESE , &c. 

A l baffo appartengono l'Olandeíe , Fiam-
mingo, &c. che fi parlano ne' Paefi Baffi. , 
&c . Vedi Fí AMMINGO . 

TEUTÓNICO Ordine r un Ordine religiofo 
militare di Cavalieri, ílabilito verfo la" fine 
del dodiceíimo Secólo , e cosí detto , perché 
"'mpofto principalmente di Tedefchi , o 
Teutoni , Vedi CAVALIERE e ORDINE. 

L origine, &c. di queft' Ordine fu cosí: 
mentre r Criftiani fotto Guido di Lufigna-
m aíkdiavano Acre o Acón Citta della Si-
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ria a' confín! della Terra Santa, al qual af-
fedio eran prefenti Riccardo Re d' Inghil-
terra, FiJippo Augufto di Francia, &c. al-
cuni Tedefchi di Brema e di Lubecca , cora-
paífionando gli ammalati e feriti dell'Efer-
c i t o , che mancavano delle cofe piü necef-
farie e comuni , ñabilirono una fpezie di 
fpedale fotto una tenda , la qual eííi fece-
ro della vela d'un vafcello; e quivi s'ira-
piegavano nella caritatevole fervitíi degli 
ammalati. 

Quedo eccitb i l penfiero di ftabilire un 
terz' Ordine Militare , ad imitazione de' 
Templar;, e degli Spedalieri. Vedi T E M 
PLARE e OSPITALIERE . 

I I difegno fu approvato dal Patriarca di 
Gerufalemme, dagli Arciveícovi e Vefcoví 
de'luoghi circonvícini , dal Re di Gerufa
lemme , dai Maeílri del Templo e dello 
Spedale , e da* Signori e Prelati Tedefchi , 
che allora fi trovavano in Terra Santa & c . 
E , di comune confenfo T Federico Duca di 
Svevia , ch' era allora lor Capo , mandb 
Ambafciatori a fuo írateilo Enrico Re de' 
R e m a n í , per íollecitare i l Papa a confer-
mare i l nuov' Ordine . 

Calido I I I . che in quel tempo governa-
va laChiefa, accordb i l tutto con una Bol
la de' 23 di Febbraio, 1192 ; e i l nuovo 
Ordine fu chiaroato , l ' 'Ordine de' Caval ier i 
Teutonici della Cafa d i S. M a r i a d i Gerufa
lemme » 

11 Papa concefle loro tutt ' i privilegjde' 
Templar i , e degli Spedalieri di «S. Giovan-
ni y falvo che doveííero eglino eíferc fog-
getti a' Piatriarchi, cd altri Prelati; eche 
doveffero pagar le decime di quanto pof-
fedeano. 

I I primo Maeflro dell' Ordine , Enrico 
Walpot y eletto durante il tempo dell' af-
fedio d 'Acre, dopo la prefa di queila Cit
t a c o m p e r b un giardino, in cui egli fab-
bricb una Chiefa ed uno fpedale , che fu 
la prima cafa dell' Ordine Teutónico, Tale 
é la contezza che ce ne da Pietro di Du-
isburgo, Sacerdote di queft'Ordine. 

Jacopo de Vitry ne differifee un poco ; 
e racconta, che i'Ordine Teutónico fu íla
bilito a Gerufalemme prima dell'aífedio del
la Citta d' Acre. 

Hartknoch y nelle fue note fopra Duisbur-
go, concilla queñe due oppinioni , dicen-
do, che T Ordine fu prima, iftituito da un 
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Tctietco, perfcna privata , in Gerufalem-
mc-, ch'egli fu confeimato dal Papa, dalT 
Imperatore , e da' Principi , all'affedio d' 
Acre; e che dopo la prefadi quellaCitta, 
.cgli era divenuto si conflderabile , ch' era 
conofciuto per tutt ' i l Mondo. 

S' egli é vero , che una perfona privata 
fia ftata la prima ad introdurre quelT Ordi-
ise , e cbe quelle genti di Brema e Lubec-
ca íblo fe gli uniffero, come alcuni Auto-
r i afferrnano, non fappiamo i l preciío au
no de!la fuá origine . 

L'Ordine non fe ce gran progreffi fotto i 
tre primi Gran Mafiri ; ma fot to i l quar-
t o , Hermanno de Salza , egli divenne af-
fai potente ; tanto che Conrado Duca di 
Mazovia e Cujavia mandogü , circa i ' an
uo 1290 , un'Ambafciata , per follecitare 
la di lui amifta ed ^afíiflenza, ofFerendo a 
lui ed a! fu o Ordine le Provincie di -Cul-
maedi Livonia, con tutte le terre che i Ca-
valieri dell' Ordine poteífero ricuperare da* 
Pruíf ani idolatri , che lo maltrattavano alT 
ecceífo coüe loro continué feorrerie, e con-
tro i quali ei cküinava que lia nuova Ivíili-
via ; trovandoíi troppo deboli i fu o i proprj 
Cavalieri dell' Ordine di Criflo , o di Do-
b r i n , iftituito a tal propofito . 

De Salza accetto la donazione, e Grego
r io I X . la confermb; e per ajutarc i Ca
valieri a foggiogare i Pruíliani, Innocenzo 
I V . pubblkü una Crociata . — Con queíl' 
ajuto, in un anno di tempo, foggiogarono 
le Provincie di Warmia , Natangia , c Bar-
thia \ gli abitanti delle quali rinunziarono 
al Culto degli I d o i i ; e nei corfo di cinquant' 
anni di piü fu fottoEneífa tutta la Pruffia , &c. 
la Livonia , la Samogizia, la Pomerania, 

I n 1 2 0 4 , ¡1 Duca Alberto avea fondato 
F Ordine de' Portatori di fpada , che ora 
venne ad uniríi a' Cavalieri Teutonici , e 
tal unione fu approvata dal Sommo Ponte-
fice Gregorio I X . Vedi PORTA SPADA. 

Waldemaro I I I . Re di Danimarca ven-
dette all' Ordine la Provincia d' Efiein , le 
Gitta di Nerva e WefTembcrga, ed alcune 
^itre Provincie. 

Una nuova unione , qualche tempo do
po , cagionb gran divifioni c turbolenze 
nell' Ordine: cib fu co' Vefcovi e Canonici 
di Pruffia e Livonia , i quali a tal moti
l o grefero i ' abito, d i l l ' Ordine Teu tón ico , e 
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partírono la Sovranita co'Cavalieri , nelíc 
lor nfpettive Diocefi. 

Cosí 1' Ordine, padrone di tutta la Pruf
fia , fabbricb le Cuta d'EIbinga , Marien-
burgo, T h o r n , Danzica, Konigsberga, ed 
alcune altre : 1'Imperatore Federico IT. per-
mi fe , che all 'Arme dell'Ordine fi aggiu-
gneífe i ' Aquiia Imperiale ; e S. Luigi , ¡it 
12 50 , accordb all' Ordine dP inquartare il fior 
di g i g ü o . 

Dopo che la Citta d'Acre fu riprefa da-
gli Infedeli , i l Gran MaRro dcü' Ordine 
Teutónico rimoffe la fuá refidenza da quel-
la Citta a Mariemburgo. Crcfccndo la po
tenza dell' Ordine , i Cavalieri viveano con 
raaggior fplendidezza; ed alia fine, in íuo-
go di Frati , o FrateÜi, come alia prima r 
vollero chiamarfi Signori. E fcbbene Con
rado Zolnera di Rotenjieine s'oppofe a^que-
íia novita, Conrado Wallcred , di lui fuc-
ccflore , non folamente approvolla , ma an
che proecurb di farfi egli íleífo trattare con-
quegli onori che fol fi rendouo a' piü gran 
Principi. 

EíTendo na te deíle divifioni neli' Ordine» 
i Re di Polonia ne traííero de' .vantaggj: r 
Piuffiani fe gli ribeilarono ; e dopo varié 
guerre fra i Cavalieri e i Polacchi , i pri
mi cederono al Re Cafimiro la Pruffia Su-
periore , e gli fecero omaggio per 1' Inferiore i 

Finalmente , in tempo del la Ri forma 5 
Alberto Marche fe di Brandeburgo , allora 
Gran Mafi ro , facendofi Luterano , rinun-
zib alia dignita di Gran Mauro , diíciolfe 
le Commende, e fcaccib dalla Pruffia i Ca
valieri . 

Quafi tut t i que' Cavalieri feguirono i l 
di lui efempio, ed abbracciarono la prete-
fa R i forma : gli altri trasferirono la refi
denza dell' Ordine a Margenthcim , o M a -
rienda! in Franconia , ch' cíli tuttavia r i -
tengono. 

La eleífero lor Gran Maftro- Waltero di 
Cromberg , formaron o p roe elfo con tro A l 
berto , e 1' Imperatore lo mi fe al bando 
dell5 Imperio. L'Ordine , ad ogni modo , 
non poté mai ricuperare i l fuo patrimonio ; 
ma egli é ora poco piu delfombra di cib 
ch'egli era per l 'addietro, non avendo che 
tre o quattro Commende, appena baftevolí 
alia fuffiftenza ordinaria del Gran Maflro» 
e de' fuo i Cavalieri „ 
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GliUfiicial i deirOrdineT^/ow/íro, quand' 

egli era ncl Tuo fplendore., erano i l Gran 
Maftro, che rifiedeva a Mariemburgo ; e fot-
to di iui i l Gran Cotnmendatore ; i ! Gran 
Marefciallo, che avea la fuá reíidenza a Ko-
nigsberga; i l Gran Spedaliere, che rifiede-
va a Eibinga ; i l Pannaiuolo, che avea cu
ra di provvedere g l iab i t i ; i iTeíbr iere , che 
vivea in Corte del Gran Maflro ; e parec-
chj Commendatori , come quei di Thorn , 
di Culma, di Brandeburgo , di Konigsber-
ga, d' Elbinga , &c. 

Avcano parimente i lor Comandanti di 
Caftelli e Fortezze particolari ; Avvocati , 
Provveditori, Intendenti di mu l in i , di prov-
vif ioni , Scc. 

ffaiffeltus ne'fuoi Annali dice, che ave-
vano 28 Commendatori d iC i t t a , 4<5di Ca-
ítelli , 81 Spedalieri , , 35 Maeíiri di Con-
venti , 40 Maggiordomi, 37 Provveditori, 
91 Maftri di mu l in i , 700 Fratelli o Cava— 
jieri per ufcire in Campagna , 162 Fratelli 
del Coro , o Sacerdoti, 6200 Servitori o 
domeíHci, &c. 

T H A L A M I nervorum cpticorum , nell' 
Anatomía , due prominenze bislunghe de' 
ventricoli laterali del cervello; medullari di 
fuori , ma un po' cenerine di dentro , Ve
di CERVELLO. 

Si chiamano c o s í , perché da loro nafco-
no ¡ nervi o t t i c i . Vedi OTTICO . 

T H A L M U D . Vedi 1'artícelo TALMUD . 
T H A N E . Vedi TAÑO . 
T H E K U P H i E . Vedi TEKUPH^ . 
T H E L O N Í U M , o TELONIUM, fignifi-

ca dazio . Vedi DAZIO . 
Breve effendl qu 'mi de THELONIO , uno 

feritio o mandato, in Inghiiterra , che ha 
luogo pe'Cittadini ri'una Ci t t a , o Borghefi 
d'unBorgo , i quali hanno una Patente o 
preferizione d' eíenzion di dogana; con tro 
gli uficiali di qualche Borgo o Villaggio , 
i quali voleííero coftrignerli a pagar i l da
z io , contro la íuddetta conceffione o pre-

-ferizione. 
T H E N A R , nell' Anatomía , un mufeo-

j l cui uficio fi é di tirare il dito groííb 
o»1 dito índice; onde egli é anche denomi-
Vl teabduaor poWcis manus, 

2 un fimil mufcolo , che appartienc 
al gran dúo del piede, talvolta anche det-
ABDUCTOR 0 p m k t e d í S ' V e d i 

Tom. V I I I , 

T H E 3 8 5 
Gli amagomjli di queíli íi chiamano an» 

tithenares. Vedi ANTITHENAR; 
T H E N O P S Y C H I T E S . Vedi TENOPSI-

CHITI . 
T H E O C A T A G N O S T i E . VediTEOCA-

TAGNOSTI. 
T H E O L O G I U M . Vedi TEOLOGIO . 
T H E O P A S C H I T i E . V . TEOPASCHITÍ . 
T H E O T O C U S , Deipara. V.Madre d i D i o . 
T H E R A P E U T i E . Vedi TERAPEUTI . 
T H E R A P E U T I C E . V.TERAPÉUTICA. 
T H E R A P H I M . Vedi TER AFÍM . 
T H E S E A , o THESEJE , O H 2 I A , nell' 

Antichi ta , Fefte celébrate dagli Ateniefi in 
onore di Te fe o . Vedi FESTA . 

Malgrado degl' imporíanti fervizj refi da 
quell' Eroe alia fuá Patria, nel liberarla da 
un vergognofo tributo di tanti giovani deli1 
uno e 1' altro feíío , ch'ella mandava ogn'anno 
ad eíTer divorati dal Minocauro in Creta (co
me narra la Favala ) o ch' ella mandava come 
fchiavi a Minos Re di Creta, come dice la 
Storia; dal quale 1'avea egli liberata, v in -
cendo Tauro Genérale di Minos: egli ne fu 
bandito per qualche tempo, e ritiroffi a Sci-
ro , fotto la protezione di Licoraede Re di 
quell' Ifola , i l quale poi i ' uccife per geloíia . 

Gl i Dei vendicarono queflo trattamento, 
che Tefco rice ve t te dagli Ateniefi , coll' affii-
gerli colla fame , ¡a quale, fecondo raíTerzio-
ne dell'Oracolo, non dovea ceííare, finché 
non aveffero vendlcata la di lui morte . —So-
pra di che eglino uccifero Licomede, porta-
rono ad Atene 1' ofia di Tefeo, le collocarono 
in un Templo a Iui cretto, e deftinarono le 
Thefea da celebrarfi ogni ottavo giorno di cia-
fcun mefe , in cui fi diftribuivano danari al 
Popólo, impiegandofi cotal giorno da1 ricchi 
in feñini e divertlmenti . 

T H E S I N , — Per A r f i n & THESIN . Ve
di PER ARSIN. 

T H I R D , Tm;o,prelTo gli Inglefi — THIRD 
Borough, in quegli antichi hbri legali, de
nota un Conelhbile , o CommiíTario . Vedi 
CONSTABLE . 

THIRD Night-awn hynd : per 1c Leggi d' E-
duardo i l Confeflfore, unofpite, ch'eraftato 
tre notti in un albergo, fi reputava un domefti-
co, e i l fuo Ofte dovea render corato d' ogni de * 
litto che quefti commettefle. V.HOGENHINE '. 

Per una notte egli era confiderato^cw?^ » 
cioé incógnito , per due notti gueji , cioé 
oípite , e per ¡a terza { t h i r d ) awn-hynd | 

C c c cioe 
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cioé domeñlco. — Pr ima noSie incognttus ) 
fecunda hofpes, tenia domefticus cenjetur . 

T H I R D I N G S , H terzo, o la terza par
te. Vedi TERZO . 

T H 1 S T L E , voce Ingiefe , che denota 
cardo i forta di pianta . —Orde r of t h e T u i -
STLE, Ordine del Cardo, o di S.Andrea, 
é un Ordine Militare riella Scozia^ iílitui-
to , come alcuni dicono , da Hungus , o 
HungO) Rede ' P i t t i , dopo una vittoria r i -
portata contro Athe l j í an . Vedi CAVA-
LIERE. 1 A 

La leggenda fi é , che nel tempo della 
ZuíFa apparendogli unaCroce di S.Andrea, 
Protettore di quel Regno , egü benedifíe 
que! felice augurio , ne prefe la figura nel 
fuo üendardo in onore del fuo Protettore, 
ed iftital un Ordine di Cavalieri, jad icui 
collana é d 'oro, intrecciata di fiori di ÍVZJ--

e di rampolli di ruta. 
Alia collana íta appefa unamedaglia, fo-

pra la quale v' é P immagine di S. Andrea 
colla fuá croce sul pettoj con qucílo mot-
t o , Nema me impune laceffet , NeíTuno mi 
provochera impunemente. 

A l t r i danno un differente ragguagüo del
la di lui origine , ed aífermano , ch' egli 
fu inííituito dopo la conclufion d'una Pace 
fra Cario V I I . di Francia, e il Re di Scozia . 

L 'Abate Giufliniani rimonta piü alto , 
€ vuole che fia (lato inüituito daAchaioI . 
Re di Scozia, l'anno 8 0 9 ; i l quale, dopo 
un'AUeanza íatta con Cario Magno, prefe 
per fuá divifa i l cardo ( t h i f i l e ) , colle pa-
xole nemo me impune laceffet , la quale in 
effetto é quelladell'Ordine. Egli aggiugne, 
che il Re Giacomo I V . rinnovb V Ordine, 
e prefe S.Andrea per fuo Protettore. 

L ' Ordine confiíle folo in dodici Cava
l ieri , oltre i l R e , che n'é il Capo, o So
prano. La lorinfegna ordinaria é un nafiro 
verde, da cui pende un cardo d'oro, coro-
nato entro un circolo d'oro, in cui fia il 
fuddetto motto, 

Our Lady o f the THISTLE , la Madonna 
del Cardo) era anche un Ordine Mili tare 
inftituito nel 1370 da Luigi I I . Duca di 
Bombón . — Egli confiíleva in 26 Cava
lieri , de' quali quel Principe e i fuoi Suc-
ceflori furono Capi: la lor divifa era una 
cintura turchina celefle ; e , in occafioni 
folenni , un mantello deílo íkfio colore , 
con una collaoa d'oro, intrecciata con fio-
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ri di giglio , fra' quali flava la parola ef-
perance ( fperanza) in leltere majufcole. 

T H I S T L E - r ^ ^ , una eabclla in onore di 
Hal ton , nel Contado di Chefler ín Tnghií-
terra, per cui fe fiel menar i beftiaroi suí 
pafcolo comune, i l conduttore permette lo-
ro di pafcolare, o di prendere un fol car
do { t h i f i l e ) , egli dovra pagare un mezzo 
foldo per beftia al Signore del Feudo. 

A Fiskenon , nella Provincia di No t t i n -
gham, per coñume antico , fs un nativo , 
paeíano , o bifolco, uccideva un porco che 
aveíie piü d' un anno, egli pagava un fol
do al Signore; i l che pur fi chiamava t h i 

f i l e take . 
THLIPSTS. Vedi l'articolo TLIPSI . 
T H N E T O P S Y C H I T E S . Vedi TENO-

P S I C H I T I . 
T H O R A C I C O D u t t o . Vedi TORÁCICO . 
T H O R A X . Vedi TORACE. 
T H R E N G I o THREMGES , nell' anti-

che Confuetudini Inglefi , una denomins-
zione data a vaífalli , ma non del grado 
Ínfimo di coloro, che poffedean terreni con 
dipendenza dal principal Signore : altrimen-
te detei drfngi j e drenches. * Vedi DREN-
GES . 

* Quia vero non erant adhuc tempere Re
gís I V t l l i e l m i milites i n Ang l i a , f ed 
threnges j pracipit Rex ut de eis milites 

fierent ad defendendam terram: fecit au-
tem Lanfrancus threngos fuos milites , 
&c. Somn. Gaveln. 

I l nome venne impoílo dal Conquiílato-
re : perché quando un certo Eduardo Sharn-
bcurn á\ Norfolk ^ ed altri , furono fcaccia-
t i dalle loro terre, fe ne lagnarono al Con-
quiftatore \ infiftendo , ch'eglino eran del 
di lui parti'to, e che mai a lui non fi eran 
oppoüi i i l che, fattane inchiefta, trovb 
egii efler vero; e percio coraandb che cia-
fcheduno foífe riraeflo nelle fue terre, e 
che tu t t i queüi in avvenire fi chiamaffero 
per fempre drenches, o threnges. Spelm.du 
Cang. 

T H R E N O D I A . Vedi TRENODIA. 
T H U M M I M . Vedi U R I M . 
T H Y M U S , nell' Ana tomía , &c. Vedi 

T I M O . 
T H Y R O A R Y T i E N O I D E U S . Vedi T i -

ROARITENOIDEO . 
T H Y R O I D E i E G l a n d u U . Vedi TIROI-

DEE . 
T H Y -
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T H Y ROI DES. Vedi TIROIDE. 
T H Y R S U S . Vedi TIRSO. 
T I A R A } * T I A P A , un ornamento od 

abito, con cui gli antichi Perfiani fi copri-
vano i i capo ; e che gli Armeni , e i Re 
di Ponto fempre portano ful le medaglie; 
queñi u l t i m i , perché difceíi da' Perfiani. 

* G l i A u t o r i L a t i n i l a chiamano indif-
ferentemente tiara , e cidaris . 

Strabone dice, che la tiara era informa 
d'-tma torre ; e Jo Scoliaile fulla Comme-
dia di Ariftofane , ,Ax^PI'LÍÍ > 1* FCEN^ 
2, afFerma, ch'ella era ornata di penne di 
paone. — Alcuni Moderni per a'tro s'im-
maginano, che quivi lo Scolialle parli dell* 
cima o cimiero , che gli antichi Perfiani 
portavano in guerra ; piü toílo che dell' 
abito, che portavano in tefta nella C i t t a : 
roa egli non pare che abbian confidcrato 
i l paíío nel Poeta , a cui lo Scoliaíle r i -
raanda: iv i fi paria di pace , e di Amba-
fciatori mandati per trattar la pace , con 
abiti di pompa e di cirimonia , "Ayjouct l 
ycó, &c. Quefli Ambafciatori , quejii Pao-
v i > t í t t te qiiejle cofe d i pompa od oflentazio-
ne m i fpiacciono . Per quefli paoni , dice lo 
Scoliañe, ch* egli intende le t i a r x , le qua-
ii preíTo i Perfiani fono ornamenti del ca
po , in cui v i fono penne di paone» & c . 

S. Girolamo fopra Dan. cap. i v. definifce 
la t iara una fpezie di beretta, genuspilleo-
/ / , portara da' Perfiani e Caldei: ed i n un 
al tro luogo egli aggiugne, ch* ella é fimi-
le alia beretta d' Ui i í ie . — L'antico Seo-
liarte fopra Giovenale la deferive come una 
beretta da Sacerdote > la quale fcendendo 
fopra le guanee r fi legava fotto i l mentó : 
i l che s'accorda beniíllmo colla forma di 
quella che noi veggiara portarfi da M i t r i -
date sulle medaglie. -— Servio fopra Vi r 
gilio , / / ¿ . 8 . JEneid. chiama la t iara , be
retta Frigia 'y e Stazio , Thebaid, U L 8. la 
da ai Re de 'Part í , i quali ienza dubbio 
la prefero da' Perfiani » •— Giuiiino attri-
buifee i l lungo abito e t iara de* Perfiani 
al travefiimento di Semiramide j mediante 
i l quale pafsb ella per N i ñ o . 

I Re di Per fia folt avevano il diritío di 
portare la t iara driíía e r i t ta : i Sacerdoti 
e 1 gran Signori la portavano depreíía , o 
voltata in giü sul davanti. Senofonte nel-
Ja lúa Qyroptfdia dice, che la t ia ra era al
ie volíe cinta dal diadema * almeno nelle. 
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cerimonle; ed avea fovente la figurad'una 
mezza luna che fopra v i flava ricamata : 
altri fon di parere , che il diadema fofie 
in figura di una luna, e che quindi foffe, 
che la t iara chiamoíTi lunata : finalmente 
credon altri , che la t iara ella fiefifa foífe 
talvolta in forma di mezzaluna . — Da 
quanto abbiam detto egli appare , che v i 
foífero diíferenti foggie di tiare \ ed in ef-
fetto Pafcalio, de Coronis, non ne difiin-
gue meno di cinque forte diverfe . Vedi 
DIADEMA . 

TIARA é anche i l nome della Corona trí
plice del Papa j anticamente detta regnum. 
Vedi CORONA, PAPA, &C. 

La t iara e le chiavi fono le infegne del
la Dignita Pápale; la tiara , del grado ci-
vi le , e le chiavi, della fuá giurifdrzione : 
perché fubito che i l Papa é morto , le fue 
armi fono rapprefentate colla t iara fola , 
fenza le chiavi . 

La t iara antica era una beretta alta ro
tonda . Giovanni X X I I I . fu i l primo a 
cignerla d' una corona . Bonifacio V I I L 
v'aggiunfe una feconda corona j e Bene-
detto X I L la ter/a. 

T I B I A , nell5 Anatomía f la parte oflea 
della gamba , fra i l ginocchio y e i l nodo 
del piede. Vedi PIEDE, 

La t ibia é compofla di due o fía 5 detle 
foci l iy i 'uno nella parte interiore della gam
ba , detto f íbula y o piccol focile * Vedi FÍ
BULA. — L'altro nella parte efteriore , det
to col común nome t i b i a , o focile grande , 
Vedi i l fegueníe articolo, 

TIBIA é propriamente 1'ofifo interno, e 
piu groíTo , della gamba, detto anche foci
le ma jus , — Vedi T a v . A n a t . (Ofteol. ) 

fig- 3. n.22 , 2 2 , & fig, 7. n. 2(5,, z 6 . Ve
di anche i ' articolo Osso . 

La t ib ia é dura e foda , avendo una ca
ví ta abbaftanza grande nel fuo mezzo 
per contenervi la midolla. Vedi MEDULLA . 

Ella é quafi triangolare; i l di lei filo d' 
avanti, ed acutoT fi chiama ío flincoi nel
la fuá eítremita fuperiore el!' ha due gran 
feni munit i d' una cartilágine molle e fina? 
dalla fuá figura detta carttlaga lunata ; la 
quale s'infinua fra gli- effremi de'd'aeoffi , 
e diventa a (Ta i fottile nel fuo cr io ; fervendo 
a facilitare un picciol' mavimento l&ícrale 
nel ginocchio- , fimile a qocllo deirartico^ 
lazione della raafcella inferiore.. 

C c c 2, í w' 
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I íeni rícevono i due tumorl á t i f é m u r , tura amatare , e v ' i m in parte inferíto neíp 

od oíío della cofcia ^ e la produzione, che or cuneiforme majus , e in parte n t l l ' offo 
€ fra i feni de!la t ibia ^ vien ricevuta nelíe- del maatarfus , che foñiene i l dito grolTo 
no che divide qaeíli due tumori á ó f é m u r . del piede. I I fuo uficio é di tirare i l pie-
Vedi FEMORE. DE IN SU' VEDI T a v . A n a t . ( M i o l . ) fig. i . 

Col plegar i l ginocchio noi portiamo la n. 62. f i g . z . n .44. 
gamba, catnminando , in una driíía linea j TIBIALIS porticui , viene da entrambe 
in avanti; i l che non potremmo aver fatto 1' 0^a de''a t i b i a , e dal ligamento che in-
fenza queft'articolazione; ma a guifa di quel- fieme le lega j e fcorre , con un tendine 
l i , che hanno la mala forte di aver una gam- liício e forte, per lo feno sul malleclus in-
ba di legno , avremmo dovuto portare i l teriore, fotto i l ligamento annulare , fin al-
noftro pié intorno in un femicircolo, anche la paite di dentro delí'oílb naviculare . — 
andando fur un piano , ma piu evidente- Vedi T a v . A n a t . ( M i o l . ) ^ . 1 . n. 6^. 
mente fur una falita. fig- 2. 5 3 - ^ í - 7 ; n:45-

Sul lato di queda eñremita fuperiore la H fuo uficio é di tirare i l pié in den-
t ihia ha un picciol nodo, che vien ricevuto tro : dalT ufo , che ne fanno i marinan 
in un picciol feno della fíbula ; e fulla fuá nel navigare , fi chiama anche n a m i m s . 
parte d' avanti , un po' fotto la rotella o T I C O N ICO Sijlema , o Ipoieji , é un 

•patella, ne ha ella un altro, in coi vengo- ordine o dilpofrzione de' corpi celeíli , di 
110 inferiti i tendini degli ejienfon úcila gam- natura intermedia fra i l Copernicano e i l 
ba. Vedi FÍBULA. Tolemaico, ovvero partecipante egualmen-

La fuá eíhemita inferiore, la qualeé mol- te d'entrambi - V e d i SISTEMA, 
ÍO piü piccola della fuperiore , ha un nota- Egli prende i l fuo nome da Ticonc 7Dra
bile proceíTo , che forma la nocca interiore; ke > Nobile Danefe , del qüil fi dará poi 
ed un feno grandetto, divifo nel mczzo da qualche ragguaglio , fotto l'articolo URA-
t m picciol tumore , o go?>fiatura: i l feno NIBOURG . 
ifceve la tefta conveífa dell' a p á g a l o , e i l In Siñema la Terra é , con T o 
tumo re é ricevuto nel feno, nella tefta con- lomeo , collocata nel mezzo , e fuppofta 
veífa dello ñeífo oífo . — Ella ha un altro immobile j é fi fa che i l Solé e la Luna 
íeno di poco fondo nel lato della fuá eflre- s' agginno in orbite , riguardando ía me-
íni ta inferiore, che riceve la fíbula. deOma come centro : ma , con Coperni-

I I Sig. Chefelden da un eferapio d' un co , i i fuppone , che gli altri cinque Pia-
fanciullo dell'eta di fette anni, in cu i am- netl fi rivolgano ali' intorno del Solé co-
be le epififi nel l 'eñremita fuperiore della me lor centro. —Tanto che le orbite dei 
t i b i a erano a tal fegno feparate , che non t-re Pianeti fuperiori inchiudano la Terra , 
piü. della meta di ciafcuna t ib ia era. unita roa non quelle degli inferiori, perché que-
alla meta de 11' epififi , i l che gli rendea le ñi ñanno piü che la Terra vicini al Solé , 
gambe interamente inut i l i . — Quefto era In conformita fi fuppone q u i , che i Cie
ña to cagionato dalla balia , che lo teneva ^ Auidi ; e fien compoñi di tre dif
alla feggetta pe'calcagni e la fchiena, quand' ferenti orbi o sfere j la prima mobile, che 
egli era ancor bambino ; cofa che, come fi fuppone far una rivoluzione in 24 ore ^ 
I I fuddetto Autore oíferva, é fra quclla gen- la feconda la sfera de' Pianeti ; e la terza 
te una pratica troppo comune. i l firmamento r o regione delle fielle fif-

TIBLE Biceps. Vedi l'articolo BÍCEPS, fe . — Si vegga la difpofizione de' corpi 
T I B I A L E , T IBIALIS , o TIBL&US , nel- celefti in queüo Siíiema , rapprefentata in 

la Notomia, un nome dato a due mufeoli T a v . Ajhonomia , fig.^. 
della gamba; diñinti \¡zr anticus e pofticus. Alcuni moderni Aílronomi trovando che 

_ TISIMAS amicus, forge dal proceífo elle- i l Sifteraa Tolemaico non s' accorefa co' 
riore della t i b i a , e facendofí gradatamente fenomeni ; e non ofando fare , che la 
largo e carnofo circa i l mezzo della t i b i a , Terra fi muova; ma alio üelío lempo dt-
giü per la parte anterior della quale egli fapprovando la nozione T k m k ú áz dac 
corre , fi contrae di nuovo in un tendine centri , uno mobile, cioe i l Solé , s V al-
fottile e liício,, che paífa fotto \\ ligamen* tro fiffo , la Terra ; hanno formato i k 



nuovo Siftema col Tolemaico e col Tico-
nico , detto ¡1 Semi Ticonico; nel quale fi 
fuppone, che non íolo i l Solé e la Luna, 
ma anche Giove e Saturno , fi muovano 
ün eccentrici o deferenti , riguardando la 
Terra come centro , benché fi rivolgano 
alio ñeííb tempo ne' loro rifpettivi epici-
cli . — Ma anche qui fi fuppon ferapre 
che i Pianeti inferiori fi muovano attor-
no al Solé come a lor centro; non poten-
dofi in altra guifa ípiegare le loro f a f i of-
fervate col Tclefcopio . Vedi SOLÉ , LUNA, 
PÍA NETA, &c. 

T I F O DE , TYPHODES , T T ^ O A H S , 
nella Medicina , una fpecie di febbre ár
dante , che fuole accompagnare le rifi-
po!e d'alcuna delle vifcere. Vedi FEBBRE. 

T I F O M A N I A , TYPHOMANIA T T -
<í>OMANIA , nella Medicina , una malat-
tia del cervello , in eui i l paziente , non 
potendo dormiré , benché vi fia grande
mente inclinato, giace co'íuoi occhj chiu-
fi , parla firavagantemente , e fi getta qua 
e la . 

* L a parola e formata dal Greco j T¿<po> y 
fumo, e [¿avice, pazzia . 

Se lo tirano , o in altra fimil guifa lo 
toccano, egli appunto apre gli occhj , guar
da aH'intorno , e nuovamente precipita in 
una fpezie di fonnolenza , ¡a quale é in-
terrotta da una ferie di fpiacevoli imma-
ginazioni. 

La Tifomania é una fpezie di combina-
zione d' una freneíia con un letargo . — 
Si chiama anche coma v i g i l . Vedi COMA, 
FRENESIA, e LETARGÍA. 

T I G N A , T I N E A , nella Medicina , un 
in ale detto dagli Scrittori Arabi fahafat i , 
e in Inglefe ufualmente fcald-head , cioé 
tejía fcottata 5 rtretto párente coll' acbor . 
Vedi ACHOR . 

La tigna é un raale deila fpezie lebbro-
fa : gli Autori fogliono contarne tre fpe
zie , cioé fecca, urnida, e lupino/a j iequa-
l i in realta non fono che altrettanti gradi 
del raale fieífo. Vedi LEPRA. 

Turnero definifce la tigna un'ulcera che 
^ene nel capo a' fanciulli da un umor 
^ i c í b , corrofivo o falino, i l quale facen-
áo guaüo nelleglandulecutanee, nediftrug-
ge col tempo la teífitura . 

^ ' ía ha i l fuo norae tima , vale a diré 
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Ugnmla , dalla fimilitudine ch' ella ha a i 
buchi , che tal infetto fa nella carta, & c . 
— Nel primo piano ella é coperta d' una 
materia bianca , fecca , lattimofa o fqua* 
mofa: nel fecondo la carne, che vi fia fot-
t o , apparifce granulata: e nel terzo ella é 
ulcerofa. ^ 

1 rimedj interni contro la tigna fono, i 
mercuriali , catartici proprj, e dietetici , o 
edulcoranti'-, e talvolta una fal ivazione, fpe-
zialraente per unzione , é ñata efficace , 
dopo che tutt i gli altri raetodi fono r iu-
fciti vani. Gli eílerni fono le fomentazio-
ni fatte di radici di cxylapathum , ariüo-
logia , rafano , aflenzio, &c. bollite in ac-
qua, e colate; a cui fi aggiungono fpiriti 
di vino canforati , &c. l inimenti o frega-
gioni di lardo di porco , unzioni mercu
riali bianche precipítate , con zolfo polve-
rizzato ; e talvolta polvere di vitriuolo 
Romano e bianco, precipitato roíTo, &c. 

T I G N E R E , dar colore, colorare . Ve
di TINGERE. 

T I M A R , un tratto o porzione di ter
reno, che i l Gran Signore accorda aduna 
períbna, a condizione di fervirlo, in guer
ra , a cavallo . 

Alcuni definifcono i l T i m a r una porzion 
di terreno aífegnata ad uno Spah), od al
tra perfona atta a fervire a cavallo , per 
goderne vita durante per fuá fuííiftenza. 

Meninsk i lo defcrive come uno flipen-
dio o rendita conceífa a' foldati vecchj , 
che hanno fervito bene , in terre , e pof-
feffioni di Caflelli , Borghi , Vi l laggj , cam
pa gne , o in decime, ed altri fruttí ed én
trate; alie volte colla Prefettura , Giuris-
dizione, o Signoria de'detti luoghi . Vedi 
BENEFIZIO, &c. 

I I T i m a r é una fpezie di Feudo concef-
fo a vi ta . Vedi FEUDO. — Tut to 1'Impe
rio Ottomano é diviío iní^wg/^o'/w , o Ban-
na t i , fotto i quali tutti coloro, chepoífeg-
gono de' T i m a r i , e che fi chiamano TVw/at-
r io t t i , fono obbligati ad arrolarfi, quando 
vengono chiamati a qualche fpedizione, od 
imprefa. Vedi TIMARIOTTI . 

I T i m a r i fi poífono rifegnare come fra 
noi i Benefizj, richiedendovifi folo i l con-
fenfo del Beglier-bey , o Governatore dei
la Provincia. — In vero, per TVtttar;' che 
paífano i venti mila afpri all' anno 9 

detti 
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deííi £ a i m , i l Gran Viz i r folo da la d¡f-
penfa. 

T I M A R I O T T I , qtiegli che godon le 
terre sul piede e a titolo di T i m a r i . Ve
di T I M A R , 

I T imar io t t i fono obbligati a fervire in 
guerra períbnalrnente , con tanti uomini e 
cavalii di fcrvizio quante volte i l lor T i 
mar , per iftima fattane, contiene 2500af-
pri , o circa 6 lire J l e r l im 5 e di mantener-
l i coñantemeníe montati ed armati alia lo
ro maniera , affinché ííeno pronti a mar-
ciare a t ime le ore, quando fon ccmanda-
t i , e cib fotto pena di morte : non per-
mettendofi, che cofa veruna, neppure una 
Hia'atíia, poffa fcufarli. 

Okre quedo fervizio, eglino eziandio pa
gano un riconofciraento d' un décimo deüa 
lor rendirá. — Se hanno figliuoli in eta a 
portar i ' armi , ed atti a fervire dopo la 
ior morte, o fe in difeíto di queíli hanno 
qualche parenti , che ci abbian i i mínimo 
di r i t to , íi fuole continuare in eífi i l T i m a r 
alie fteííe condizioni; altrimsnte vien tras-
ferito ad a l t r i . 

Se la rendita cosí poíTeduta fotto i l Gran 
Signore cccede 15000 afpri, o 36 Wxefler-
Une ^ coloro che la poííeggono , non fi chla
ma no T i m a r i o t t i , ma SubaJJl o Z a i m i , ed 
hanno 1' araminiftrazione della Giuftizia nel 
luego, fotto i l Sangiacco della Provincia. 

I T i m a r i o t t i hanno diíferenti falarj , da 
quattro o cinque müa afpri, eguali a cir
ca 12 lire flerline, íino a 2D000 afpri: ma 
fe i l loro T imar non eccede 8000 afpri , 
non fono mai obbligati a marciare, eccet-
ío quando i l Gran Signore va in perfona 
all ' Efercito , nel qual cafo niuno é eccet-
tuato. 

L'origine de' T i m a r i o t t i fi attribuifce a* 
pí imi Sultani, i quali eífendo padroni de' 
íeudi , o terre dell5 Imperio, le ere (Tero m 
Baronie o Commende, per ricompenfare i 
fervigj de' lor piü bravi foldati j e fpezial-
mente per levare e raantenere un nume
ro di, Truppe , fenza sborfare alcun da-
jaaro, , ^ 

Ma Soliraano I L fu i l primo a flabilire 
Fordine e la difciplina fra quefli Baroni , 
o^Cavalieri deli'Imperio j e fu per fuo or-
dine che regoloíil i i numero de' foldati a 
cavallo, che ciafcuno dovea mantenere. 

Queflo. Corpo é flato non. folo eflrema? 
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mente poderofo, ma grande e illuílre per 
tutto 1'Imperio', ma l 'avarizia, difetto or
dinario degli Orientali , ne ha caufato la 
declinazione da qualche anno in qua. 

I Viceré e Governatori di Provincie ma-
neggiano i lor affari in tal maniera alia 
Corte, che i T i m a r i , anche fuori della lo
ro Giurisdizione , fi danno a'lor domefti-
c i , od a coloro che daranno maggiot fora
ma di danaro per ottenerli. 

V i fono due forte di T i m a r i o t t i 'y gli uni 
flabiliti dalla Porta, gli altri dal Viceré del 
Paefe i ma le rendite degli uni e degli al
t r i fono inferiori a quelle áe Z a i m i , c mi-
nori a proporzione i l lor equipaggio e le 
lor tende. Vedi Z A I M . 

Quegli che hanno le lor Patenti dalla 
Corte , hanno da cinque o fei mila afpri 
fino a 19999 afpri all' anno; fe hanno un 
afpro di p i ü , diventano Z a i m i . Quei che 
ricevono le Patenti da' V ice ré , hanno da 
^ a 6000 afpri all ' anno . 

Queüa Cavalleria é raegllo difciplinata , 
che quella propriamente delta degli SpaBy 
benché gü SpaB fieno i piu puliti e i piíi 

QueíU ult imi non combattono che tefti 
in compagnie o plotoni laddove i Z a i m i 
e i T imar io t t i fono divifi in Reggimenti , 
e comandati da Colonnelli , fotto la dire-
zione de'Bafcia. — I I Bafcia d 'Aleppo , 
quando fi trova all'Efercito , é Colonello 
Genérale di quefta Mil iz ia . 

T I M O , THYMUS, « T f M O S , nell 'Ana
tomía , una glándula conglobara , fituata 
neüa parte fuperiore del mace , fotto le 
clavicuU-, ove la cava e 1'aorta fi divido-
no n<¿ x&m\ fubc lav j* Vedi GLÁNDULA . 

I I Tiwo é quella parte , che in un pet-
to di vitello chiamiamo animeila. — Que-
fia glándula é groífa ne' bambini, ma , a 
mifura che creícon di eta, ella diventa piu 
piccola; le di lei arterie e vene fono rami 
delle carotidi e jugulari . Ella ha nervi dal 
par v a g u m , e i fuoi vafi iinfatici fi fcarica-
no nel dutto torác ico . 

I I dotto Dr. Tyfon fuppone,. che Tufo di 
quefia glándula fia per un diveniculo al chi-
lo nel dutto torácico d' un feto, i l di cui fio-
maco eífendo fempre pieno del liquore , 
nel quale egli nuota , dee tenere ii dutto 
torácico difiefo col chilo ; perché i l fan-
gue , che i l feto riceve dalla madre , r i -
empie le. vene , e impedifce i l libero i n -

areífo. 



T I M 
preffo del clillo nelle vene fubclavk. Vedi 
PETO » 

I I Sig. Chefelden offerva , che do ve i l 
timo negü uoraini é afíai picclolo, le glán
dula tiroidee crefcono proporzionatamentc 

jn que' tali b ru t i , che fon caduti fotío 
|a di luí oflervazione , ei fuccede giufto i l 
contrario : dal che egli é inclinato a crede-
re , ch' elle appartengano agli íleffi linfati-
ci che Ti o 1' aitro di loro crefcen-
do tanto, quanto dovrebberocreícere amen-
due, fe amendue crefceflero, faccia lo fíef-
fo effetto che fe amendue crefceffero; eche 
la ragione , per la quale i l timo crefce piíi 
íoílo che le glandule tiroidee ne' brut i , fia, 
perché la figura del Jor torace fomminiftra 
luogo convenevole a quello per alloggiarvi-
fí ; e che negli uomini , la ragione , per 
cui le giandule tiroidee crefcono tanto , fia , 
perché non v' é luogo in quella parte del 
torace , ove fta i l timo , da poterviíi allog-
giare una glándula grande. 

TIMO , T h y m u t , nella Medicina, fí pren
de per una fpezie di porro , che viene ful-
le parti naturali, sul fbndamento , e in pa-
recchj altri luoghi del corpo , con feííe af-
prezze íimili a quelle dell' erba t i m o , don
de viene i l fuo nome . Vedi VERRUGA , e 
LUPA . 

I ! método ordinario di curare un timo fi 
é con legatura , e lavature difcccative, o 
con cauüici j e s 'é grande, con incifione ; 
avendo cura di prima aííicurare i vafi raag-
giori legandoli. 

T I M O N E , in Inglefe rudder, nelía-Na-
vigazione, un pezzo di legno, che fi vol-
ge fopra de'cardini od arpioni nella poppa 
d' un vafcello , ed il quale opponendo Ú t 
acqua or un lato, ed or i 'altro , volta o 
dirige i l navigüo per quefía via o per quel
la . Vedi T a v . Vafcell. fig.2. n . 106. Vedi 
anche VASCELLO . 

I I timone d' un vafcello é un pezzo di le
gno fofpefo a' pillen della poppa con quat-
tro o cinque rampini di ferro ; che ferve , 
in certo modo, di briglia alia nave; per gi
rarla come vuole i l piloto. Vedi i l feguen-
te articolo. 

HíTendo i l timone perpendicolare , e dal-
la parte efterior del vafcello, entro fe glí 
adatta un aitro pezzo di legno ad angoli 
r e t t i , 11 qua{e vjen nel varce|l0j e cojqua. 

ie 11 raane§gia e dirige il timone. ^ Queft' 
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ultimo fi chlama dagíi Ingle fi , helm , o t i l -
h r ; e talvolta , benché impropriamente, i l 
timone üeííb , the rudder . Vedi i fegueníi 
art icoli . 

La potenza del timone fi pub ridurre a 
quella della leva. Vedi LEVA. 

Quanto all ' angelo , che il timone do-
vrcbbe fare colla carena , o parte di fotto 
del navil io; 1' Aurore d'un libro moderno » 
fopra i l lavoro e maneggio de' vafcelli , fa 
vedere, che, per fermaríl od avanzarfi piu 
preño che fia poíhbile, 11 ti l ler o braccio 
del timone dee fare un angolo di quafi 55o 
colla carena, o K c e l . V . M a l i n o a VENTO, 

U n timone ftretto é ottimo per veleggia-
re , purché la nave lo fenta, vale a diré , 
purch' egli poíTa guidarla evolgerla; perché 
un timone largo térra tropp' acqua , quando 
i l braccio del timone viene fpinto ad un la
to od all 'ai tro: puré fe la nave ha un quar-
tieredibuon corpo, a f a t quarter , talmen
te che i1 sequa non pofia venire con pron-
tezza e forza al timone, ella riohiedení UB 
t imón largo. 

La parte la pih diretana del timone fi chla
ma ra/ir o del timone. 

TIMONE , in fenfo della voce Inglefe , 
Steering — cioé , Governare i l TIMONE ; o 
dirigere i l navigüo da un luogo all'aitro col 
mezzo del timone , e del braccio del timone 

M % . . . . 
Lo tiene i l raigüor Timoniere, i l quale 

fi ferve di pochiffirao moto nel portare in 
qua o in la i l braccio del timone y ed impe-
di fce ottimamente, che i l navilio non bar-
co l l i ; c i oé , non ifeorra dentroefuori. Ve
di BARCOLLARE. 

V i fono tre metodi di governar i l timone, 
<—IO. Con qualche fegno in térra , median
te i l quale fi venga a tener eguale i l va
fcello . — 2O. Colla bufíbla , o compafib náu
t ico , i l che fi fa col tenere la teña del va
fcello, o fia la prua , in quel tal rum&o o 
punto del compaíTo, che meglio conduce in 
porto. — 3o. Col governare fecondo che 
fe ne riceve l 'ordine, la direzione, o l'av-
vifoj i l che, in una gran nave , é debito 
di colui al qual tocca la volta di prender i l 
fuo porto al braccio del timone . Vedi C U I 
DARE la nave { C o n d ) . — Per la Teórica 
e ref í í tío del governar i l timone. Vedi NA-
VIGA RE , CORSO , $:c. 

TIMONE dy un va/cello , o piuttoílo ¿>rac. 
c¿o 
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i to del timone, nel fenfo della voce Inglefe 
f i l i c r i é un forte pezzo di legno attaccato 
al timone : detto anche helm, Vedi T a v . 
Vafcell. fig.i* n. 105. Vedi anche i l primo 
grticolo TIMONE . 

Gl i Ingleíi danno per lo piq i l neme di 
t i l lcr a cib che ferve di timone in una bar
ca, o battello, e che in una nave fi chia-
merebbe helm ^ o braccio del timone. Vedi 
i l feguente articoio. 

TIMONE, in fenfo dell'Inglefe he lm, un 
pezzo orizzontale di legno , che ferve a 
moverne un akro adattato nel medefimoad 
angoli retti , detto rudder , cioé i l timone 
proprio . Vedi i l primo di quefli ar t icol i . 

H e l m , o T i l l e r o f a sk ip , ch ¡amano gli 
Inglefi quel braccio, o pezzo di legno , che 
fía fitto nel timone proprio, e viene cosí in-
nanzi nel luogo del Timoniere , cioé dove 
colui , che íia al timone , guida i l vafcello. 
Vedi NAVIGARE, &c . 

j i l e e the helm , fignifíca mettere o fpi-
gnere i l braccio del timone verfo la banda 
del vafcello oppofta al vento. 

Bear up the helm ^ vuol d i ré , lafeiar añ
ilare i l vafcello con piu vento in poppa. 

T e n the helm i mettere i l braccio del t i -
mone sul lato o mano finiüra del vafcello. 

Righ t the he lm, o helm the midship, te
nerlo eguale al mezzo del vafcello. 

Starboard the-helm ^ fpignerlo al lato de-
flro del vafcello. 

TIMONE , fi dice anche quel legno del 
carro, o fimili , al quale s'appiccan le be-
ftie, che l'hanno a tirare. Vedi CARRO. 

T I M P A N I T E , TYMPANITES , nella Me
dicina , un flatuofo tumore o gonfiagione 
dell'addomine o ventre ; aífai duro, equa-
bi le , e permanente \ per cui la pelle refla 
si fortemente ftirata e diftefa, che, al toe-
caria , rende un fuono fimile a quello del 
íamburo . Vedi TUMORE. 

La Timpani te h una fpezie t f idropifía , 
da alcuni detta idropifta fecca : raa qual fia 
la caufa e la fede di queño male , o cofa 
íia la materia morbofa che cagiona i l tumo-
re , é cib in che i Medici non fono certa-
mente d'accordo. Vedi IDROPISIA . 

Non v'ba dubbio che il flato fa una prin
cipal parte della materia mórbida; ma que-
fta quafi mai non fi trova fenz' acqua , ec-
cetto nel principio \ tanto che alcuni non 
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mettono venina difFerenza tra la timpanite 
e 1' afeite. 

Alcuni fuppongono, ch'ella nafca da un 
uraore acquofo , ejiravafato e rarifícato in 
vapore j e che , per una proprietva ch' egli 
ha di comune coll'aria ordinaria', corrom
pe le parti . — Ma Boerhaave í i queftauna 
fpezie particolare di timpanite , o idropifia 
ventofa ; ed aggiugne , che íi cura come 
T afeite, o idropifia acquofa; eolio fpillare, 
&c. Vedi PARACENTESI, e ASCITE. 

A l t r i vogliono , che la Timpani te pro
venga dall'aria che s'infinua per certe per-
forazioni degli inteftini putrefatti. —Boer-
haave , che fa d' una claíTe particolare la 
Timpanite prodotta da queda caufa , oífer-
va, ch'ella é quafi fempre incurabile . 

^ ' / / / x fcarta queft' ultima caufa, e aítri-
buifee i l male ad una irregolarita negli fpi-
r i t i animali che appartengono alie vifeere, 
i quali lafeiandofi tumultuariamente nelle 
fibre nervofe , le gonfiano : cosí gonfio ne 
refia i l peritoneo, diftefi g l ' i n t e ü i n i , e túr
gido i l raefenterio e 1'altre vifeere ; e men-
tre cib fi fta facendo , affinché venganfi a 
riempiere le vacuitadi lafeiate nelle vifeere 
tumefatte, una quantita dell'umore in effe 
contenuto fi rarifica in vapore , che fubito 
fi fparge in tanti foffj pe'luoghi vacanti. — 
Al t r i aferivono la Timpanite adunaconvuV-
fione, de'mufeoli dell'addomine, &c. 

I I Sig. Li t t re ha propoflo un nuovo fifie-
ma della T impan i t e , fondato sur un gran 
numero d'oífervazioni . — Secondo l u i , el
la non procede da veruna convulfione de' 
mufeoli addominali , né da akun'aria con-
tenuta nella loro cavita, o nel tarace, me» 
fenterio, o epiploon, ma dall'aria inchiufa 
nello fiomaco e negli inteftini , la quale 
eñremaraente l i gonfia. 

Queft'aria, fempre portata in quelle partí 
col cibo , mantiene la dentro una fpezie d' 
equilibrio; opponendofi, da una parte , al
ia troppo grande preífura su quel lungo ca-» 
nale quand' é voto di cibo ; e trovando 
daU'altra parte, nell' elajlicith delle tuniche 
dello ftomaco, e degli inteftini , un oftaco-
lo capace d1 impediré la fuá troppo grande 
dilatazione. 

Se avviene , che quefto equilibrio fi di-
ftrugga per l ' irritazion delle fibre, la di cui 
elafticita prevale in tal cafo a quella dell' 

aria : 
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aria, queíl' ultima é ícacciata alP Insa o ail' 
n-Mh., o infierne insíi e ingiu : (donde na-
{ct ú íuttzre-, &c. ) Ma fe i'equilibrio vie
ne a romperíi per la forza deli' aria , refa 
fuperiore a quella delle fibre, per effere 
queft' ultime reftate prive di f p i r i t i , acau
la che i l fangue é impoverito dopo una 
Junga malattia ; in tal cafo , l'aria rarifi-
candofi fuor di mifura , gonfia le cavitadi 
in cui é contenuta. 

Se fi dimanda , perché , quando lo fto-
maco e gli inteftini fono cosí pieni di ven
to , niun vento fimiíe fcappi per l'ano , 
o per la bocea , foliti paffi per cui cgli 
fuor n ' é mandato? 

I i Sig. Mery folve i l paradofíb cosí : fe-
condo queíla Teór ica , le fibre si dello fto-
rnaco che degl' inteftini hanno perduta la lo
ro e ia f l ic í ta , almeno in parte , e fono in 
un' imperfetta paralifia ; ma i venti eva-
cuati per l ' ano, o pella bocea, fono ven
t i , che quelle vifeere efpellono dalle lor 
cavitadi, col metterli in uno flato di con-
trazione capace di fuperare le forze che 
s1 oppongono all5 ufeita delle materic con-
tenute in quelle cavitadi . — Quefle for
ze fono due sfinteri , uno de' quali chinde 
I ' orificio fuperiore dello fiomaco, e l 'al-
tro l ' ano: ma le vifeere paralitiche, cioe 
le vifeere prive di ípiriti , ne' quali foli 
confifte la fortezza de' mufeoli , non pof-
fono fuperare la refifienza di que'due mu
feol i , donde percib il vento non puo fcap-
pare per le fue folite aperture od efeite . 

La Timpani te rare volte uccide da sé \ 
ma fovente degenera in afeite. — I Ca-
tar t ic i anzi 1' aggravano che la alleviino : 
gli antifierlci , antifeorbutici , calibeati , e 
corroboranti fono di ufo , prima ch' ella 
cominci a farfi afeite . Eguali quantita di 
foglie di porro e fambuco mifte ana l í t i ca -
mente fono una medicina empírica famofa , 
ch' é íiata trovata efficace, quand' ogni al-
tra cofa ave a mancato. 

Si fuole applicare de' carminativi al ven-
tre, come rirapiaftro di femi di cumino, 
&c. ed anche far ufo di carminativi mi-
m con catartici , diuretici , &c. interna
mente : ma fe i l male proviene da una 
caula paralitica, che diftrugge la tenfione 
delle fibre de' primi paífaggj , cib che fi 
adopera nel rettifíeare i mali paralitici , 
ove la tenfione delle fibre é mfufficisnte , 

i orno V I I L 
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far a fenza dubbio anche qui utile per la 
medefima ragione. Vedi PARALISIA. 

T I M P A N O , TYMPANUM , T T M I I A -
N O N , t amburo ; uno firumento muíicale 
preífo gli Antichi , comporto d' un fottil 
pezzo di pelle fortemente tirata fopra un 
cerchio di legno o di ferro, e battuta col
la mano. Vedi TAMBURO. 

TÍMPANO , é anche uno firumento mi 
l i tare, come i l tamburo, e fi íliona a ca-
val loi che anche fi dice timballo^ taballo y 
C nacchera . 

TÍMPANO , tympanum, nel la Meccani-
ca, é una fpezie di ruota collocata intorno 
ad un' alie o palo cilindrico , fulla cui ci
ma Üanno due leve o bailoni fiífi, per po-
tere piu fácilmente far girare F aífe , nella 
mira di alzare i i psfo che fi vuole . Vedi 
RUOTA. 

I I t ímpano é quafi lo fteíTb che i l pe-
ri trochio; folo che i l cilindro deli' afie del 
psritrochio é aflai piü corto e piu piccolo 
che i l cilindro del t ímpano . Vedi PERI-
TROCHIUM . 

TÍMPANO, tympanum ^ d'una macchi-
na. fi prende anche per una ruota cava , 
in cui una o piu perfone, od altri an i ma
l i , camminano per farla girare; tai équel
la di alcuni argani , mangani, &c. Vedi 
RUOTA. 

TÍMPANO , tympanum , nell 'Anatomía . 
— Membrana TYMPANI , é una fottil e 
teñera pelle o membrana , fiirata fopra un 
cerchio o (feo , nel mea tur auditorius deli' 
orecchio, ch'ella chiude; e fi fuppone ef
fere 1'órgano immediato deli' udito . — 
Vedi T a v . A n a t . ( O í k o l . ) fig.13. l e t . c . 
Vedi anche ORECCHIO. 

I l t ímpano , popolarmente detto i l tam* 
buró , in rifpetío alia ritta pofitura del 
corpo é fituato obÜquamente, facendo fac-
cia all ' ingiu ; donde avviene, che noi udia-
mo i fuoni , che vengono da baífo , rae-
glio di quelli che vengon da alto. Vedi 
TAMBURO . 

La fuá fuperficie eílerna é un no' cava 
nel raezzo . — Egli é compoño di due 
membrane , o , come altri vogliono , foi 
di due o piü lamelU o lameíte di una. —-
Egli ha una perforazione, ovvero almeno 
una parte difimpegnata , che amroette i l 
paífaggio del vento, ed , in alcuni, delfum© 
dal meatus a palato . Vedi FORAMEN . 

D d d Die-
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Dietro a luí v' é una cavita deü' os pe-

t ro fum, detía tympani cavilas , e talvolta 
femplicemente tympanum ; in cui fono quat-
tro piccoii oíTi, cioé i l malleolus, i ' incus f 
lo Jlapet , e 1' ox orbiculare]: che fi poflbn 
vedere fotto i lor rifpettivi a r t ico l i , M A L -
IEOLUS , &c. 

Entro la eavita del t ímpano , Vieuffens 
lia fcoperto una membrana affai fina e fot-
t i le , che ferve a chiuder la porta del labi-
l i n t o , e ad impediré che Paria interna ab-
bia qualche comunicazione coll' eílerna . — 
La membrana del t ímpano ha un notabil ra
mo d l m ñervo che paíTa fopra la fuá fuper-
•ficie interna fra V incus e i l malleolus ^ detto 
£ horda t y m p a n i . Vedi CORDA . 

I I Dr. ¡Vil l is crede che i l t ímpano fía una 
fpezie di flrumento preparatorio all' udire ; 
c che i l di lui uficio fia di ricevere le pri
me impreffioni de'fuoni, odelle fpezie fen-
í ibi l i , e di condurle debitamente modifíca
te e proporzionate al fenforio . Vedi Suo-
KO, SENSAZIONE, 5CC. 

I I fue uficio, effettivamente , in rifpet-
í o al fenfo dell' udire, pare che fia come 
quello della pupilla delT occhio rifpetto al 
vedere: ciafeuno di loroimpedifee 1'ingref-
fo di troppi raggj, l i tempera e addolcifce, 
c li confegna, per cosí d i ré , commenfura-
t i al fenforio ; fopra del quale fe cadeífero 
ímmedia tamente , farebbon eglino capaci di 
guaftare ¡a di lui coftituzion dilicata . Ve
di PUPILLA. 

E vero , che i l t ímpano non ode : ma 
cgli contribuifee a megíio e piü ficursmen-
te udire . — Affinché egli venga afareme-
glio 1' uficio di portinaio, é neceífario, che 
Ja fuá diftenfíone debba, come la pupilla , 
contrarfi e relaífarfi fecondo j cali 5 e a tal 
propofito fervono í quattro officini foprac-
cennati, i quali hanno lo ñeífo ufo in pre-
mere e rclaflare, che appunto hanno le cin-
ghie d' un tamburo militare in quefio firu-
mento. — Col mezzo di quefla eflenfione 
c ritraimento fi fa , che i l t ímpano corrif-
ponda a tutt ' i fuoni alti o languidi; come 
corrifponde la pupilla a tutt' i gradi di lu
ce. Vedi UDIRE. 

L ' ingegnofo Dr. Holder ha raffinato su 
queíla Teór ica . Egli concepifee, che l'a-
zione del mufeolo, per cui i l t ímpano fi ÍH-
ra e fi reiaíTa , viene ordinariamente e co-
fíantemente a portarlo ad una tenfione rao-
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derata ; ma quando noi abbiam occafíonedi 
afcoltare, e di fare particolar attenzioue a 
qualche fuono, allora l'azione di quel mu
feolo é piü intenfa, ed i l tamburo vien t i 
m o ad una tenfione piu che ordinaria, per 
facilitare i l paífaggio del fuono. Vedi A T -
TENZIONE. 

Su quefie confiderazioni , quell' Autore 
avendo preíío di sé un giovane gentiluomo , 
ch'era nato fordo , ed accorgendofi, che i l 
gran difetto fiava nella mancanza d' una de
bita tenfione del t í m p a n o , configlib alia di 
lui madre di confuí ta re co' Med ic i , fe non 
ci foífe, cafo di rimetterlo in una debita ten
fione mediante qualche fummi aftringenti, 
od altrimente. 

Trattanto egli immaginb una via tempo
ránea , mediante la pe reo fia di qualche fuo
no veemente; come d'un tamburo battuto 
vicino a lui : i l qual fuono, durante la fuá 
continuazione , dovea neceflariamente da-
re una tenfione al t impane, eolio fpignerlo 
e gonfiarlo perdifuori , in quella guifa , che 
un frefeo vento riempie lévele d' un vaicel-
l o . E lo fperimento riufci fecondo l'afpeí-
tativa: perché, tanto ch'ei batteva i l tam
buro forte ed altamente preífo di lui , egli 
potea udire la voce di coloro , che ñando-
gli vicini lo chiamavano pian piano per no-
me . Ma quando i l tamburo ceffava, egli 
non potea piíi fentire le medefime períone 
che lo chiamavano a voce ben alta . Vedi 
SORDITA* . 

Ma c ib , che fa comparire Tufo del t i m 
parto men confiderabile, fi é , che vi fono 
efempj, ove T udito é fiato perfetto, fenz' 
alcun ufo d' un t í m p a n o . <— I I Sig. Che/el-
den riferifee, ch'egli ruppe i l timpa-no nel
le due orecchie d'un cañe , fenza perb di-
flruggerne 1' udito ; benché, per qualche tera-
po dopo, i l cañe riceveífe i fuoni forti con 
grand' orrore: Egli aggiugne d'eííere fiato 
aíficurato dal Sig. S*. Andre , che uno de' 
di lui pazienti ebbe i l t ímpano diftruttoda 
un'ulcera, e i'oífa auditorie gittate fuora, 
fenza che ne reflaífe difirutto i l fuo udito» 

C o r a j e / T Í M P A N O . Vedi V art. CORDA . 
TÍMPANO, T y m p a n u m , nell'Architettu-

ra , 1'¿znf^d'un frontone ; eflendo quella par
te , che fia a livello colla nudit'a delfregio. 
1— Ovvero , egli é lo fpazio inchiufo fra le 
tre cornici d'un frontone triangulare, o fra 
le due cornici d'uno circolare . — Vedi 

Tav. 
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Tav, Arch i t . fig.36' lett ' e • Vedi anche 
1'articolo FRONTONE. 

Talvolta i l t ímpano é tagliato fuori , e 
riempiuta la parte con un graticcio di ferro 
per dar lume ; e talvolta egli é arricchito 
di ícultura in baíTo riiievo , come nelia fron
te occidentale della Chiefa di S. Paolo, nel 
Templo diCaftore e Poliuce a Napol i , & c 

TÍMPANO, fi dice anche quelía parte d'un 
piedeftaüo, che fi chiama ií tronco o dado. 
Vedi P l E D E S T A L L O , C Ü A D O . 

TÍMPANO , preífo i Legnaiuoli, ÍI ap-
plica parimente a'quadri di íavolato delle 
porte. Vedi QuADRO d i tavolato . 

TÍMPANO d' un arco, é una tavolaofpa-
zio triangolare ne' caníoni o lati deli' arco ; 
d'ordinario fcavato ed arricchito , talvol
t a , di rami di lauro, d' ulivo , o di quer-
cia, o di trofei , &c. talvolta, di figure 
volant i , come la Fama , &c. o di figure fe-
dute, come le virtu cardinali. Vedi ARCO. 

TÍMPANO, preífogli Stampatori, é una 
doppia caifa appartenente al torcbio , co-
perta di pergamena, fopra la quale íi met-
tono i foglj bianchi, per iftamparveli. Vedi 
Torchio da STAMPA . 

T I N A , piccol t ino . •—Gl i Inglefi chia-
mano T u b ^ cioé t ina ^ una fpezie di raifu-
ra , che denota la quantita di diverfe cofe. 
'— U n tub di Te é una quantita di <5o. lib-
bre in circa . — Un tub di canfora é una 
quantita da 5Ó fino ad 80 libbre. 

T I N A , nel fenfo della voce Inglefe f a t , 
o v s t , efprime un gran vafo di legno , che 
da'fabbricatori della birra e mercanti d'or
zo fi adopera per mi furaré l'orzo ftanto, per 
clpedizione egli contiene un quarto , oot-
to ílaj . Vedi M A L T . 

T I N A , fa t^ é parimente un vsfo, o pa-
della di piorabo , che fi adopera a far i l 
fale &c. Vedi SALE. 

T I N C T O R U M R u b i a . Vedi P articolo 
PvOBBIA . 

T I N G E R E , Parte, o l ' a t t o , di colora
re panno, drappo , od altra materia , con 
un color permanente, che ne penetri lafo-
ftanza, Vedi PANNO, &C. 

I I tignere differifce daíf imbiancare, che 
non é dar nuovo colore , ma pulirne un 
vecchlo , differifce anche dal pignere , in-
dorare , fcreziare a guifa di marmo , e 
í tarapare, in quanto i colori in quefti non 
toccano che la íuperficie . Vedi BIAN-
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CHIRE , D l P I G N E R E , INDORARE , &C. 

I i tignere fi pub definiré , Parte di co
lorare lana, l ino , cotone, feta, pelo, pen-
ne , corno, pelie, e le loro fila e tele, con 
legní , erbe, femi e foglie , col mezzo di 
fali , calcine , lifcive , acque caldi, fer-
mentazioni, macerazioni, ed altri proceífi. 

I I tignere, rifpetto alia maniera di appli-
care i color i , fi divide in caldo, e fnddo. 

TIGNERE caldo Qsppofiavú , é quando fi 
fan bollire i liquori e gli ingredicnti, pri
ma che v i s'intinga Ü panno ; od anche 
quando i paoni ficifi fi fan no bollire nella 
t i n t u r a . 

TIGNES. fred do, -fyvxpcúfisiipñ, é quando gP 
ingredienti fi diífolvono freddi ; od alme
no fi iafcian raífreddare, prima di metterví 
dentro i drappi . — V . Savar. D. Comm. 
T . 2. p. 1697. voc. Teinture . Salmaf. Exerc. 
ad Solin. T . 2. p. 11Ó7. 
Origine del TIGNERE, O fia della T i n t u r a . 
'—L'ar te del tignere é aflai antica j come 
apparifce dalle trácele, che ne abbiamo ne' 
piíi antichi b'crittori tanto facri che profa-
ni . L'onore di queft'invenzione é attnbui-
to a ' T i r j * 1 febbene cib , che ne minora 
i l mér i to , si é , che dicefi aver ella t rat ta 
la fuá origine dal cafo. Si fappone, che i 
fughi di certi írutti , foglie, &c. acciden
talmente fchiacciati , ne abbiano fommi-
niílrato i l primo barlume : Affcrma Plinio , 
che anche in tempo luo i GalU non faceva-
no ufo d'alcun' altra t intura a: fi aggiugne, 
che i minerali e terre colorite, lavati ed 
ammollati colla pioggia, davano i matcm-
l i immediati per tignere b. — Ma pare dall' 
I ño r i a , che la porpora , fucco d ' an íma le , 
trovato in un pefee di nicchio detto M u -
rex, Conchylium, e Purpura , fia ñata co-
nofciuta prima di tutt i quegli a l t r i . Que-
íla per verita fi riferbava per ufo di Re 
ePr inc ip i ; proibivafi dalla Legge alie per-
fone prívate di pórtame i l mínimo fram-
mento c. Dicefi, che la feoperta della fuá 
quaiita ú n g e m e fía flata prefa da un cañe , 
i l quale avendo acchiappato un polpo fra 
gli fcoglj, e mangiatolo , macchioffi la boc
ea e la barba con quel prezioío liquore ; 
i l che fece si forte impreífione nella fan-
tafia d'una Ninfa T i r i a , ch'elía rifiutbogni 
favore ad Ercole fuo amante , fin tanto 
ch' ei non le aveffe portato un mantello 
dello fteíío colore d. —a VWn.Nat . H i f l , 

D d d 2 L ib . 
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Lib. X X I I . c. 2. b Savar. Lib. clt. p. 
— c Leg. I . C. Q i i * reí ven. non poff. Sal-
muth ad Panciroll. Lib. I . T i t . 1. p. 8. feq. 
d Poli. Lib. I . de verb. Idon. ad Commod. 
Polyd. Virg. de Invent. Rer. Lib. I I I . c. 7. 
Vedi anche 1'articolo POP.PORA . 

* Pare che Pl inio afcriva f invenzion d i 
quefi'' arte d i tigner lañe a' L i d / d iS&t-
dis: Inficere lanas Sarciibus Lydi a ¿ove 
la parola incipere v i f i dee intendere b . 
3/la un Critico moderno fofpetta qm una 
fa i fa lettura ; e non fenza ragione, pe? 
Lydi , fojlituifce Lydda , nome d1 una 
C i t t h fu l l a Cofia d i Fenic ia , ov era la 
principal Fiera di l i a tintura di porpo-
ra e. — a V . P l i n . Hif t .Nat . L i b . V I L 
c. ^á. b Hardov. not. ad loe. c Nur -

• ra, in Bib!. Chois. T . 20. p . ^93'feq-
* * Dopo i Fenicj , egU fembra , che i 
Sard i fteno a r r iva t i alia maggior perfe-
zione nell1 arte del Tjgnere ^ tanto che 
licíyaoí IBc.pfrivictKÓv, Tintura di Sar-
degna, pajso in proverbio fra i Greci , 
j í r if iofane 1 i n due luoghi , per efprime-
re una cofa roffa come fcar la to , la pa
tagona a i BCÍ[/.MCC mccpfrinaxóv d . Sal-
ntafio , Palmerio , e Spanheim f o j i i t u i -
fcono in vero , per ^ap^mot-nóv 1 SSÍ/J-
frictvixói' , cíi eglino' fuppongono un pof-
fe j fvo d i Sardis, e che ^trwoíi Tintura 
Sardiana: ma N a r r a , i n una Differta-
zione pan icol are m ta l materia , ha v t -
gorafámente fofienuto le pretenftoni del 
fuo paefe contro quefia innovaziane e . — 
d Ar i j ioph . in Acharnan. v . 1 \ 2. itera" 
P a x . v . l t y 74. e 1 Patilus ISlurra D'itt. 
de Varia Lesione Adagii BAMMA- 2 A P -
A T N I A K O N , tintura Sardiniaca , Flor. 
1709. 4o. le Clerc, Bibl. Choif. T . 20. 
p . 187. feqq. 

Sino al tempo.- d1 Aleflandro^ non trovia-
mo altra foría di T i n t u r a in u í o , che por-
pora e ícarlatío . — Non fu-, che fotto i-
Sacceffori di que! Monarca y che i Greci íi 
applicarono agü altri eolori ; ed inventaro-
no , od almeno perfezionarono l 'azzurro, 
i lg ia l ¡o t i ! verde, &c. f . — Quanto ail' 
antica porpora, havvi gran tempo, da ch' 
ella é perduía; roa la perfezione alia qua-
le i Moderni hanno portato gli altri colo
rí , l i riconapenfa abbondantemente di cotal 
perdita. In cib pare, che i Franzeíi , fot-
|Q gli aufpicj di queir eccelleate Miniíiro 

Vedi Gobelins. — f V, 
1. p. 249. vcc. Baphia 
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M . Colbert, abbiano formontato quafi tut-
t i i lor vicini 
Pitifc. L . A n t . T . 
s Savar. lib. cit. 

PrelTo i Román i , \Q Cafe dé* T i n t o r i , B a 
p h i a , erano tutte fotto h direzione del Co-
mes facrarum largitionum h j benché ciafeu-
na delle medefirae avefife i l fuo peculiar Pre-
poílo, come in AiclTandria , T i r o , &c. i 
— I T i n t o r i di Londra fanno la decimater-
za Compagnia della Ci t ta , incorpórala fot
to Enrico V I , comporta d'un maeí l ro , d7 
un guardiano, e una livrea k . — A Pari-
g i , e nella maggior parte delle Citta gran-
di di Francia , i T i n t o r i fon divifi in tre 
Corapagnie; cios quelle dclla gran T i m a 5 
du grand & bon te'mt , le quali adoperan 
fol o- i mig'liori ingredienti, e quegli che im-
primono i eolori piu ficuri e i piíi durevo-
l i . — T i n t o r i della minor T i n t a , du peti t 
teint , a' quah é permeíTo di fervirfi di for
te inferiori di droghe, le quali non danno 
che eolori falfi e atti a fvanire. E Tin to r i 
da feta , lana e filo . — Tutt1 i pan ni e drappi 
del piu alto prezzo fono rífervati a' T i n t o r i 
della prima forta : quelji di minor prezzo,. 
particolarmente que' tali che non fono ÍH-
mati a piu di 40 foldi il braccio in bianco,, 
fono corameífi a' Maeftri della pkcola T i n 
ta . L'azzurro,. rl roíío, e '1 giallo fono 
riíervati piu particolarmente a quei della 
gran T i n t a \ 1! bruno, i l rofficcio e i l ñero 
fono cornuni ad entrambe le forte. Quanto-
al ñero , egli fi comincia dai T i n t o r i deIU: 
gran t i n t a , e fi finifee da quei della mino
re 1 . — Sembra eííere tradizione fra' T i n 
tori , che Gefuctvfto foífe della lor profeffio-
ne; i l che anche troviamo ínterpretato nel 
Vangelo dell" infanzia di Gesü , benché non 
íi fappta fu qua-1 fondamenío.. Ma quindi' 
é , che i T i n t o r i Per fian i , non oftantc tu t ío 
i l lor Maomett ismohanno fcelto Gesu peí 
protettore della lor arte; tanto che preífo 
di loro una Cafa da Tintare íi chiar^ia Bot-
tsga d i Chiflo i " , — h Not i í . Iraptr . 
Hoífm, L. T . !> p. 4Ó9- 1 Pitifc. lóc. cit. k 
N e w Vicm of Lond . T . 2. p. 6 0 1 . , feqq. 1 
Savar. D. Comm. T . 2. p, 1688. voc. Te in t . 
" l Sike No t . ad Evang. Infant. p. 5-5. H i l -
fcher de Stud. Chrif i . i n M i j e . L ip f . Obf. $6* 
§. 10. T . 5.. p. 34-

Requif i t i nel TIGNERE . — I Chimici 
Greei dimandano tre cofe per una buona 



T I N 
Tintura \ cloh *— 'ApaWení, l 'apr i re o ra
refaré i l carpo da t i n m f i , per difporlo ad 
imbsverfi del colore . — Bce^»' la Tintura 
fíefía. —Krt'T'-%/,', o ^ r v l n , delta da 'Ro-
mani alU^atio^ i i legare o fiffare i i colore» 
per imped i ré che non s' illanguidifca o fi 
fcan'chi. — A leu a i aggiungono una qua r í a 
condizione , cioe ST-ÍX-I^J da5 L a t i m det-
ta lumen, da noi luftro o [píendore. 

Pre í ío ale un i , que (le tre íi facevano fe-
paratamente in tre differenti operazioni , itt 
difieren t i i iquor i , o decozioui : colla p r i 
ma , fi preparava i l drappo a rice ve re la 
T i n t u r a ; quef to ' f i ch i ama va upoíSápiov e 
'inrorúSn colla feconda , fe g l i da va i l defi-
derato colore; e coila terza, fe g l i fiífava i l 
color fopra. — M a alcri le facevano tu t -
te e tre in una v o l t a , con una decoxione, 
e una imraerfione a intignimento. —- V . 
Salmaf. Ex ere. ad Sol'm. T . 2. p. 1146 . , feq. 

Avanzamento del TÍNGERE . La bafe del
la g iuihi If toria della Tintura dev' eí íere 
una T e ó r i c a di luce e di co 'ori . Ved i 
LUCE , COLORE , e ARCOBALENO . — Si 
pub oflervare , che due coíe principalmen
te fi prendon di mira nel l ' inchief ta de' co
lor í , la pr ima per accrefeere la materia 
tincioria; la feconda, per fiffare que' colo
rí che noi abbiarno. 

A p ropo (ico di quefle fi rammenta , che 
al cu ni color i fono apparenti , come quegí i 
di fiori, i fughi di í r u t í i , e la íanie d' a-
n i m a ü . — A í t r i fono ¡atenti, e íolo fi feo-
prono dagli effetti , che le va r i é fpezie di 
fali ed altre coíe fauno fopra d i l o r o . 

T o c c a n í e i colori apparenti di vegeta-
b i l i ed a t i i m a l i , e g l i effetti d i diverfi fa
l i nel cang ia rü da un colore a l l ' a l t r o , ab-
biam m o l t i efempj nel Sig. Boyle, raccol-
t i c raeífi in un nuovo ordine dal D r . L i -
Jhr , come, —Pr imo, Che i fah acidi avan
za no i colori de' f i o r i , e delle c o c e ó l e : co
sí fanfi le i n fu fio ni di balaufire o fiori di 
melagrana, rofe roffe, fiori d i viola mam-
mola , mezerion , fior d i piíeili , fiori d i 
violette e d i c i a n o , d ' un roí ío piu bello ; 
e > fughi di coceóle di l i g u f i r o , di ciriege 
« e r e , e di coceóle di fpinamagna , d ' u n rof-
10 moho piu be l lo . — A l medefimo pro-
p o ü t o fi o íTerva, che i fali acidi non fan-
no verana grand' alterazione fopra i fiori 
bianchi di a e l f o m í n o , o fimili. 
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Secondo ; 1 fali urimfi , e g l i álcali , a l l ' 

incont ro , al te ra no affatto i colori de' fiori 
ú l t i m a m e n t e nomiua t i , come anche i f u 
gh i delle coceóle fopraccennate , da roíTo 
a verde. 

Terzo ; I fali urinofi e g l i álcali avan-
zano , almeno non danneggiano i co lor i 
de' fughi d i foglie vegetabili , legni e ra
die! . —• G l i fp i r i t i urimfi e g l i álcali fan-
no roffe le infufioni gialle di radici di rob-
bia \ alquanto porponne , quellc del legno 
di Braí i lc \ turchine , quelie di lignum ne-
phriticurn ; porpor ina , 1' infufione roífa di le
gno indico ; e roífa quella d i foglie di fena, 

Quarto ; I fali acidi alterano del t u t to 
le dette infufioni da roffo , o turchino , a gia l lo . 

Quinto ; La Coccinig i ia , che da fe fief-
fa é roífa , con verfarle fopra olio di v i -
t r i u o l o , c h ' é un fale ac ido , impr ime i l p ih 
v i v o c h e r m i s i , che fi poífa immaginare ; e 
con fali urinofi ed álcali , ella ve r r ad i nuo
vo cangiata in un color o fe uro tra violen
to e por pora. 

Sejio ; T u í t ' i fiori roffi , t u r c h i n i , e bian-
chi , fi cambiano , ve ría ti do lor fopra un a/-
cali , immediatamente i n un color ve rde ; 
e ind i , in non lungo procefíb di terapo , 
d iventan g i a l l i . 

Settimoj T u t t c le par t í de' vegetabili , 
che fon ver di 
g ia l lo con un álcali. 

Ottavo ; Q u e ' f i o r i che gia fon g i a l l i , non 
fi cangian m o h o , o forfe n t i l l a , con un a l ' 
cali , o fpit i to urinofo . 

Nono ; Le pul le di femé azzurro di g k -
flo o guado filveílre , moho tempo p r ima 
raccolte , e lecche, dilavate con acqua, mac-
chiano un turchino , i l quale , verfatagli fo
pra una l i f c i v a , fa un verde ; i l qual detto 
verde o turchino , toccato con ol io d i v i -
t n u o l o , tigne in po rpo ra : e t u t t i que í t i t re 
colori durano . 

Décimo y Sulle cime del fungas tubulofus 
fono certi nodi roffi., i q u a l i , verfata fopra 
di loro una l i f c iva , faran no porpora, e que
da durevole . 

Quanto a' color i latenti i n animal i e ve
g e t a b i l i , fcopertici col verfarvi fopra de'fa
l i ; eg l i fono pa rimen te aífai n u m e r o í í . N o n 
farem menzione che di pochi ; —• P r i 
mo ; I I fugo latteo di lattuga filvefh'e , co
fia fpinofa , c fonchus afper & levis , dopo 

faranno in fimil guifa un 
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un verfamento d i l i fc iva fara un v i v o color 
d i fíamma o c h e r m i s l , e dopo qualche tera-
po degenerera in un gial lo fporco. 

Sectmdo; I I latte della cataputia major t 
dopo un verfamento di l i f c i v a , ípez ia l raen-
te quand'egli é t r a t í o con un c o l t e ü o , e 
n ' é flato qualche tempo fopra la l a m a , fa
ra un color roflb fanguigno o po rpo r ino , 
e preflo fi cangera in un giallo i g n o b i l e . 

Terzo; II bruco comune di fpinalba fa-
ist porpora , o colore inca rna t ino , con l i 
fciva , e durera. 

Quarto ; Le tefle di fcarafaggj, formiche , 
& c . faranno, con l i f c i v a , lo fteffo color i n -
carnato , che durera . 

Qn' in to; La fcolopendra d i color dJ am-
bra d a r á , con l i f c i v a , u n o d e ' p i u belli e p i u 
g ra t i azzurri o ama t i f t i n i , che durera. 

R e ü a da oíTervar í i , — i 0 . Che i n t u t t i 
g l i efempi fopraccennati , d i vcgetabi l i o 

animali , non evvi neppur un colore ve
ramente fiíío -y b e n c h é fe ne poífa far qual
che ufo , nello flato , in cui quefto o quel 
colore fi trova . — Per ncn veramente fiffo , 
in tendiamo , che non fla a prova col fa-
íe e col fuoco j concioff iaché , quegli che 
fembrano durare, e fiar a prova della l i 
f c i v a , fono mteramente d i f t r u l t i da un fal 
difFerente, o cangiati i n un colore aíTai d i -
ver fa ; ü che dee per neceífi ta portar mac-
c h i a , og i i i quat vol ta c ió viene a fucce-
dere nell*ufo di alcuno d i l o r o . 

2o. Che t u t t i e due i c o l o r i , l 'apparen-
te e i l la tente , dev vege íab i l i fi poífono fif-
fare : un efempio di che fi pub oíTervare 
neile loppe del femé d i glaflo , e nel l 'ufo 
che i T i n t o r i fanno dellc foglie d i quefta 
planta dopo una debita preparazione. 

3. E probabile dallo íteflo e fempio , che 
n o i impar iamo dal colore di qualche parte 
del f rut to o femé, , qual c o l o r e ^ e r noftro 
ufo íí poífa far f o m m i n i í l r a r e dalle fogl ie 
di un vegetabife, e da t u t í a la p l an ta . 

4 . Che i color í í a t en t i de 'vegetabili fo
n o prt ' -ef if lenti , e non prodott i j dallo ftef
fo efempio del legno \ e fimilmente da que
fto , che i l fugo lattea della lat tuga f i lve-
ftre fomminif t ra da sé un fiero r o í f o . 

5a. Che i l cambiamento de 'co lor i ne1 fio-
l i é g radúa le e coflante . 

6 ° . Che que* color i d i fiori , che non 
i ü a r a n n o colla l i f c i v a , paiono e í fe rda que-
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fla interamente d i f l r u t t i , e da non poterfi 
piíi r icuperare. • — C o s í una parte d'una fo-
gl ia di viola , col verfamento della l i f c i 
v a , fi cangia ben preflo i n g i a l l o , e non 
fi ravvivera mal in roflb mediante un fale 
acido ; ma fe un 'a l t ra parte della medefi-
ma foglia é fempre verde , fara r avv iva t a . 

7o. C h ' e g l i pare , che la ficcita fia un 
mezzo , fe non d i filfa re , puré d i r idurrs 
i l color vegetabile ad una condizione d i 
non perire affatto e fubi tamente , median
te 1' á lca l i per al tro d i f t r u t t i v o . 

8o. Che quelle piante o a n i m a l i , che fa
ranno colori d i f ferent i , ma v iv í , col verfa
mento di diverfi fali , e dureranno, come 
la cocc in ig l i a , e i l g la f to , fi debbono repu
tare m i g l i o r i d i tut te l ' a l t r e . — V . L i f l . i n 
P h i l Tranf . N 0 . 7 0 . p. 2132 , / e ^ . V e d i an
che BOERH. Elcm.Chem, P. 3. T . 2. p. 467 , 

feqq. Edit . L i p f . 
G h Ingredicnti per TINGFRE , o materia 

t in t íor ia , fi riducono beniíTimo a due ca-
p i — C o l o r a t a , o q u e g ü che propriamen-
te danno i l co lo re . — E N o n eolorata; che 
s adoperano per preparare i drappi a me-
g l io prendere la T in tu ra y e per efa í tare i l 
iu f l ro de' c o l o r i . 

G l i ingrediente colorante fono d i tre for
t e , t u r c h i n i , g i a l l i , e r o f l i . — A l i a pr ima 
forta appartengono P indaco , i l guado o 
tuteóla , ié glaito , cera d i bofeo , e legno 
i n d i c o ; alia feconda, i l fujiieo ¿ alia terza , 
la r o b b i a , i l b r a f i l e , la cocciniglia , i l che r -
mes , i l fandolo , e i l fiordi zafFerano. — 
A ' quali fi pub aggiugnere Vannotto , e i l 
fujiico g iovane , per color i d o r é : Finalmen
t e , la fiüggine d i bofeo, o l e g n o . 

G l i ingredicnt i non coloranti fono , •— Cer-
t i material i r i jh ingent i o leganti y come gal-
lozze , í o m m a c o , corteccia dt on tano , í co r -
za d i melagrana, corteccie e radici di no
ce , corteccia d 'albufcello , e corteccia d i 
m e l ó f a lva t i co . — C e r t i f a l i y come a l í a 
m e , t á r t a r o , f a l n i t r o , fale a rmoniaco , ce-
ner i d i f e r m e n t i , calcina e orina . — L i -
quoriy come acqua di pozzo, acqua di fía
me , acquavite , aceto , fugo di l imone % 
acqua for te , me lé , e fondigiiuolt d i zuc-
chero . — Gomme , come tragacanta y a r á 
b i c a , maf l i ce , e fangue di drago. —Sme-
Sl ic i , o aflerj ivi y come fapone , t é r r a graf-
fa d i folione , o l io di l i n o , fiele di bue , & c . —• 
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M e t a l l t , comellmatura d'acciaío , rafchiatu-
ia o rimaíuglj , peltro, copparofa, verderame , 
antimonio, Jitargiro, e arfenico. — F i n a l 
mente, crufca, fior di forrnento, chiarad' 
uovo , l ievi to , femé di cumino , ferae di 
fienogreco, agárico, e fena, 

Qualche contezza della maggior parte di 
quefti ingredienti fi pub trovare fotto i lo
ro rifpettivi articoli nei corfo di queflo l i 
bro i ma rifpetto al lor ufo , ed effetto nel 
tignere , fara neceífario di confiderarli piu 
particolarmeníe , e di ridurli infierne ingui-
fa , che d'una fola occhiata fi ravvií ino. 

Fra le droghe non coloranti ^ adunque, dal 
Regno de' Minerali vengono; I o . La cop
parofa, le limature d 'accia ío , e le rafchia-
ture C el16 fono quella materia che fi trova 
ne' truogoli di vecchie pietre da arrotare , sul-
le quali fono ftati affilati degli ñrumenti da 
taglio > che íi adoperano per tutt ' i negri 
veri o di Spagna i benché non pei neri di 
Fiandra. — 2o. I I peltro diftiolto in acqua 
forte, ufato per lo fcarlatto nuovo. — 30. 
I I l i targir io, benché non conceífo o permef-
1 o , fi adopera per aggiugner pefo alie ícte 
tinte . — 4o. L 'ant imonio, che per lo piíi 
fi adopera alio fíeflo propofito, benché egli 
puré contenga un zolfo tingente , i l quale 
per precipitazione, &c . fomminiftra gran 
varieta di colori. — 50. L'arienico, che íi 
adopera nel tignere chermisi, fotto pretefto 
di darci i l lu f t ro . —6o. I I verderame , ufato 
da Tintor i di tele , ne' lor coloii gialli e 
verdi. — 70. L'allume , aífai ufato, feb-
bene con qual intento non fi sa bend'ac-
cordo; fe per render 1'acqua un meftruo pro-
prio ad eftrarre le particole tingenti di cer-
te droghe dure? o per nettar via la fordi-
zia, che viene a frapporfi tra i l drappo e 
]a tinta , e ad impediré la loro debita ade-
fione i o per far divenir teneri i peli della 
lana , e i drappi di pelo , aífinché meglio 
de' lor colori s' imbevano ? o per contribui
ré al colore fteíío , come fa la copparofa 
alie gallozze nel fare ñero , o i l fugo di l i -
mone alia cocciniglia negli incarnatini , o 
1' acqua forte impregnata con peltro nello 
fcarlatto nuovo? ovvero, cib che par piíi 
probabile , per fervire di vincolo tra i l pan
no ed i l colore, come gli olj tegnenti, e 
i acque di gomraa fanno nella pit tura; ef-
lendo 1 allume una foftanza , le cui parti-
celle acukate, difciolte con liquori caldi , 
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entreranno ne1 pon de'drappi, e fulla qua
le faranno prefa le particelle delle droghe 
tingenti! febbenc egli pub ancora fervire ad 
altr ufo, ciot a feccare certeparticelle, che 
non s' accordaífero col colore da darci fopra : 
al che fi aggiunga, poter egli anche fervi
re ad illuminare un colore, incrofiando i l 
drappo, che fi vuol tignere , co* fuoi cri-
ílalli i su'quali venendo ad applicarfiil co
lore , fa queííi un piu bell' effetto, che 
s' ei foífe applicato fur una materia fcabro-
fa , qual é un panno non alluminato . — 
8o. La crufca , e 1' acqua di crufca , i l di 
cui fiore entrando ne* pori del drappo, ne 
brunifee o ligia la fuperfície , e cosí rende 
piu bello i l colore metfbgli fopra; quafi ia 
quelia guifa che i legm , che fi vogliono 
indorare , fi lifciano prima ben bene con 
colori bianchi. — 90. I I falnitro, adope-
rato foprattutto in acqua forte, nello fcar
latto nuovo , per illuminare i colori coa 
feconda, o fia diretana , bollitura, al qual 
propofito , — iomo. Si adopera piu comu-
nemente i l tá r ta ro . — iimo., La calcina, 
o pohiglia , che fi adopera per impaftare 
graíü turchini. 

G l i ingredienti non-coloranti della fpezie 
anímale fono — 10. I I melé . — 20. La 
chiara d'uovo . —30. Fiele d í b u e : benché 
queí lo , e i due ukimi , non fi adoperino 
che da pochi Tintor i particolari per net-
tare, promoveré la fermentazione , ed ac
ere ícere i l pefo. — 4o. Pifcio, ufato come 
una hfeiva per nettare , ed anche per aju-
tare -!á fermentazione , e i l rifcaldamento 
del guado i comecché egli anche s' adoperi 
ne' grafli turchini in luogo di calcina o 
poltigiia: in realta , ficcom' egli fcarica i l 
gial lo, di cui fon compofli i l turchino, c 
quafi tu t t i i verdi , fi adopera per confu
mare con eífo i l glafto: fi sa nientemeno, 
che 1'orina , o melma vecchia di pifeia-
to io , lingera un ben pulito pezzo d' argen
to d'un colord'oro; poiché con quefta (non 
con acqua di bagno , o Ba th , come s' é 
creduto ) fi preparano le monete da fei fol-
di di Bath , Bath fixpences ^ &c . come g l i 
chiamano gli Inglefi . 

Al ia claífe degli ingredienti mn-colorantl 
fi pub altresi aggiugnere 1'acqua , detta da* 
Tin to r i l'tquor bianco, c h ' é d i d u e forte, 
Io . Acqua di pozzo, ufata nc' roífi , e itt 
altri colori che han bifogno di rif i"gni~ 
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m e n t ó , come anche nel tignere drappí d ' una 
tefl i tura m o l l e , come tela di co tone , guar-
n e l l o , e le varíe fpezie di bambagia ^ ma é 
cat t iva per t u r c h i n i , e fa parere rugginofi i 
g i a l l i e i v e r d i . — 2°. Acquadi fiume , p iu 
m ó r b i d a e piíi dolce della pr ima , e diílbl-
vente meglio i ! Tapone, adoperata quafi i n 
ogni cafo d a ' T i n t o r i , per hvare , fciacqua-
rc, &c. i lor panni dopo la t in tura . — 30. 
I I liquore a l í o l u t a m e n t e cosí d e t í o , che é 
u n l iquor di crufca ía t to d' una parte crufca , 
e acqua netta di fiume , bo l l i to u n ' o r a , c 
meffo in una cifterna di piombo a rafTettar-
f i : quattro o cinque g iorn i in Hítate lo fan 
diventar troppo agro , e inc i to a l l ' ufo : i l 
fuo uficio é di c o n t r i b u i r é a tener i l colo
re : fi f a , che r a m i d o , i l quale non é altro 
che fior d i crufca, fa una colla tenace, che 
conglut inera la car ta , b e n c h é non i l legno 
o i m e t a l l i . I n conformi ta , fi adoperano i 
l i q u o r i di crufca per drappí d i t in ta íarino* 
f a , come per robbia , che fi rende tegnente 
e glutinofa , col farla boíl i re in acqua di 
crufca j e cosí fi fa che s' attacchi meglio a' 
a-elll o filuzzi del drappo t i n t o . — 40. Le 
g o m m e , tragacanta , a r á b i c a , maft ice , e 
fangue d i drago, fi adoperano nel tingere la 
jeta , principalmente per darle un iufíro , 
che pub farla parere piu bel la , come anche 
p i u dura o f e r m a , e per accrefeerne i l p e í o . 

Circa gl i ingredienti coloranti , colorantia 
colórala , abbiamo , — i 0 . I¡ ferro e l ' acc ia io , 
o cib che di quefti é fatto , i qual i , come 
abbiam offervato, fi adoperano , nel tinger 
ñ e r o ; febbene , come ci contribuifeano , non 
é abbaftanza chiaro : fappiamo, che le la
v ó l e di quercia verdi divengon nere col fre-
gamento della fega; un pomo agro verde , 
tag l ia to col coltel lo , diventa dello ñeffo co
lore ; i l grafio b lanco , con cu i fi ungono le 
xuote delle carrozze , diventa parimente ne
xo mediante i nicchj d i fe r ro , con cui i l 
mozzo é foderato , e la fregagione i ra i l 
mozzo e T a fie ; e che un baflone di quercia 
íí fa ñe ro per una violente fregagione con-
t ro a l t ro legno in u t r t ó r n i o \ e i l color ne-
r o de' vafcilami di ierra fi da con i leagl iedi 
ferro vetr i f icate . Da l che tu t to fembra do-
verfi inferiré , che i l negozio di far ñ e r o fiia 
nel ferro , e particolarmente nella fuá ab-
brof i i tura o fregagione. Vedi ÑERO, eNE-
R E Z Z A . 

Comunque cib fiafi , la copparofa , ingre-
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diente 11 piu u fu ale per t igner ñ e r o , é 11 fa-
le del pyntes con cui s1 incorpora i l ferro vec-
chio . Ed , ovunque ella s1 a do per i , alcuni 
aftr ingenti hanno da accompagnarla . Ved i 
COPPAROSA. — 2o. I I legno roíTo t r i t a t o , 
e macinato in un mul ino , fi adopera per 
t inger panni , coperte petóle da l e t t o , & c . 
della forta pih g r o í í o l a n a . La fuá t in tura , 
c h ' é una fpezie di color di mat tone , fi ha 
col farlo bol! i re lungamente con gallozze , 
e con lu i infierne i l panno . Egl i dura me
gl io del brafile . — 5 0 . I I brafile , t r i ta to pa
rimente , e macinato , tigne un color di car
ne , o un incarnatino che piíi d i t u t t i s'av-
v ic ina alia cocciniglia : fi adopera co l l ' al-
lume : con ceneri di fermenti egli ferve an
che per la porpura . Si macchia fác i lmen te . 
V e d i BRASILE . — 40. La robbia da un co
lore , che mol to s'accofla alio fcarlatto nue
vo : q u e i , che|fi chiamano fcarlatti baftardi , 
fono t i n t i con effa . Ella fofFre una lunga 
bol l i tura , e fi adopera tanto con al lumeche 
con t á r t a r o ; e t ien bene : le t in te le piu v i 
v a d con robbia fi fanno col tignerne ben be
ne i l drappo, e poi fcaricarne parte con fe-
conda bol l i tura in t á r t a r o . Si adopera con 
acqua d i crufca in vece di l iquor blanco . 
V e d i ROBBIA. — 50._La coccinigl ia , ufa ta 
con l iquor d i crufca in un fornello di pel
t r e , con acqua for te , da la t in ta detta da-
g l i Ingle í i , benché impropr iamente , fcar-
let in grain , cioé fcarlato in grana . Ogn i 
acido leva via T i n t e n í a roíTezza di quefto 
co lo re , lo riduce verfo i l d o r é , o color d i 
fiamma . C o n quefto colore fi t inge la pel-
le e lana d i Spagna , ufa ta dalle Dame . 
V e d i COCCINIGLIA . — 6 o. V annotto da un 
color doré , fpezia!mente a ü e f e i e , panni l i -
n i , e c o t o n i ; perch' ei non penetra i l pan
no : fi adopera con ceneri di f e rmen t i . —-
7o. I I g la f io , o glafiro (lateóla) col l ' aiuto 
di ceneri di f e r m e n t i , da un color di l i m o -
ne fe uro ; c o m e c c h é fi adoperi per daré ogni 
forta di g i a l l o . V e d i LUTEOLA . — 8o. La 
cera di bofeo, o fia legno verde , detto an
che genijia tinBoria , e erba del tintore, fa 
lo fteiío effetto che i l g l a f io , benché i l fuo 
ufo fia r i f i r e t to per lo p iu a panni groffola-
n i . Si mette con ceneri di fermenti , o con 
o r i n a . — 90. I I fu/lico é di due for te , gio-
vane e vecchio. — I I pr imo t r i t a t o , e ma
cinato , í o m m i n i í l r a una fpecie di color do
ré roff iccio: i l fecondo , un color di pelo d i -
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fían te parecchj gradi di giallo dal primo . 
Egli ü confucna con fali o fenza , opera 
caldo o freddo , e tiene fermo . Vedi Fu-
STICK . iomo- La filiggine di legno , 
la quale contiene non íolo un colore, ma 
un (ale, non abbifogna di cofa alcuna per 
eíírarre la (m t inta , o per farle imprimere 
i l drappo. I I natural colore , ch' ella da , 
íi é quelio di melé , ma eüa é i l fondaracn-
to di molti aitri colorí fulla lana , e fui 
panno , íolamente . Vedi FULIGINE . —-
nmo. I I guado macinato, o tritato con un 
mulino fatto a porta, íi fa su in palle, che 
romptndoll, e fpargendofi fulla calcina , o 
fu 11' orina , íi adopera egli con ceneri di 
ícrmenti , o con aliga , e da un turchino 
dure volé. La calcina, o poltiglia , accelera 
ia fermentazione del guado , i l quale in 
tre o quattro giorni leve ra in capo, o bol-
Jira , come una mezza foglíetta o guile di 
birra , e íi coprira d'una fchiuma o'flore 
verdiccio . Un intcnfo color di guado é 
quafi ñ e r o , c ioé, d'un colore di Uzzeruo-
¡a. Egli é i l fondamento di tanti colorí , 
neile lúe difieren t i ombre o gradi , che i 
T in tor i han no una fcala, mediante la qua
le compuíano la leggierezza e profondita di 
queílo colore. Vedi GUADO. 12o. L'inda-
co é di íimil natura, e íi adopera alio ftef-
fo propofito, íolo ch'egli é piu forte. Ve
di INDAGO. —19o . íi legno indico, trita
to e macinato, da un turchino porporino: 
íi pub adoperare con allume : per l'addie-
íro egü é flato in cattiva riputazione , co
me di colore falfiffimo che fvanifce ; mado-
po ch5 e flato adoperato con gallozze, non 
fe ne fente parlar tanto maie. V. Petty's 
Jfpparat. to Hijh of dying, in Sprat's Hijl . 
Roy. Societ. P. 2. p. 288 , feqq. Merr. Not, 
on Neri, c. I ro. p. 335. fegq. 

I materiali per tignere G applicano gene
ralmente in de coz ion i fatte in acqua , piíi o 
men forti , fecondo i l cafo \ ta i v o! ta con 
folo intignere i l drapo nella tina della tintura ; 
talvolta con farvelo boliir dentro; e talvol-
ta con lafciarvelo un giorno o piü ad ammolla-
re . ,—, QUanto all 'al lume, nel tingcrfete, 
fi appüca fempre freddo, nel quale flato fo-
Jo egli contribuifce alia vivacita della tinta . 

L Arte di TÍNGERE fi pub dividere in 
tanti rami, quanti fono i colori differenti da 
comunicara, e quante le forte di differenti 
drappi, che nc fieno i l foggetto. 

Tomo VIH. 
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TÍNGERE Panni, Sargte , Drcghettí , cd 

ahre manifatture di lana. •— Per ñero, id 
panni e drappi di valore , íi comincia con. 
una forte decozione di guado e indaco , 
che danno un turchino fe uro 5 dopo di 
che, i drappi , eííendo bolliti con allume 
e t á r t a ro , o con ceneri di fermenti, fideb-
bon tignere con robbia comune ; pofeia t in
go níi in ñero con gallozze d' Aleppo , coppa-
ro ía , e fommaco ; e íi finifee con una feconda 
boliitura detta dagli Inglefi dimana, back-
hoiling, in glafto . Vedi ÑERO . —hofear-
latto íi tinge con chermes e cocciniglia, con 
cui íi pub anche adoperare agárico e arfé
nico . — Lo fcarlatto chermisz íi da con 
meftich di cocciniglia, acqua forte , fa íarmo-
niaco, folimato , e fpirito di vino. — Lo 
fcarlatto violetto , porpora , amaranto , e gli 
fcarlatti mammoli , fi danno con guado , 
cocciniglia, indaco , brafiletto , brafile , e 
feccia di vino fecca. Per rojfi comuni , íi 
ufa la pura robbia, fenz' altri ingredienti, 
I rojji, chermis} , gl ' incarnati , / colori di 
fiarnma e di pefea , íi tingono fecondo i 
loro differenti colorí , con mejlich di coc
ciniglia, fenza robbia, o fíanIi . —•lirojj'o 
chermis) íi prepara con allume Romano, e 
íi finí ice con cocciniglia . — I I color di 
pefea dee a ver una picciola feconda bolii
tura con gallozze e copparofa , o fimili . 
I I dore aurora , o giallo oro , i l color di 
mattone , e i l colore di fcorza di cipolla , ñ 
danno con guado e robbia, temperatt giu-
fla le lor rifpemve ombre. :—• Per turchini, 
i l ñero íi da con una forte tintura di gua' 
do: i l piüvivace, eolio fleífo liquore, cona 
ei íi debilita nelf operare . — I bruni f C U 
TÍ , i fulvi , e i colori tan$ , fi danno con 
guado, piu deboie in decozione che per ñe
ro , con allume e ceneri di fermenti ; do
po di che íi da loro ia robbia piíi forte che 
al ñero : per colori tañé , fi aggiugne ua 
po' di cocciniglia . — l.Color i di perla ñ ánxx-
no con gallozze e copparofa \ alcuni fi co-
minciano con radici di noce, e fi finifeono 
colle pnme \ febbene per renderli piu co-
modi gU intingono ín una debol tintura 
di cocciniglia. — I verdi fi cominciano con 
guado, e fi finifeono con glaflro . — 1 gial-
¡i pallidi , il color di limone , e i l color di 
zqlfo, fi danno col folo glaflro . —• I co
lorid'oliva di tut t i i gradi fi mettono prima 
in verde, e fi rabbaffano con fuligine, piíi 
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o meno, fecondo l'ombra che fi vuole ave-
re . I I foglia-mona , i l color di pelo y i l 
mufchtO) e color di cinnamomo , fi danno con 
glaílo e robbia. I I roffo dore vivace fi da con 
glafto, e pelo di capra ,* boüiti con ceneri 
di fermeníi . 11 fuflico é qui proibito, co
me color falfo . — V . Savar. D . de Ccmm. 
T.2 . p. 1690. feqq. V e d i anche Le Teintu-
rier Parfait, Leid. 1708. 12o. Salni. Í W / -
graph. k 3. c. 37. 

TINGERE lañe per tapezzena 1 fi fa nella 
flefTa guifa cbe coi panno, eccetto le nere, 
cui fi da folo i l guado , e pofcia fi metto-
no in ñe ro , come fopra. 

Le lañe nere per panni e fargie fi poflb-
no cominciare con radice di noce, e(corza 
Á\ noce, e finiré con imraergerle in una t i 
na di ñe ro . 

TINGERE le fete , fi comincia con farle 
tol l i re con fapone, &c. poi nettarle e lavar
le ben bene nel fiume , ed arnmollarle in 
acqua d' allurae fredda . — Per chermisi le 
nettano una feconda volta prima di metter-
3e nella tina di coccinigÜa. 

I I chermisi roffo fi tinge con puro meflich 
di cocciniglia, aggiugnendovi gallozze , to-
tomaglio, arfenico, e tártaro , meííi tatti 
infierne in un calderotto d'acqua netta qua-
fi bóllente : con quefii fi fa bollire la feta 
un ' ora e raerza j dopo di che, fi lafcia fta-
xe nel liquore finó al giorno vegnente . — 
I I chermisi violetto fi da parimente con pura 
cocciniglia, arfenico, tártaro , e galiozze; 
ma 1c gallozze in minor proporzione che 
nel primo. Quand' é prefo fuori , bifogna 
lavarlo bene, e metterío in una tina d'in-
daco. — I I chermisi cinnamomo fi comincia 
come i l violetto, ma fi fin i fe e con bollitu-
ra diretana o feconda , fe troppo vivace, 
con copparofa; fe ofeuro , con un' imraer-
fione nell' indaco. — I turchini leggieri fi 
danno in una fimil bollitura d'indaco. — I 
turchini cclejli fi cominciano con feccia di 
vino fecca, e fí finifeono con indaco . Per 
colori di cedro ^ fi alluraa prima la feta, poi 
fe le da il glaílro , con un poco d' indaco. 
— I gialli pallidi , dopo che fono alluma-
t i , fi tingono in glafto folo . — Alie au
rore pallide, e bruñe > dopo che fon alluma-
te , fi da un forte glafto , pofcia fi depri-
mono con rocou difciolto con ceneri di fer-
menti . — l í color difiamma fi comincia con 
vocou , poi fi alluma , e s' intigne in una 
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tina o dué di brafile. — L ' incarnatino, e i 
colori di rofa , fi allumano prima , pofcia in-
tingonfi in brafile. — I I color di cinnamo
mo, dopo ch 'é aliuminaio , s' intigne in 
brafile, e braziletto. — I I color dipiomboCi 
da con fufiieo, o con glafto, braziletto, gal
lozze , e copparofa. Ma le gallozze, inque-
íla ed altre occafioni, non hanno da eífere 
in troppa dofa , i l che accrefee i l pefo a dan
no del compratore , per la qual ragione, 
cib fi punifee in Francia come una frode : 
in reaha poche fete, fuorché le nere, han-
no bifegno di gallozze. 

Le fete nere, di forta piü grojjolana, fi 
cominciano col nettarle con fapone, come 
per altri c o l o r i , i l che fstto , fi lavan be
ne, fi torcono o fpremonp , e fi fan b o l l i 
re un'ora in gallozze vecchie , ove fi lafcia-
no ftarc un giorno o due; dopo di che , íi 
tornano a lavare con acqua netta , e a fpre-
mere, e poi fi mettono in un' altra tina di 
gallozze nuove e belle ; indi fi tornano a 
lavare e torceré , e fi fínifeono in vhaz tina 
di ñero . — Le Jete nere fine fi mettono una 
fol volta nelle gallozze, cioé in quelie nuo
ve e belle, che non han bol i í to che un 'o ra ; 
indi fi lavano, e fpremono ben bene, e s' i n -
tingono tre volte in ñ e r o , per pofciadepri-
merle mediante una feconda bollitura con 
fapone. — V.Savar. lib.cit. p. 1693, feryq. 

TIGNER i l filo: Si comincia con nettark» 
in unalifeiva di buone ceneri j dopo di che, 
fi torce e fpreme , fi fciacqna in acqua di 
fiume, e fi torna a fpremere. —Ver un tur-
chino vivace, fi da con braziletto e indaco. 
— I I verde vivace fi tigne prima turchino, 
.poi fe gli da una feconda bollitura con bra
ziletto, e verdeporro, e finalmente i l gua
do. — Per un verde ofeuro, fi da come i l 
pr imo, folo che fi ofeura di piíi , prima di 
darci i l guado. -— I I limone , o giallo pal-
¡ido, fi da con glafio, mifto con rocou . 
— I I dor¿, e ifabella, con fuflico, glafio, 
e rocou , —- I I roffo, tanto i l vivace, che 
lo feuro, e i l color di fiamma , &c. fi dan-
no con brazile, o folo, o con una miüura 
di rocou. — I I violetto, rofafecca, eá ama
ranto, fi danno con brafile , deppreffo con 
indaco. — Foglia mona , e color d?oliva, 
ü danno con gallozze e copparofa , depref-
fe con gial lo , rocou , o fuflico. — llneroCi 
da con gallozze e copparofa, fi deprime e fi 
termina con legno di braziletto. 
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TlNGERE i cappelli : Si fa con brazilet-

to , gallozze , copparofa , verderame , di-
fclolti e bolliti in un calderotto capaes di 
ricevere , oltre i l liquore , dodici do/zine 
di cappelü fulle loro te í ie , o forme. Quivi 
fi laícian bollire i cappelli per qualche tera-
po j dopo di che , fi levan fuori , e fi h -
feiano ftare e raffreddare ; indi fi torna ad 
jntignerli ; e cosí alternatamente , piíi Nó
vente , o plu di rado, a mifura che la ro
ba é di natura a prendere la tinta con raag-
giore o minore diñkolta . Savar. ltl>. en. 
p. l ó g i . Vedi anche I ' articolo CAPPELLO . 

Prova delle TINTE . — V i fono diverfi 
modi di pro vare i l vero delle í ^ f , odiefa-
minare la giuílezza e legittimazione deiia 
lor compofizione . — Per ifcoprire, fe un 
panno fia flato trattato nel debito mododal 
Tintore , e fe gli Ceno dati gli idonei fon-
damenti , v i fi dee lafeiare una macchia 
bianca, detta da' Franzefi rofette , della gran
de? za d' uno fcilUno ; oltre una ürifeia blan
ca fra i l panno e la cimofa. 

Altra prova fe ne fa col far bollire i l 
drappo tinto nell'acqua con altri ingredienti 
differenti fecondo la qualita della tinta da 
provarí i . Se i l colore foíliene i l cimento , 
vale a d i ré , fe punto non fi fcarica, o po-
chifiimo , tanto che F acqua non ne refti 
tinta , la tintura fi dichiara buona 5 altri-
incn t j , faifa. 

Prova delle TINTE dellefete. — Peí cher-
xnisi roflb, la prova fi fa col far bollire la 
feta con un egual pefo d' allurae. —• Per 
chermis: fcarlatto, fi fa egli bollire con Ca
pone quafi del pefo delia feta. •— Per cher-
misl violetto, con allume d' egual pefo del
la feta, o con fugo di l imone, la quantita 
di circa una foglietta con tro una libbra di 
ftta . — Bifogna raefehiare quefti ingredien
t i , e metterli in acqua netta, quand' ella 
coraincia a bollire j dopo di che, bifogna 
mettervi dentro anche le fete; e dopo che 
s'é fatto bollire i l tutto per un mezzo quar-
to d' ora, fe la tinta é faifa, i ! liquore del 
chertnisl roffo fara violetto, in cafo ch'egli 
fia ttato tinto con feccia di vino fecca, ov-
vero alfa i roffo, fe con brafile . — Quello 
dello fcarlatto chermisi , fe fi é adoperato 
i l roecu , diventerk d' un color d' aurora , 
owero , fe fi é adoperato i l brafile, roflb. 
— E quello del chermisi violetto , fe fi é 
adoperato brafile , o feccia di v ino, fark 
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d' un colore che tira al roffo. — AU' incon-
tro , fe le tre forte di chermisi fono debí-
tamente t inte , i lor liquori moftreranno po-
chiffima alterazione. 

U n modo ancor plu ficuro di feoprire , 
fe le fete cremifine fieno líate rettamente 
t inte , fi é col far bollire una pezza di feta 
cremifina tinta a dovere , e fecondo le re
góle , ( la quale fi conferva a tal propofito 
a Dycrs hall, ch 'é una Tintor/a in Inghil-
terra ) nella íleífa maniera , e pofeia para-
gonare le tinture de' due l iquori . 

Per fapere, fe altri colori fieno flati tinti 
con gallozze, fi mette la feta in acqua net
ta bóllente, con ceneri di fermenti, o cotí 
fapone, quafi del pefo della feta i dopo qual
che terapo, ella vien prefa fuori ; con che, 
s 'é ftata tinta con gallozze , i l colore fara 
tutto fvanito , né v i redera che fol quello 
delle gallozze, ch' é una fpezie di íbglia mor-
ta , o color di legno. 

La tintura della feta con gallozze fi pub 
anche di feoprire col metterla i n acqua bol-
lente, con quattro boccaii di fugo di cedro ; 
venendo prefa fuori , e lavata in aqua fred-
da, e pofeia immerfa in una tinta ñe ra , fe 
fono ftate adoperatc delle gallozze , ella di-
verra ñera ; fe no , ella fara d' un colore di 
pan ñe ro . 

Per d;feoprire , fe la feta aera ha avuta 
troppa doía di gallozze , di limature d' ac-
ciaio, o d'ahre rafchiaturc o rimafuglj, íl 
fa bollire in acqua netta , con fapone che 
fia i l doppio della di leí quantita: s' ella é 
carica di gallozze, diventeraroficcia i al tr i-
mente, ella confervera i l íuo colore. 

Per difeoprire, fe i l panno ñero abbía pri
ma avuto i l guado , e la robbia ; bifogna 
préndeme una molí ra, ed alio rteíib tempo 
una moflra di ñe ro del giufto calibro , che 
fi conferva a tal propofito dalla Compagnia 
de' T in tor i \ e poi bifogna metiere fopra i l 
fuoco in una padella d' acqua di crufea tan
to allume Romano, che fía eguale in pefo 
ad ehtrarabe, infierne con un fimil pefo di 
ceneri di fermenti : quando queflo comin-
cia a bollire , bifogna mettervi dentro le 
due moflre; e dopo una mezz' ora prender
le fuora, e patagón a r íe . — La pezza, che 
non ha avuto alíro che i l guado , fi tro
vera turchiniccia , con alquanto di verde 
í m o r t o ; fe ella ha avuto e i l guado e la rob
bia j fara d' un color tañé , o fulvo ; e fe 
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non ha avuto nh guado né robbia , i l fud 
colore fark fcureí ío, fra giallo e rofficcio. . 

Per panni t in t i d'un color fulvo, fi dee 
farne la prova nello fleflb modo che co1 
neri . 

Per fapere, fe i l panno fcarlatto, o cre-
niifino , fia flato tinto con pura coccioiglía, 
bifogna farlo bollire con un1 oncia di allá-
me contro una libbra di panno. 

Per panni d' altri colori , fi fa la prova nel-
la flefia guifa che co' neri e co' íulvi . '—• 
V . Savar. lib. cit. T . i . p . 1 6 6 3 , feqq. voc. 
DEBOUILLI . 

Teórica del TINGERE . •— Non poffiara 
inéglio chiudere queíT articolo , che conal-
eune deduzioni general! , che vengano a 
fomminiflrare un lume a'quanto necefíario 
alia Teórica del Tingere. Come , 

i0 . Che t u t t ' i maferiali , i quali da fe 
íleffi danno colore, fono o roffi , o gia l l i , 
o íu rch in i ; cosí che da lo ro , edalbianco, 
ch' é i l primo color fondamcntale , nafce 
íutta quella gran varieta , che noi veggia-
rao ne' drappi t i n t i . —« 20. Che pochi de' 
materiali coloranti , ( come cocciníglia , 
fuliggine, cera di legno, o guado ) fono, 
nella loro efleriore , e prima apparenza , 
dello fteíTo colore, ch' eglino , mediante le 
pih leggiere tempere e foluxioni ne' piu 
deboli meftrui, tingono íbpra i l panno, la 
feta. , &c. — 3o. Che molti de' maicriaii-
coloranti non daranno i l lor colore fenza 
molto macinio , ammollamento , boílimen-
t o , ferraentazione, o corrofione col raezzo 
di potenti meftrui; come legno roí ío , gla-
fío, guado, annotta, &c. — 40. Che mol-
íi de' dctti materiali coloranti non daranno 
da sé i l rainimo coloramsnto, come la cop-
psrofa , o le gallozze, ovvero con molto 
fvantaggio ; fe i l panno , od altro drappo, 
che íi vuol tingere, non é prima coperto 
od incroftato, per cosí diré , con qualche 
akra materia, benché priva di colore, an-
í icipatamente; come robbia, glaílo , e bra-
f i le , con allurae . — 50. Che. alcuni ma
teriali colorant i , coll' ai uto d' altri fenza 
colore, iraprimono colori diffsrenti daquel-
l i , ch'eglino farebbero f o l i , e da fe mede-
í i m i ; come cocciniglia, e braíile. —- 6o. 
Che alcuni color i , come robbia , indaco , 
e guado , per reitérate tinture , diverranno 
alia fine neri . •— 70. Che benché i l verde 
lia de' colori naturali i l pih frequente , e 
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comúne , puré non evví alcun ingrediente 
femplice , che ora fi adoperi folo, per t i -
gner con eflo i l verde fopra qualche mate-
riale ; poiché i l piu vicino é i l verde di 
fucco, come lo chiamano gl ' Ingle fi , fap* 
green , eh' é i l fucco condenfato della coc
eóla del ranno, fpezie di frútice; e quefio 
non fi adopera che da' contadini . — 8o. 
Non v ' é cofa alcuna ñera in ufo, che t in
ga ñero ; benché si i l carbone e si la fi-
liggine di quafi ogni cofa bruciata , od ab-
bruftiaía , íieno di tal colore , e tanto piíg 
neri , quanto piu la materia , prima che fi 
bruciaffe , era bianca , come nel faraofo 
efempio del ñero d'avorio. —• 90. La tin
tura di alcuni drappi tiftti fvanira anche eol
io ftarfent, o coll 'aria, o fi macchier'aan
che coll' acqua ; ma aíTaiffimo col vino r 
aceto , orina, &c. -—• iomo. aleuni mate
riali de' T in tor i fi adoperano per legare e 
corroborare un colore ; alcuni per renderlo 
vivace ; alcuni per dar i l iuílro a! drappo; 
altri per ifcaricarne e levarne via i l colo
r e , in tu t to , o in parte ; ed alíri per fro-
de, per réndete piu pefaete la roba t in t a , 
s ' é preziofa . — i i ra í \ Alcuni mgredientl 
o- droghe tingenti , eolia rozzezza de loro 
corpi fanno parere piu groffolano i l filo del 
drappo t in to ; alcuni piu íbttile , eol r i f t r i -
gnerlo; ed alíri piu fmo, con ligiarne le 
afprezze. *— 12o. M o l t i de' medefimi co
lori fi tingono fopra difíerenti drappi core 
diíFerenti materiali ; come i l legno roíí^ 
adoperato nel panno, non nelle fe te; V an-
??CÍÍO nelle fete, e non nel panno; talché fu 
poííboo tignere a var; prezzi. — 13o. I I 
nettamento, e lavamento de' drappi da t i -
gnerfi fi dee fare con materiali appropriati 'r 
come talvolta con fíele di bue, talvolta con-
terra grafía di follone , talvolta con fapo-
ne : effendo queft' ultimo perniciofo in al
cuni cafi, ove le ceneri di fermenti mac-
chieranno od altereranno i l colore. —-14o.-. 
Quando fi ha da tignere una gran quan-
tita di drappi infierne, o quando fi hanno 
da fpacciare con gran preñezza-, e quando 
le pezze fono aífai lunghe, larghe, folte^ 
&c. fi debbono maneggiare differentemen-
te , tanto rifpetío a' vafi che agíi ingre-
dienti . — 15o. In alcuni colori e drappi 
i l color dngente dee eífer bóllente; in a l 
t r i cafi , tepido , in altri egli pub eííer fred-
do , — ió0 . Alcuni colori tingenti 
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don attl a farne ufo , col Iimgarnente con- La robbia, undici incirca. — I I glallo una 
fervarli; ed in altri íí confuma la lor vir- mezz' oncia. — I I grafio turchino, intur-
t i i per ia medefima caufa. — 17o. Alcu- chini fcuri del quinto flallo nsn aggiugne 
ní colori, o drappi , fi tingono ottimaraen- notabil pefo. — Neppure i l legno indico , 
te con reitérate immeríioni fempre nello la cocciuiglia , o T annotto ; né anche la 
fteííb Üquore in varj intervalli di terapo ; copparofa da fe fteíía , quando non v i fon 
ed altri , col continuarli in eflb piü lun- le gailozze . — La raíchiaiura aggiugne 
garriente, o me no. — 18o. I n aícuni ca- moho al pefo, e da un ñero piu fcuro che 
íi , fi dee aver riguardo alia materia del la copparofa , i l che fomminillra una buo-
vafo , in cui fi rifcaldano i liquori , e fi na fe ufa a' T in to r i che fe ne fervono. —-
preparano le tinte ; come , che le caidaie Petty's Appar. to H í j i . of D y i n g . ap. Sprat. 
fieno di pelíro , per ifcarlatto nuovo, o hb. cit. p. 302. feqq. 
bow-dye. 19o.Non fi cura moho, quan-" TINGERE , in un fenfo plíi eftefo, fi ap
to Üquore fi adoperi a proporcione delle plica ad ogni fpezie di colorito dato a 
droghe tingenti ; aggiuftandofi piuttofto i l quaiíifia Torta di corpi. Vedi COLORE. 
liquore alia mole dei drappo, come lo fo- Nel qual fenfo, Tignere vale lo fteíToche 
no i vafi aila larghezza del medeíimo; poi- coloramento ; ed mchiude i l macchiare , i l 
ché la quantita delle droghe tignenti é pro- dipignere , 1' indorare , io fereziare a mar-
porzionata al colore piu alto o piü baífo, rao , lo flampare , &c. Vedi DIPIGNE-
ed ambedue a' drappi i come lo fono pari- RE, INDORARE, MARMORARE, &c. — íi 
mente i fali alie droghe tignenti . dice, che i Cbincfi praticano di Tingere i l 

Quanto al pefo , che i colori danno al- Te col catecha , i l quale da alia verde fo-
le fete, perché in queñe cib principalmen- glia del Te i l colore , e coila fuá infufio-
te fi trova, come quelle che a pelo fi ven- ne la tintura di Bobea. — V . Short. D i j f . 
dono, e che fon merci di gran prezzo; íi on Tea , pref. p. 15. Vedi anche gli arti-
é oíTervato, che ogni übbra di le ta cruda coli T E , e GATECHU . 
perde quattr' once col lávame fuora le gom- Le forte di T i n t u r e , o coloramenti, che 
me , e la fporcizia naturale . — Che la ora comunemente fi ufano nel traffico po-
medefíma feta nettata fi pub alzare fino polare", fono , 10. I I bianchire la cera , e 
a piíi di trenta once dalle dodici che re- vane forte di panni l i n i , e di cotone, me-
ílano , s'ella vien tinta in ñero , con cer- diante íi Solé, i ' aria, e reciproche effufiont 
t i materiali . Che la ragione, perché il co- d'aequa , Vedi BIANCHIRE , CERA , & c , 
lor ñero fi pofía tignere di maggior pefo — 2. Macchiar i l legno , e le pe l l i , con 
che gli altri , fí é che tutte le droghe calcina, ía le , e l iquori , come in baftoni, 
ponderofe fi poííono tigner in ñe ro , eílcn- canne d'India , pelli o cuoj di marmo , 
do tutte di colori piu leggieri di queilo ; í a r s la&c . V . TARSIA . — 30, Screziare a 
laddove, per avventura , pare che v i fien raarmo la carta flemperantío i colorí con 
pochi, o niun materiale, con cui fi acere- fíele di bue , ed applicandoli fopra un l i -
fca i l pefo della fe ta , i qual i s' accorde- quore indurato a gomraa . Vedi CARTA, 
ranno con bei colori leggieri; poiché que* — 4 ° . Coloriré o piut.tollo fcolorire le fe-
tali , che fi accordano, fono gia ílati ado- t e , i tafFetta, &c. con zolfo . — 50. Co-
perati , come Farfenico blanco per l i in - lorire in ñero con olio varj lavori di fer-
carnati. ro e di rarae . — 6o. Daré alie pelü un 

Delle cofe, che fi adoperano nel tigne- color ú' oro , o piuttofto tignere foglie d* 
\ re , fpezialmente in ñero, niuna acere fe e argento come o r o , con vernici, e in altri 

tanto i l pefo quanío le gallozze \ col mez- caí i , con orina e zolfo . — 70. Macchiare 
zo delle qual i le fete nere rlcuperano i l i l marmo e 1' alabaftro , con calore, ed oí; 
P-efo , ch'.elle perderono col lávame fuori colorati. Vedi MARMO, &C. — 8O. T i n -
ia lor gomma : N é fi fiima cofa ílraordí- gere 1' argento in ottone o brortzo con zuifo 
waria , che i l ñero guadagni quatíro o fe i od orina. —90, Colorare le canne, ecane 
f kíf m c'rca ne^a tlntura íbpra ciafeuna c fucile , di fchioppi, in turchino, e porpo-

f . * ~~ Dopo le gallozze, i l fufiieo vec- ra colla tempera di calore di carboncelli , 
c^-ia acesefee il pefo,, circa i j in 12 . — —- 10o. Colorare i l ve tro * , i crifta-lli ^ 
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T I N 
e i l vafellame di t é r r a , co' ruggíni , e fo-
luzioni de' raetalli. Vedi VASAIO , &c . — 
i i 0 . Colorare i l pelo o capelli viví , come 
In Polonia, santo i l pelo di cavallo , che 
cT nomo j ed anche le pellicie * * . — 12o. 
Smaltare ; e pigner ful Vet ro . Vedi SMAL-
TARE. — 13o. Applicazione di colorí , co
me nella ílarnpa de ' l i b r i , e di pitture, nel 
far carte da giuoco, vernicare alia Giappo-
nefe, &c. Vedi STAMPA , CARTE , VER
NICARE, & c . — 14o. Indorare e íiagnare 
con mercurio , íiagno rozzo, e fal ai mo
ni acó . Vedi INDORARE eSTAGNARE. —-
15o. Coloriré í metalli ; come i l rame con 
pittra calaminaria in ottone, e con z ink o 
fpeltro in oro , od in argento con arfenico : 
ed i l ferro in rame con vitriuolo d'Unghe-
xia. Vedi CALAMINARIS , OTTONE , ZINK , 
ARSÉNICO, &c. — 16o,Fare colorí da pit-
t o r i , preparando térra , geíío, e feagliuele, 
cerne in térra d'ornbra, ocria, térra di cul-
len ( cosí detta dagli Inglefi) &.c. fuor dal
le calci del piombo , come ceruffa e min io ; 
con foliraatl di mercurio e v.olto , come nel 
vermigiio ; col tingere ierre bianche varia
mente , come in verdeporro , e aicune lac-
ehe; con íughi concreti o fcecuU, come in 
indaco, colorí di carne, verde í'ucco , e ¡ae
che ; e con ruggíni , come in verderame 5 
&c . Vedi CERUSSA , MINIO , VERMIGLIO , 
JNDACO, &C. —- 17o. L'applicar quefti co
lorí coll' adcíione di fiel di bue, come nel
la carta fereziata a marmo fopr&ccennata \ 
o con acqua di gomma, cerne nella minia
tura ; ovvero con olj tegnenti e feccanti , 
come gli olj di l ino , di noce, di fpigo, di 
trementina, <kc. Vedi PITTURA, MINIA
TURA, & c . — 18o. Dar i l luílro a í'omi-
glianza d' onde a' tabl . Vedi ONDA RE , 
M ANO ANO , T A B I ' , & c . — V . Pctty Jlper. 
H i j u c f D y i n g , ap. Sprar. H i f l . Roy. Societ. 
p. 285 , ¡ eqq . 

* 11 vetro tinto e la comune materia del ' 
le giote a r t t f i z i a l i : le tinture fi áanno con 
zaffer , mangan efe ,ferretio , crocus mar-
t i s , & c . I procejji ne fono deferitti a 
Jungo i n Amonio N e r i , de R e V i í r a r í a , 
L i b . I . f. 12 , 15 , 1 4 , feqq, — Vedi an
che VETRO, GEMMA, &c. 

* * Le donne del P e r ú , quando diventan 
vecchie, tingono m nevo i lor capelligri-
gjcon un operazione sgarbatiffima ; cioé , 
tmmdo alcum ore la tejía co'' capelli i n -
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t i n t i ed immerfi i n una t intura bóllente 
della rad'tce d? un albero detto Cuchan, 
e dagli Spagnuoli Maquey 13 . — Que 
r i v i e fon t i mentovati da Strabone ^ F i t -
n i o , ed a l t r i , erano moho piü comodi, i 
qua l i cangtavano i l colore del pelo, e an
che del mantello de g l i a n i m a l i , con fola-
mente heme le acque 0 . Per V ufo d i pe-

fcare coW amo, fi tigne i n verde i l pelo 
blanco col farlo bol tire i n cervogia con 
a l lume, pofeia ammollarlo i n una deco-
zione d i copparofa con cera ed acqua. —• 
S i tigne i n giallo facendelo bollire i n a l 
lume e cervogia con foglie d i noce pefia-
t ev i dentro. — I n bruno , ammollando-
lo i n fale e cervogia v . — 11 V. Mem. de 
Trev. Sept, 1707. p . 1 6 0 6 , feqq. — 0 
j í r i f t . Hift . Anim. de Gener. L i b . IV . s 
V. Probl. §. 9. Conring. de Habit. Germ. 
Corp. Cauf. p . 126. — P Gent. A n g l . 
p . 9 . feqq. 

TINGERE cuoio , pel l i , &c. "~" Si á \ i l 
ture hiño con ammollare la roba per un gior-
no in orina e indaco , c poi farla bollire 
con allume : ovvero fi pub daré col tem
perare I ' indaco con vino roffo , e lavarne 
con eííb le pel l i . — Si da i l roffo lavando 
le pelli , e metiéndole per due ore nelle 
gallozze; indi Ipremendole e torcendole fae
ne ] íntignendole in un liquore fatto con 
liguílro, allume e verderame in acqua j e 
finalmente , in una T i n t a fatta di legno 
brafile bollito con lifciva. — Si da i l co
lor d i porpora , bagnando le pelli con una 
foluzione d' allume di rocca in acqua calda, 
e, quando fono di nuovo afciutte , fregán
dole colla mano con una decozione di legno 
indico in acqua , fredde. — Si da i l verde, 
ugnendo la pelle con verde-fucco ed acqua 
d'allume , che abbísn bollito : per ofeurare 
i l colore, fi pub aggiugnere un^ po'piud'in
daco , — Si da i l verde/curo parimeníecon 
limature d'aceíaio e fale armoniaco , am-
mollati in orina finché fien teneri, pofeia 
applicati fopra la pelle per úngemela ; la 
quale fi dee far feccare alfombra. Si da i l 
color azzurro con indaco ammollato in acqua 
bóllente , e la mattina vegnente rifcaldato 
e paífato fopra la pelle per vía d'unzione» 
— I I giallo , ugnendo la pelle con aloé e 
olio di lino difciolti o fpremuti : o coll' in-
fonderla in glafio . I I color dore fi da colf 
ugnere con fujiieo coceóle bollite in acqua 

d'allu-
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d1 allume : ovvero per un doré fe uro, con 
turtumaglio . — V . Salra. Polygr. i ib. I I I . 
c. 34. p- z?2' f€/?-

XINGERE o Macchiare i l l e g m , per tntar ' 
f i a n , commettere) combaciare, &c. — Rof-
f o , fi fa con far bollire i i legno in acqua ed 
ailume j pofeia prenderlo fuor i , ag§iugner 
brafile al liquore , e daré al legno un'altra 
bolíitura nel medefimo . Ñero , con ifpaz-
zolarlo ben bene con legno indico bollito in 
aceto, caldo i poi lavarlo bene con una de-
cozione di gallozze e copparoía, fin ch'egh 
fia del colore defiderato. — Ogm altro co
lore fi pub daré fpremendo fuora Túmido 
dello fierco di cavalio per uno ftacc¡o, ms-
fchiandolo con difciolto allume di rocca e 
gomraa arábica ; ed al tutto aggiugnendo 
verde , turchino , o qualfifia altro colore 
defiinato : dopo ch 'é flato cosí due o tre 
giorni , fi mette pero, od altro legno, ta-
gliato della groffezza d' un mezzo feudo , 
nel liquore bóllente caldo , e vi fi lafeia 
fiare, fmch'egli fia íuííicientemente colori-
ío . — V . Park. Treat . of Japann. c. 27. 
p. 82 , feq. 

XINGERE O(]O\ corno, o avorio. — Ñero , 
fi fa coli'arnmollare ottone in acqua forte 
fin ch1 ei diventi verde: con queflo bifogna 
lavare una o due volte T oífo , &c. indimet-
terlo in una decozione di legno indico e 
acqua , caldo . — Verde, fi comincia con 
far bollire V 0ÍT0 , &c. in acqua d'allume ; 
poi con verderame, fale armoniaco, e ace
to bianco di vino ; tenendovelo caldo, fin
ché fia verde a fufficienza . — jRq//o, * fi 
comincia con farlo bollire in acqua d'allu
me, e fi finifee per decozione in un liquo
re compoftd di calcina viva ammollata in 
acqua piovana , fpremuto , aggiugnendofi 
un' oncia di legno brafile ad ogni fogliet-
ta del medefimo : 1' oífo, &c. vi fi ha da 
far boíl ir dentro finché fia abbafianza rof-
fo a , — Salmón fomminifira altri metodi 
b . — Cosí anche Houghton, che da luí ii 
prende c —a V . Park. Iib. cit. p. 83 , feqq< 
— b Salm. Polygraph. 1. 3. c. 35. p. 275 , 
feq. — c Hought. Collecl N0. 138. T . 1. 

* G l i avanza!icej della t in tura bow dyeo 
fcarlatto nuovo , che fi danno a mangiare 
a can i , diconfi tignere le lor offa fieffe 
ír* rojfo . QuejT e una fpezie d i tintura 
fpontanea, non di j fm/le da quclla d i Vtr-
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gl l io ; H quale parla d i lana , che fi t i -
gne f u l l a fe hiena del le pecare , a caufm 
che quefie fi pafeono d i vegetabili propria-
mente coloratt : 

^ e c varios difeet mentiri lana colorete 
Ipfe fed i n pratis artes j a m fuavs r«-

benti 
M ú r i c e , j a m croceo mutabit vellera l u to : 
Sponte f u á fand ix pafcemes vefliet agnos. 

Ecl. 4. v .42. feqq. 
La diffiaolta é di comprendere , come gli 

agnelli ven i fiero a paícerfi di f a n d y x , ch' é 
una foftanza minerale , e quella appunto , 
che altrimente ^ « ¿ ¿ r ^ í i s1 appella Egli é 
certo, che i l Poeta la prende per una pian-
ta , come fu , raolto tempo ha , oííervato 
da Plinio: Animadverto VngHium exijhmaf-
fe herbam i d ejfe. H i f i . Nat. 1. 35. c. 6. Ció 
fi deduce principalmente dalla parolapafcen-
tes , la quale non puo importar altro , fe non 
che gli agnelli, pafcolando ia fandice, rice-
ve (fe r o la t ima ne'lor velü dagli al imenti . 
I I Dr. B. ci da qui una correzione, cheag-
giuüa i l tu t to : per pafcentes egli legge na-
fcentes . Sul qual piede i l tenore diquel paf-
fo é queito : da quel tempo in avanti non 
far a piu bifogno di tigner la lana con bet 
colorí i ma le pecore avranno i loro veili 
t i n t i naturalmente e fpontaneamente; alcu-
ni col murex, o calcinello, o fia colore di 
porpora ; altri col luteus , o fia giallo; al
tr i colla fandice, o fia roflo. Q_uelle , che 
gia erano in eífere, ed aveano bianchi vei
l i , verranno a cangiarli i n p ra t i s , ne' pra-
t i ', ma tutt i gli agnelli faranno t i n t i va
gamente nafcemes , alia lor nafeita . V . 
M e m . of Liter. T . 2. art. 2. p. 7. feqq. 

T I N N I T U S A u r i s . Vedi TINTINNO. 
T I N O , yafo grande di legname , nel 

quale fi pigia 1'uva per fare i l v ino. —. 
Si prende anche per T i n o z z a , ch'é un vafo 
di legno , o di rame, a ufo'di porre fotto 
le t ina, o di bagnarfi. Vedi T I N A . 

T I N O , nel fenfo della voce Inglefe va ty 
o f a t , é una fpezie di vafo , ufato per te-
nervi v ino , cervogia , birra, fidro, o qua-
lunque altro liquore, nel tempo che fe ne 
fa la preparazione. 

T I N T A , materia , colla qual fi t igne. 
Vedi TINGERE . 

_ T I N T I N N O delVorecchio, T inn i tu r A u ~ 
r i s , i l enmare , o fifehiar degli orecchj', un 
male ben frequente neü' orecchio, confifientc 

nclla 
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nella percezlone d'un fonlto , che non é , 
od almeno che non é eflerno. 

Queña percezione vien cagionata dal bat-
tere che fa un'arteria nell'orecehio, da un' 
infiammazione, o aíceíío del tímpano o del 
Jabirinto , dall' ammtffione o introduzione di 
corpi eüranei , da commoxioni del cranio , 
da colpi fulle orecchie, &c. — Si trova pa-
rimente , che i movimenci llraordinarj cd 
írregolari degli fpiriti animali caufano que-
flo tintinno , come veggiamo av ven iré ne' 
delirj , frenefie , vertigini , &c . — I I t i n -

, tinno del!' orecchio é uno de' fegni diagnofii-
CÍ della pede. 

T I N T O , t i n t u r a , preflb gli Inglefi , te-
i n t s , * e Mezzo tinto , Semt Teints , nella 
Pittura, denotan© i varj colori adoperati in 
una pittura, confiderati come piu o men al-
t i , o vivaci , o fcuri , o fo t t i l i , o indeboli-
t i , e d iminui t i , &c. per daré i l convene-
vole e giufto rilievo, dolcezza, o diílanza , 
&c . ai varj oggetti. Vedi COLORIRÉ. 

* L a parola teints é puramente Francefe , 
ed ha nella f u á Ungua lo fleffo ftgnificato . 

T I N T U R A , TINCTURA , neila Farma
cia e Chimica , una feparazione delle parti 
piu fine e piu volatili d'un corpo mirto , 
fatta col mezzo d'un meíkuo atto a difcior-
l e . Vedi MESTRUO e DISSOLUZIONE . 

TINTURA fi prende piu particolarmente 
per uno eílratto di parte della íbftanzad'un 
corpo , ípezialmente della fuá virtü e colo
r e , che vengono cosí comunicati al raeftruo . 
Vedi ESTRATTO ed ESSENZA. 

Abbiamo tinture cefaliche , tinture anti-
fcovbutiche y tinture ftomachiche, tinture an
ticoliche, r/níaj-e che invigorifcono , &.c. 
/«ÍT cávate da rofe , da coralli &c. Vedi Es-
TRAZIONE. 

Per fare una t i n t u r a , fi fuole fchiacciare 
o peftare la materia , metterla in un ma-
traccio, e fopra di eíía fi vería i l meftruo , 
che d'ordinario é fpirito di v ino, all'altez-
2.a di due, o tredita íbpra la raedefima . In 
di fí chinde i l vetro , e fi raette a digeriré 
i n un caldo di rena, lo fpazio di cinquc o 
fei giorm , finché lo fpirito redi ben irapre-
gnato , ed abbia ricevuto un gran colore . 
Vedi DÍGESTIONE . 

Cosí le tinture di vegetabili odoriferi, co
me cinnamomo, &c. fi eftraggono; eloficf-
fo meftruo ferve per quellc di metalli , e 
Hsinerali, 
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Le t i nutre di metal l i , tanto decántate da' 

Chimici ed Alchimifti , non fono propria-
mente tinture y elle non fono aitro che dif-
foluzioni, in cui fi divide od attenua il me
tal lo ad un maggior grado ch' egli non é nel 
fuo diífolvente naturale e ordinario. 

Se la t intura foífe ineducibile \ vale a di-
re, fe i l metallo foíTe diíciolto a tal grado, 
ch' egli non fi pote líe piu tornar a ridurre 
in metallo \ ovvero , che vien ad eííere lo 
fteífo , fe i principj , che lo compongono , 
foífero difuniti , egü farebbe cib che i Chi
mici hanno si lungo tempo e si feriamente 
defiderato, e cercato con infinita pena e fa-
t ica, fpezialmence rifpetto all'oro ; la cui 
t intura irreducible é ció , che dovrebbe chia-
marfi aunrm potabile. Vedi ORO. 

Ma una fimii t in tura non é mai fiataper 
anche fcoperta : poiché 1' oro potabile , ch' 
é in ufo appreíío di no i , non é altrocheoro 
eftremamente divifo ; ed i l cafo é lo fieífo 
colle tinture degli altri metalli . Vedi M E 
TALLO e MINERALE. 

L ' intenzione delle tinture metalliche fi é 
di rarefaré ed eftendere i l zolíb del metallo 
quanto é poííibiie , e cosí rendere le parti 
fiífe, e terree, tanto fottili e volatih che íi 
pub : s'elle fono deftinate ad eífere di fer-
vizio nella Medicina , íi dee ufare qualche 
mezzo innocente e piacevole . V . Acct AIO . 

G l i Alchimiíli danno i l nome di gran 
t intura minerale alia pietra filoíofale, pee 
un'oppinione, che quanto fi richiede a tal 
operazione fia di daré i l colore o la t intura 
d'oro al mercurio fiífo . Vedi FÍLOSOFALE 
p ie t r a . 

I I marmo, 1'alabafiro , e le olía , rice-
vono le tinture da lifcive , e fughi acutí ; e 
i l Sig. Boyle crede , che vi fia ragion di fpe-
rare , che fi pe; fía fare lo fie lío delle pietre 
preziofe: certo fi é , che i l criftalio di roc-
ca, é tinto da fughi fotterranei; cosí é an
che il zaffiro íieífo. Vedi GEMMA , &c. 

Nelle Memorie dell' Accademia Franze-
fe , fi fa menzione di certi hquori, e, gr. 
fali cavati dal fortnento , i quaii eürar-
ranno tinture anche da qualche pietre pre
ziofe . Si aggiugne, ch'egimo fono tanto 
piu capaci di produrre queíl 'effetto, quan
to effi danno un maggior grado di ruííez-
za alia foluzione di vitnuolo . 

TINTURA fiambra. Vedi l ' a r t icoloAM
ERA. 

T I N -
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TINTURA di caj j ia . Vedi CASSIA. 
TINTURA, fi applica anche dagli Araldi 

a' colorí ufati negíi Scudi, o infegne di ía-
miglia; ^otto i quali fi riducono pan mente 

i due metalli, oro t á argento ^ perché foven-
te fí rappreíentano dal gialio e dal blanco. 
Vedi COLORE e METALLO. 

T I O R B A . Vedi TEORBA . 
T I P O , * TYPUS , una copia , immagi-

ne , o íbmiglianza di qualche modello . 
Vedi MODELLO, IMMAGINE, &c. 

* L a parola e formata dal Greco rvvos , 
fo rma , figura. 

I I termine tipo é meno in ufo, cheifuoí 
corapoíli prototipo e archetipo , i quali fono 
quegli originali che fon fatti fe riza model-
l i . Vedi ARCHETIPO, PROTOTIPO, ECTY-
PO , &c. 

TIPO é anche un termine fcolaflico, af-
fai in ufo preflb i Teologhi , che íignifica 
un íimbolo , fegno , o figura di quaicofa 
avvenire. 

I n queflo fenfo, la parola fi ufa comune
ra en te con relazione a ant i t ipo , úvrlruirof , 
che é la cofa fteíía, di cui quella é un t i 
po o figura. Vedi ANTITIPO. 

COSÍ, i l Sacrifizio d' A bramo , F Agnello 
Pafcale , &c. erano t i p i o figure delia no-
ílra Redenzione; i l Serpente di bronzoera 
un tipo della Croce , &c. 

I t i p i non fono mere conformitadi , o 
analogie , che la natura delle cofe predica 
fraqueí te; né immagini arbitrarle , che na-
fcano puramente dalla foíniglianza cafuale 
delle cofe : ma vi fi richiede in oltre una 
particolar iñituzione di Dio per fare un T i 
po j una particolar fuá dichiarazione, che 
quello fia tale. 

Gale divide i T i p i in iftorici e profetlei. — 
Gli uni fono quegli ufati dagli antichi Pro-
fe ti nelle loro agttazioni c viíioni : gli al-
íri , quegli in cui certe cofe fatte , o ceri-
monie ilti tuite nel Vecchio Tefiamento , 
danno ad intendere Criílo , o cofe relati-
ve a lui nel nuovo Teftamento. 

Tanto gli antichi Padri, che i moderni 
Cr i t i c i , fono ílati molto divifi circa la na-
tura e 1'ufo de' t i p i , e delle rapprefentazio-
ni ttpuhe del Vecchio Teftamento j e queñ' 
e cío che fa una delle gran difíicolíadi nell' 
intendere le antiche Profezie , e nel conci
llare i l nuevo col Vecchio Tefiamento. Ve
di PROFEZIA. 

Temo V I I I 

T I P 405? 
Non pub negarfi , che v i foflfero de T i 

p i ift i tuiti dalla Sapienza Divina per eífere 
ombre e figure di cofe avvenire 5 ma alcuni 
andarono fino all'ecceíío in tal punto, cer
cando de' T i p i in ognicofa; comeOrigene, 
i l quale feopriva mifterj negli ftetíi caldero-
ni del Tabernacolo . —- Dovrebbe ognuno 
contentarfi de' pih fenfibiü e piü chiari ; né 
proporne alcuni fenza provarli quant' é pof-
fibile, e fenza far vedere, ch' eífi erano re
almente inteíl e deftinati per T i p i , affinc 
di giullificare la fodezza del raziocinio de-
gli Appoüoli , i quali da' raedefimi argo-
mentavano. 

Un Autore moderno foftiene, che non fo-
lamente i Padri , ma S. Paolo fteffo, foffe 
di parere , che u La CriÜianita era tutta 
„ contenuta nel Vecchio Tefiamento, ed 
,, era implicata nella Storia eLeggeEbrea; 
,, entrambe le quali fi debbono reputare T¿-
„ p i ed ombre del Criftianeíimo , , . — I n 
ordine a che, cgli cita Hebr. v m . 5 .x . 1 , 
e ColoíT. 11 . 1 6 , 17. — Egli aggiugne , 
,, Che le Leggi r i tua l i di Mosé , non ef-
,, fendo nella lor propia natura akro che 
„ T i p i ed ombre delle cofe buone future , 

fi debbono confiderare come aventi 1'eíFet-
„ to di Profezie". —Queft'é egualmente U 
fenfo del Sig. Whifton , e d' altri ; ma lo 
fieflb Autore cita anche i l nofiro Salvatore, 
che parla in favore di quedo tipico ragiona-
niento , in quel paffo, Mat th . xr. i j . ov' 
egli afFerma , che " La Legge profetizza; 
„ e ch' egli venne a compiere si la Legge 
„ che i l Vangeio" , Matth. v. 17. D i f c . of 
the Grounds, &c. 

Un Teólogo fpiritofo oíTerva in quefia 
eccafione, che fe gli antichi, coi moderni 
aderen t i al modo tipico , aveífero efpreíTa-
mente difegnato d'av,er efpofio i l Criftiane
í imo, non potrebbero averio fattopiu effet-
tua!mente che col fare cosí ogni cofa tipo 
e profezia. — Non é da ftupiríi, aggiugn 
egl i , fe gli Atei e i D e i f l i fi burlano della 
eredulita di alcuni Criftiani fu tal punto , 
e fe rigettano quanto é foftenuto da tale 
follia ed affurdo. 

Non gia ch' egli neghi la realta de' T i 
p i . '— Manifefto fi é , che molti ve n1 avea 
nel Vecchio Teftamento \ tali erano i ba-
ftoni , la bellezza e i legami di Zacearla , 
cap.xr. 7 , 1 0 , 1 4 ; tal era la moglie adul
tera di Ofca, cap. 1. 2 ; e tali erano i di lui 

F f f figliuo-
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figliuoli, ver. 4 , 6. — I Profeti difegnava-
no con quefti di dafc ad intendere futuri 
avveniraenti ; ma in queíü efempj i l letto-
re viene in un colpo, colla diehiarazion del 
Profeta , portato ad iotendere altrettanto , 
e non é lafciato alie fue proprie conghiettu-
Te circa i medefimi , dopo che fon paífati 
gli avvenimenti. 

I n effetto , tutto cib che fi allega come 
tratto dalla Scrittura per le interpretazioni 
tipiche od alltgoriche dell'Ebrea legge, iflo-
r i a , cirimonie, &c. pub , come vien afle-
r i t o , eííer meífo da banda, fenza far alcu-
na vio'enza al fagro tefto , i l quale fi pub 
fpiegare su de' principj piü natural! ed in-
te l l ig ib i l i , e in un modo che piu s'accordi 
colla gramática. Vedi A LLECO RICO . 

La parola tmos^ come abbiam offervato, 
ron denota litteralmente altro che una copia 
od imprefíione di qualche cofa; ed in con-
formita, nella traduzione Inglefe , fi trova 
ella traslatata ora per ifiampa, ora per figu
ra , ora per foggia , ed ora per forma . -— 
Quindi anche fi applíca tal parola figurati
vamente a denotare un modello morale ; nel 
qual fenfo ella altro non fignifica fe non 
efempio e ftmilitudine. 

I n oltre , la parola cá"r/7woí, nella Scrit
tura , íigmfica una cofa formata fecondo un 
modello ; e cosí neirEpiftola agli Ebrei , 
cífendo i l Tabernacolo, e i l Santuario fat-
t i giuRa i l modello moüra toa Mosé , dicon-
fi eífere ^«m/j?/o figure de'veri luoghi fanti . 
—- I n Hmil fenfo , S. Pietro parlando del Di lu 
vio , e dell* Arca , con cui otto períbne fi 
faívarono ; chiama loro antitipo i l Battefi-
m o ; con che egli non efprime altro che una 
íimilitudine di circoftanze. 

Le altre parole úfate nella Scrittura per 
lignificare un futuro avvenimento, dato ad 
intendere da qualche precedente at to, fono 
i — 'TwóS'íiyfjia , tradotto per imitaz'tone ed 
efempio, e cxiá, ombra. 

Queft'ultima parola fi adopera frequente-
mente da S. Paolo» e fi applica alia Legge 
Ebrea , alie Cenmonie, Sacerdoti, &c. di 
quella Nazione, che fi rapprefentano come 
fole ombre di cofe avvenire , o di cofe ce-
le f i i . Da cotali efpreffioni general!, appun-
t o , venne portata alcuna gente a sbagliare 
31 difegno dell 'Appoñolo in quefie compara-
x i o n i , e ad aíferire, che tutt ' i r i t i Mofai-
c¡ erano tipi di futuri avveniraenti, odera-
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no deflínati a fignificarli ; e che 11 Vange-
lo dee trovarfi nel Pentateuco . — Laddove 
egli appare che l ' intento di S. Paolo foífe 
folo di far vedere i l gran vantaggio del Van-
gelo fopra la Legge in varj panicolari, in 
cui egli ha tanta preminenza , quanta ne ha la 
foítanza fopra l'ombra. V . ACCOMODAZIONE. 

Se l'ombra di cofe avvenire fignifica una 
prefigurazione di avvenimenti fu tur i , quali 
fono quegli avvenimenti, a cui le nuove La
ñe Ebraiche, Col. n . 16. ovvero le vivan-
de e bevande Ebraiche , hanno relazione? 
Ovvero , come veniva la Legge di M o s é , 
fatta di comandamenti circa le perfone, i 
í empi , i luoghi, e i facrifizj , a dar ad in
tendere una difpenfazione ove i riguardi a 
facrifizj, perfone facre , tempi e luoghi , 
lungi dalTeíTer ingiuft i , fono dichiarati in-
utili? Pub un luogo facro particolare nella 
Legge effere difegnato qual prefigurazione d' 
uno Stato , ove tutt i i luoghi fono egualmen-
te íacri P 

Tale efíendo i l fignificato di tutti que' 
tertmni, ufati negli Scrittori del nuovoTe-
fiamento, che paiono in sé racchiudere qual
che ^r^Mm^otte di futuri avvenimenti fot-
to i l Vangelo, fi pub oflervare. 

1. Che Targomentare da T i p i altro non 
é , che argomentare da efempi o fimilitudi-
ni ; e che per confeguenza tutte le illazio-
n i , cávate da taii ragionamenti, non ( a n o 
niente piu concludenti di quel che lo fieno 
i ragionamenti tratti da fimilitudíni . — 
L'intento delle fimiütudini é folo di ajuta-
re a condurre o fpiegare alcune idee piü chia-
ramente o fortemente ; tanto che egli éaífur-
do i l dedurre confeguenze da un efempio, 
o íimilitudine , o Y inferiré alcuna cofa da 
altre parti della fimilitudine che quelle, le 
quali fono chiaramente omogenee. 

2. Non fi pub provare , che le Cerimo-
nie della Legge Mofaica foífero mai fíate di-
fegnate a dar ad intendere qualche avveni
menti futuri nello flato del Regno del Mef-
fia. Negli feritti del Vecchio Teflaraen-
to non fi fa menzione di veruna cotale pre-
figurazione dichiarata , qualunque foífero le 
nozioni che prevalfero fra gli Scrittori , 
che iramediatamente fuccedettero . Non 
fi nega , che gli Appofloli argomentaífe-
ro da' Ri t i dell' Inftituzione Mofaica ; ma 
egli appare , che cib fia flato folo per via 
d'illuflrazione e d' analogía 

Evvi 
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Evvi certamcnte una grande conformita 

in tutte le difpenfazioni dclla Provvidenza; 
un' analogía di cofe tanto nel mondo na-
turale, che nel raorale , dalla quale é fa-
ci!e 1'argomentare per via di parita, ed é 
aíTai giufto ed ufuale di cosí fare: ma che 
una di quefte difpcnfazioni fofTe percib da
ta per indicarne o prefignificarne un' altra 
che fofle futura, non pub mai provarfi , fe 
non é efpreííamente dichiarata . — N o i fap-
piamo , che la Terra di PromiíTione avea 
da eflfere un luego , ove gH Ebrei dovean 
godere ripoíb dalle loro fatiche; Iddio ftef-
fo parimente riposb i l fsttimo giorno^ del-
le fue opere: puré , chi mai immaginb che 
i l ripofo di Dio dopo ia Creazione fo(fe 
prefigurativo del ripofo degli Ebrei in Ca-
naan? e non é egli egualmente ragionevole 
i l diré , che i i ripofo di Dio nel fettimo 
giorno , daffe ad intendere r ingreí ío degli 
Ebrei in Canaan, quanto i l diré, che i l r i 
pofo degli Ebrei in Canaan prefigurare i l r i 
pofo mentovato da Davide ne'Salmi.;> 

Que fio fignifichera egualmente, che tut-
t i gii avvenimenti che feguono nel corfo 
uniforme del Governo di Dio , omogenei ai 
precedenti, furono difegnati ad eífere pre-
fign'tficati; nel qual fenfo, fi verra pronta
mente a confeífare, che i l ripofo degli Ebrei 
fu típico del ripofo de' Crif t iani . 

Nel medefimo modo appunto dobbiarno 
intendere S. Paolo, quando dice , che Cri-
flo noflra Pafqua % ftgnificato per mi . Eco-
si dobbiarno intendere S. Giovambatiíla , 
quand'egli chiama i l noftro Saivatore V A ' 
gnello di Dio. — Eravi queíla fimilitudine 
di circoftanza , che Crifto fu uccifo nello 
üeíTo giorno che l 'Agnello Pafquale ; ch' 
eg'i morí circa lo fteífo tempo del giorno 
quando i Sacerdoti corainciavano i l loro 
hillel \ che niun oíío dell'uno o delT altro 
fu rotto. Si aggiunga, che come l'agnello 
pafquale era fenza macchia, cosí era Crido* 
fenza peccato. — Da quefte, ed altre cir-
coftanze , i'Appoílolo applicb i l termine 
Pafqua a Crifio. 

Cosí anche fi dee fpiegare cib che S. Pao-
ío chiama Battefimo de' figüuoli d'Ifraele 
nella nube, e nel rnare; e la comparazione 
tra i l Sommo Sacerdote ch'entra nel íuogo 
facro ogni anno, e Criflo che entra in Cie
l o . Vedi CITAZIONE. 

T I P O j * T T I I O S , é anche un nome 
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dato ad un Editto dell' Imperatore Cortan-
zo I I . pubblicato 1'anno 648, per imporrs 
un general fílenzio e agli Ortodojji e a' Mo* 
fioteliti. Vedi MONOTELITA . 

* Ebbe i l no me Tipo , ejfendo un* fps* 
zie di formula di Fede ; o piuttoflo una 
forma, su cui doveano gli uomini regola" 
re la lor condona. 

I l Tipo riconobbe la fuá origine da Pao
lo Patriarca di Coftantinopoíi, i l quale per-
fuafe quelP Imperatore di levar via 1' E3he~ 
fis compílala ed appiccata in tutt ' i luoghí 
pubbÜci da Eraclio; ( come quella che da-
va motivo a gran lamenti per parte degli 
Ortodojfi , perché favoreggiava i Monoteli-
t i ) e di pubbücare un Editto per imporre 
fílenzio ad ambe le par t í . 

Ma quede forte di pacificazioni fi repu-
taño inefcufabili in raaterie di Religione ; 
in conformita i l Papa Teodoro ebbe prefto 
a proecurare che i l Patriarca Paolo foífe de
porto : fu efaminato i l Tipo nel Concilio 
di Roma dell'anno 649 , e condannato ; e 
fi pronunzio un'anatema contro rutti colo
ro che ammetteífero 1' empta Eühefii o i l 
Typo , Typut. Vedi ECTHESIS . 

T I P O , TYPUS , fi ufa anche per dino
tare l'ordine oífervato nell'intenfione e re-
miffione di febbri , polfi, &c . Vedi FED
ERE , POLSO, &c . 

T I P O G R A F I A , * Typographia > i'arte 
della í lampa. Vedi STAMPA. 

* L a parola t formata dal Greco TUITOÍ } 
e ypotqiv y fcrittura, feritto . 

T I P O G R A F O . Vedi STAMPATORE. 
T I P S T A V E S , certi Ufiziali in Inghil-

terra . Vedi TAVOLACCINI . 
T I R A N N O , TYRANNUS, preíTo gli An-

tichi denotava femplicemente un Re, o M o 
narca . Vedi RE e MONARCA . 

Ma i l cattivo ufo , che parecchie perfo-
ne , le quali erano invertite di quel facro 
carattere , ne facevano , ha alterato i l fí-
guificato della parola: e Tiranno porta ora 
con sé 1'idea d'un Principe ingiulto e cru-
dele , i l quale forprende la liberté del po
pólo y e governa in una maniera piíi dif-
potica di quella c h ' é permeífa dalle Leg-
gi della natura, o del Paefe. 

Dicefi , che i l termine Tiranno di ven 11 e 
odiofo fra i Greci , quei zelanti amatori 
della lib«rta, quafi fubito ch* ei venoe fn-
trodotto: ma Donato aíferma, che non fu 

F f f 2 m ú 
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mai prefo cosí fra i Romani , fe non nell' 
ultime Etk é l quell' Imperio . 

T I R A R É Voro o argento ^ fi é i l farlo 
pafTare per molti buchi in un ferro cia-
ícuno piíi piccolo deü' alíro , per ridur-
lo in un filo . Vedi Tirar FILO di me
tal lo . 

TIRARE una lettera di cambio ^ fi é feri-
verla , fottofcriverla, e darla alia períona, 
che ne ha gia pagato i l valore o fia i l 
contcnuto, per riceverlo in un altro luogo. 

Una perfona non dovrebbe mai tirare miz. 
k í t e r a di cambio , fe prima non é ben fi-
cura , che quefta fara accettata e pagata . 
Vedi LETTERA di cambio. 

TIRARE S U , termine marinarefeo. Vedi 
SLINGING. — TIRAR acqua. Vedi TIRO. 

TIRARE , nel fenfo di bcwfe , termine 
de' marinari Inglefi , fignifica lo fteflb che 
hale, o pulí together, tirare infierne. 

Cosí , i l tirare un* armadura del vafcel-
l o , dieefi bomfmg upan a tack'̂  e quando fi 
vuole che gli uomini tirino tu t t i infierne , 
fi grida, bowfe away. 

TIRARE un alzana o gomena, nella fra-
fe di mare degl'Inglefi , to roufe a hamfer, 
m cable , fignifica tirar dentro parte della 
gomena , che fia lenta nelT acqua . Vedi 
GOMENA , &c . 

T I R E L L E , funi , o ñrifee di cuoto , o 
al t ro, con che fi tirano carroz-ze, o fimili. 

T I R I A N O , o T I R I O , della Citta di T i 
r o . — Porpora TIRIA . Vedi PORPORA. 

T I R O , i l tirare , l 'atto del tirare , ed 
anche i l colpo. — TIRO a cafo, o colpo 
perduto, random-shot, chiamano gli Ingle
fi , un tiro o colpo fatto quando la bocea 
del cannone é alzata al di fopra della l i 
nea orizzontale , e non é intefa a tirare 
¿ i re t tamente , o di punto in bianeo. Vedi 
arte del CANNONIERE . 

L ' ultimo o piu r i moto tiro a cafo d'un 
cannone é circa dieci volte tanto lontano, 
quanto andra la palla di punto in blanco; 
e la palla andra i l piu lontano quando i l 
cannone é montato a 45 gradi in circa fo
pra i l dritío l ivel lo , o corfa a livello. Ve
di CORSA. 

Lo fpazio o difianza del tiro random fi 
conía dalla piattaforma al luogo , ove la 
palia comincia a rafentare. 

TIRO $ acqua d? un vafcello ; preífo gli 
- Ingkf i 5 draw , — Si dice che un vafceílo 
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tira tant'acqua, fecondo i l numero de'píe-
d i , ch 'egü v i fi immerge. 

Cosí , fe quindici piedi dal fondo della 
nave fianno fott'acqua, o s' ella s'immerge 
nelT acqua quindici piedi perpendicolarmen-
te , fi dicech'ella tira quindici piedi d'ac
qua ; fecondo ch'eila ne tira piu o meno, 
dieefi eííere di maggiore o minor tiro. 

T I R O A R I T E N O I D E O , THYROARYTJE-
NOIDEUS, nell' Anatomía , un paio di mu-
fco l i , fituato fotto la cartilágine thyroides\ 
dalla parte d' avanti e di dietro delía qua-
le egli forge con una teña affai larga , e 
termina nell' aryttfnoides , ch' egli coñri-
gne , e chiude la laringe . Vedi ARITE-
NOIDI . 

T I R O C I N I O , * TYROCINIUM , un no-
viziato in qualche arte o feienza . Vedi 
NOVIZIO e NOVIZI ATO . 

* L a parola e formaia da tyro , tirone, 
foldato inefperto. 

Abbiamo parecchj fcriíti fotto i l titolo 
di Tirocinj: Tyrocinium Chymicum , Tyroci
nium Cbirurgicum, &c. che cootengono gl i 
abbozzamenti di quelle a r t i , acconcj all'ap-
prenfione e capacita de1 principianti. 

T I R O I D E , * THYROII>ES , 0 T P O E I -
A H 2 , nell' Anatomía , la prima e la piu 
grande delle cinque cartilagini della larin
ge ; detta anche feutiformis . Vedi SCUTE-
FORME , CARTILÁGINE, LARYNX, eHYO-
THYROIDES . 

* L a parola ¿ formata dal Greco , «Tu-
pió? , feudo, e I^OJ, forma. 

Nel mezzo v' é una prominenza , detta 
pomum Adiimi. La Tiroide fuol elfere fpar-
tita da una línea che feorre lungo i l fuo 
mezzo; donde alcuni ne fanno due , ben« 
ché in realta egli fia aífai raro i l trovar
la doppia. 

Ella é quafi un quadratoj e ad ogni an
gelo evvi un proceíTo : i due piu alti fo
no i piu lunghi , e la légano , col mez
zo d' un ligamento nervofo , alF oflb /¿yci-
des \ i due piu baífi , e pííi cor t i , la con-
nettono alia feconda carti lágine, detta cu* 
eoides. 

T I R O I D E E ( THYROIDEÍE ) Glanduk, 
fono due glandule della laringe . Vedi LA
RYNX . 

V i fono quaítro glandule grandeíte, che 
fervono a bagnare la laringe ; due fopra ? 
e due fotto. ^— Le due ultime fi chiamano 

thy-
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t h y m d e ¿ e e fono fituate al fondo della la
ringe , da un lato della cartilágine annulare, e 
del primo anello della trachea; ana per banda. 

Elle fono in forma di picciole pera \ i l 
lor colore un poco piíi roíilccio , la lor 
fortanza piti fclida, piu vifcofa, e piü raf-
fomigliante alia carne de' mufcolí, che le 
aitre glandule. 

Elle ricevono nervi da' recunenti , arte-
rie dalle carotidi ; vene , che paííano alie 
jugulari, ed a' l infatici, e fi fcaricano nel 
dutto torácico. 

I I lor ufo é di feparare un umidore v i -
fcido, che ferve a foderare e lubricare la 
laringe, a facilitare i l moto delle fue car-
t i iagini , a mitigare 1'acrimonia della fcia-
l iva , e ad addolcire la voce. 

T I R O N E * Tj/ro, novizio . V . TIROCINIO. 
T I R O S I * , TYROSIS, T T P a 2 I 2 , ' n e i -

ía Medicina , una coagulaxione o quaglia-
raento di latte nello Üomaco , alia guifa 
del cacio . Vedi QUAGLIARE , e COAGU-
LAZIONE . 

* L a parola e fenmata dal Greco ̂  rvpós, 
cafeus, cacio. Vedi CACIO. 

T I R S O , THYRSUS , 0 T P 2 O 2 , nell' 
antichita , lo fcett.ro che gli antichi Poeti 
mettevano in mano a Bacco , e di cui guer-
nivano le Menadi ne' lor Baccanali . Vedi 
BACCANALI , &c. 

I I Tirfo era originalmente una lancia , 
od afta, ravvolta in foglie di vi te ; coila 
quale , dicefi , che Bacco armafife fe ftef-
fo , e i fuoi foldati nelle Guerre d 'India, 
per tener a bada ed ingannare gli India-
ni inefperti , e non dar loro alcun fofpet-
to di oftiHta. 

Quindi i l Tirfo portavafi dopoi nelle Fe-
íle e ne' Sacrifizj di quel Dio ; e poiché 
fupponeafi, che i Satiri, i quali eraao fol
dati di Bacco, aveífero combattuto con ef-
fo , pafsb in ufanza di rapprefentarli col 
raedefimo , Vedi SÁTIRO, &c. 

T I S A N A , vino fatto con orzo j birra. 
Vedi PTÍSANA . 

T I S I C A , o TISICHEZZA , PHTHISIS, 
^OISTS , nel itro general fenfo , denota 
°gni fpezre di confunzione del corpo, qua-
lunque fia la parte ov' ella regna , o qua-
lunque la caufa ond' ella nafce. Vedi T A -
BE , e ATROFIA . 

Cosí e w i una Tífica nervofa, Tífica re-
nale, Tífica doríale , Tífica pulmonare , &C. 
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TÍSICA, nel fuo fenfo proprio, fi r iñ r i -

gne alia confunzione pidmonare , o ad una 
confunzione che nafce da un' ulcera , o al-
tro raale de' polraoni, accompagnata d'una 
febbre lenta etica, con guaílo , eílenuazio-
ne, e confumo della carne mufcolare. Ve
di POLMONÍ , &c. 

Sydenham oíferva, che la Tífica etica fuo-
le aver la fuá origine nel freddo del Ver-
no da un umore acuto che gocciola fopra 
i polmoni , ove egli , a guifa di catarro , 
l i irrita a fegno tale, che produce la toífe. 
Vedi TOSSE e CATARRO. 

Quefto adduce a poco a poco altri finto-
m i ; come uno fputo , prima d'una pituita 
vífcida , . pofcia di una marcia pefante féti
da , indi di puro fangue , e talvolta della 
foüanza propria de* polmoni putrefatta da 
una lunga efulcerazionecon fudori not-
turni , caduta di capelli, e un fluffo colli" 
quativo, cui preíto fuccede la morte. — I I 
medefimo Autore aggiugne , che la Tífica 
uccide due terzi di quell i , che muoiono di 
malí cronici. Vedi CRÓNICO. 

Nel l ' ultimo grado della Tífica, i l nafo 
appanfce acuto , gli occhj fcavati , cadute 
le tempie , fredde e contratte le orecchie , 
dura e fecca la pelle circa la fronte, e la 
compleíTione verdiccia , o lívida , &c. i l che 
íi chiama facies híppocratíca , Vedi FACCIA . 

Fra le caufe di quefto male fi pub con
tare 1' intemperanza , come quella che pro
duce la plethora o cacochymia , le peripneu' 
monie , le afrae, le punte, &c. Morton ag
giugne , che la Tífica proviene fovente da 
una cattiva conforrnazione del petto; la qua
le o é naturale , come quando i l petto é 
troppo ftretto , i l eolio troppo lungo, &c . 
o accidéntale , come quando fuccede una 
curvita o ftorfione del petto ; — fra i fin-
tomi egli annovera la naufea , 0 voglia d i 
vomitare, con calore nella palma delle ma
ní , e roífezza nelle guaneie, i l tutto dopo 
i l pafto, 

Quanto alia cura — Sydenham ordina , 
che fi diminuifea la fíuffione su i polmoni, 
nel primo grado, con cávate di fangue , & c . 
e che íi adoperino pettorali , accomodati a 
varj ftati de' mali , cioé íncrajfantí , atee-
nuanti per mitigare i 'etica, &c. con emul-
fioni, latte d'afino , &c. e balfamici , P*? 
curar 1' ulcera. 

Ma la principal affiftenza in queílo ma
le fi 
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Je íi ricava dal continuo cavalcare, quan-
do i l paziente non abbifogni di confinarfi 
ad alcune leggi di dieta, &c. Q_ueQo fo
jo , aggiugn1 egl i , é una cura , per la Tí
fica , quafi tanto ficura , quanto lo é la 
china per una febbre intermittente , Vedi 
ESERCIZIO . 

I I Dr. Baynard raccoraanda i l iatte di 
butirro qual mirabile fuccedaneo al latte 
dTafino . — Silvio dice di non conofcere 
medicamento interno, od eflerno, cosí buo-
no contro ¡e frefche ulcere de*po!moni , 
quanto i l balfamo di zolfo, fpezialmente 
quand' é preparato con olio d'anice. V.ZOLFO . 

Etmullet oííerva , che la toffe delle perfo-
ne tifiche é alia prima folamente ftomacale; 
e íí fa alia fine pulmonare. Egli aggiugne, 
che i vomitoij fono buoni in una T^Tíc^che 
comincia i e che ad ogni modo vi fi deb-
bono evitare i purgativi j e loda 1'ufo di me-
dicamenti fatti di tabacco , non folo in quan
to promuovono la fpettorazione , ma anche 
in quanto fono vulnerar), 

E* comune oíTervazione, che inqueTpae-
í i , ove íi brucian le zolle di térra fecca, 
di rado la gente é attaccata dalla Tífica \ 
i l che Wíllis afcrive al zolfo che SÍ abbonda, 
« raccomanda la tintura di zolfo come i l m i - \ 
glior rimedio, ch' ei íappia, in ogni toífe 
fenza febbre 5 aggmgnendo , che una fuf-
fumicazione , od aíTumicamento , di zolfo 
cd arfen ico ha fovente guarí to le Tifiche 
le piu difperate. 

Boneto tiene la Tífica per contagiofa; e 
che vi fieno frequenti efempj d* eíferíi ella 
eomunicata mediante le veftimenta , i pan-
ni Imi , i letti y &c» 

Pitcairn raccomanda it meremius. dulcí $ 
Btel principio d7 una Tí f ica . E Baxbcette e 
Colbatch aíTeriícono^ che, centro i l parere 
della maggior parte degji Autori > hanno 
íovente adoperaío degli acidi con buonfuc-
ceffo nelía Tífica. Vedi HECTÍCA &c. 

T I T A N ! , T I T A N E S , , T I T A N E S , nel-
la Mitología, aníica 5, i fígliuoü di Urano o 
Coelus > e di Vefta r ciofr def Cielo e della 
Terra, fecondo Eftodo e Apollodoro ; o , c i b 
ehe vale la fteíía cofa „ di JEther e di Tel-
tusy fecondo Igino * 

Apollodora conta cinque Titam : Ocea-
BO% Ceo5 Iperíone^ C r i o , e lapeto; tut t i 
fratéUi maggiori di Saturno : Igino ne con
tó fei» tut t i j fuorché Iperionej diverfi dav 
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i lor nomi fono , Brlareo pnmi ; 1 lor nomi íono , Bnareo , Gige , 

Sterope, Atlante , Iperione, e Cot to : ma 
pare ch'egli inchiuda in tal numero i gi-
ganti di cento raani, i quali Apollodoro, 
e la raaggior parte de' Mítologífii , diñin-
guono da' Titani, 

La tradizione é , che Celo ( Coelus) dal
la íteífa m o g i i e V e ñ a , ebbeBriareo, Gige, 
e Coito , giganti di cento raani , e gli 
avea incatenati nel Tár ta ro : Vefta, la Ter
ra , lor madre , rifentita di queüo tratta-
mento , follevb i Titani contro i l lor pa
dre , fuo marito : t u t t i , fuorché Océano 5 
gli fecero la guerra , e lo sbalzaron dal 
T rono , mettendovi Saturno in fuá vece. 

Pare, che Saturno non foífe loro piti fa-
vorevole di fuo padre j ma che continuaf-
fe a íare ftar i giganti nella lor prigione. 
— Per i l che, Giove fi ribellb contro Sa
turno i trattandolo nella íleíTa guifa ch'eglt 
avea trattato Celo; e rifeattb i tre giganti: 
i quali pofeia gli refero de' gran fervizí 
nella guerra, che i Titani gli fecero. 

Queda Guerra duro dieci anni r ma alia 
fine in T i t an i fu ron o vinti ; Giove rimafc 
in pacifico poííeíío del Ciclo , e i Titam 
reftarono fotterras» fotto grandi montagne 
che lor furon gittate fulla teíU . 

Igino da un^altra origine de*Titani: egli 
Ii fa derivare da Titán, fratello rnaggiorc 
di Saturno, per mezzo di Celo e Veda; i l 
quaie, benche erede prefuntivo del Cielo , 
puré trovando fuo padre e fuá madre piíi 
inclinati a Saturno che a luí , cedette a 
quefto i l fuo diritto di fucceíTione, a con-
dizione ch' egli non alleverebbe alcun fi-
gliuolo mafchio , affmché i ' Imperio del 
Cielo ricadeífe a' Titani fuá propria prole. 

Ma e líen do (ta t i pofeia faívati Giove ,, 
Nettuno , e Píutone per artifizio di Ops ; 
Titán, e iTitani fuoí figltuolt fecero guer
ra a Saturno, lo vinfero , e Timprigiona-
rono i cosí continué egli a reftar in pote-
re de' íuoi nimici , finché Giove effendo 
crefeiuto , fece guerra a' Titani y e liberb-
fuo padre. 

I I P. Pezron t nella fuá aníkhi t^ de'Cel-
t i , fa che quei popoli fieno lo fieífo che 
i Titani; e i loro Principi lo- fteílo' che i 
giganti della Scrittura. Eglt aggiugne, che 
la parola Titán é Céltico^ perfetto, e la fa 
derivare da tit r tér ra , e den o ten.r uomo-
e quindi era che anche i Greci l i cj»***"' 

van» 
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vano afíai propriamente yuytAií , cioé ter-

nati dalla té r ra . 
'La parola TITÁN é anche ufara da'Poeii 

peí Solé — "el qual cafo ella é parimente 
Céltica, benché da un' altra rae ice , eflen-
do furmata da í / , cafa o abitazionej e M«, 
fuoco. 

Efichio ofiferva , che Titán íi ufa egual-
mente per Sodomita, —Egliaggiugne, ch' 
é uno de1 nomi de IT Anticrifto : nel qual 
fenfo fi dee ferivere Tcit.rn, in Greco, per 
conteneré le lettere numerali di 6 6 á ; che 
nell' ApocaliíTe x i n . 18. é i l numero deila 
bertia . 

T I T H T N G , ore fío gli Inglcfl , Decen-
na i o Decuria , o Decury ; un numero o 
compagnia di dieci uommi, coile loro fa-
míglie ; vincolati infierne in una fpezie di 
íocieta, e tutt obblígati ai Re; peí pacifi
co procederé ira di loto. Vedi FRIBURGHJ 
FRANK-^/^Í?I e TRIHING. 

In queíle compagine era una perfona 
prmcipale, la quale da! fuo oficio fi chiama-
va teothmgman ; e oggidl nelle parti occi-
dentaü d' Inghilterra titinghman , benché ora 
non fía altro che un Commiliario , o Con
fiable ; eflendo gia , da moho tempo in qua , 
i l vecchio coílume de' tenmentalet, o tithings, 
andaro m difufo. Vedi HEAD BOROW,_ DE-
CENNIFR , TENMENTALE, &C. 

T Í T I L L A Z I O N E , TITTLLATIO , l 'at-
ío di f o í l f t í c a r e , cioé , di eccit i r e una cer
ta idea piacevole , amena , mediante una 
leggier apphcazione di qualche corpo mel
le , fopra una parte nervofa ; e che fuol ten
dere a produrre i l r i fo . Vedi R i s o . 

T I T O L A R E , denota una perfona inve-
llita d' un t i tulo, in virtü del quale ella tie
ne un oficio , impiego , o Beneficio; o ne 
faccia le funzioni, o no . Vedi OFFICIO e 
BENEFICIO . 

In queño fenfo i l termine fi ufa in op-
pofizione a Sopravvivente , e ad una per
fona che folo opera per proecura , o per 
commitíione. Vedi PROCURATORE, &c. — 
U n Officiale é fempre riputato titolare, fin-
ch'eglí abbia rifegnato i l fuo officio; e che 
la rifegna fia ftata ammeíTa. 

TITOLARE fi applica talvolta aggettiva-
mente ad una perfona , che ha i l titolo e i l 
diritto cT un Officio o Dignita , raa fenza 
averne il polTelTo, o farne le funzioni. 

Si ufa anche talvolta abufivamente per 
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una perfona che aífume e pretende un t i 
tolo ad una cola , fenza averci diritto o 
goderne poíleíTo. 

Chiefe TiTOLART . Vedi 1'art. TITOLO. 
T I T O L T , Monumema y preíib gli Xogle-

fi. Vedi MÜNIMENTS . 
T I T O L O , T f T U L u s , un'ifcrizione po

lla fopra qualche cofa, per renderia nota . 
Vedi INSCRIZIONE . 

La parola fi ufa piu particolarmente per 
rinfcrizione che fi mette nella prima pa
gina d' un l ibro, e che neefpnme il fogget-
to , i l nome del!'Autore, &c. V. LIBRO . 

Quanti Auton fi tormentano, per trova
re úc tholi fpeziofi a ' loro l i b r i ! Un titolo 
dovrebbe eífer femplice , e nulladimeno chia-
rev: que di fono i due ven caratteri dique-
íla fpezie di compoíizione. I titoli ílrepito-
fi o gonfj preoecupano concro T Autore. 

I Frínzcfi fono alfa i dediti alia millan-
tena ne' loro t i tol i ; teflimon.o quello di 
M . le Pays, Amnies, Amours, Amourcttei; 
o queii 'aitro, che su quefto raffina, Fleurs , 
Flmrons, Fleurettet, &c. 

TITOLO , T i t u l a s , nella Legge Civile e 
nella Canónica , denota un capitolo o d iv i -
fione d'un l ib ro . Vedi CAPITOLO , & c . 

Un Titolo fí fuddivide in Paragrafi, &c . 
Vedi PARÁGRAFO , &c. — Ciaícuno de* 
cinquanca libri de' Digeíli $ compofto di 
parecch; Titoli ; V uno di piu , i ' altro di 
meno. Vedi DIGESTO . 

TITOLO é anche un' appellagione di digni 
ta , diftinzione, o premmenza ; data a per-
fone , che nc fono in poíTeífo. Vedi N o -
BILTA' , &c. 

Loyfeau ofiferva , che i titoli d' ordine o 
d i g n i á dovrebbono fempre venire immediata-
meiue dopo il nome, e avanti i titoli d'of» 
ficio. Vedi NOME . 

I I Re di Spagna ha un' inte ra pagina di 
titoli, per efprimere i varj Regm , eSigno-
rie , di cui egli é padrone. I I Re d' Inghil
terra prende il titolo di Re del la Gran Bre-
tagna, di Francia, e d' Irlanda : I I Re di 
Francia, i l titolo di Re di Francia e di Na
varra : I I Re di Svezia s' intitola Re degli 
Svedefi e de1 Goti: il Re di Danimarca , Re 
di Danimarca e di Norvegia: i l Re di Sar-
degna , fra' fuoi tholt, prende quello di Re 
di Cipro e di Gerufalemme : i l Duca di Lo-
rena , i l titolo di Re di Gerufalemme $ di 
Sicilia , &c. Vedi RE, &c. 

I Car-
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I Cardinal! prendono i titolt da' nomi di 

alcune Chiefe di Roma : come , di S. Ce
ci l ia , S. Sabina, &c. e fi chiamano Cardi-
nali del titolo di S. Cecilia j &c . VediCaa-
©INALE. 

L ' Tmperatore pub conferiré i l titolo di 
Principe, o Conté dell ' Imperio; ma il di-
yitto di fuffragio nelle Affemblee o Diete 
dell 'Imperio dipende dal confenfo degli Sta-
í i . Vedi ELETTORE, e IMPERIO. 

I Román i diedero a' loro Scipioni i tito
lt d' Africano, Afiatico, &c. e diedero ad 
altri i titoli di Macedón ico , Numidico , 
Cré t i co , Partico, Dacico, &c. in memo
ria deile vittorie riportate fopra i l Popólo 
cosí detto . — I I Re di Spagna , in fimil 
guifa, da titoli onorevoli alie fue Ci t tadi , 
in ricempenfa de' lor fervigj , o della lor 
fedelta. 

TITOLO é anche una certa qualita afcrit-
ta per via di riípetto a certi Principi , &c. 
Vedi QUALITA' . 

I I Papa ha i l titolo di Snntita ; unCardi-
nale Principe del fatigue, quello di Altez-
%a Reale , o Altezza Sereniffima , fecondo 
la luí vicinanza al Trono; altri Principi 
Cardinal i , Altezza EminentiJJima ; un Ar-
civefcovo, Grace ( preíTo gli Ingleíi) e Re-
wrendijfmo ; un Vefcovo , right Reverend, 
« Reverendijjimo ; Aba t i , Sacerdoti , Reli-
g io í i , &c . Reverendo. Vedi SANTITA*, E-
MINENZA , GRAZIA , REVERENDO , &c. 
Vedi anche PAPA, CARDINALE, &c. 

Quanto alie Potenze fecolari, all' Impe-
yatore fi da il titolo di Maefth Impértale ¡ a' 
R e , Maefth; al Re di Francia, MaefiaCri-
fliamffima ; al Re di Spagna , Maejia Catto-
lica ; al Re d'Inghilterra , quello di Difen-
fore della Fede , Defender of the Faith ; al 
Tu rco , Gran-Signare , e Altezza ; al Princi
pe di Galles, Altezza Reale., Royal High-
Tiefs $ al Delfino di Francia , Altezza Serena y 
agli Eie t tor i , Altezza Elettorale; al Gran-
Duca, Altezza Sereniffima}' agli altri Prin
cipi d' Italia e Germania , Altezza ; al Do-
ge di Vcnezia , Serenijfimo Principe ; alia 
Kepubblica o Senato di Venezia , Signoria; 
al Gran-Maftro di Malta , Eminenza ; a' 
Nunzj ed Ambaíciatori di Tefte corónate , 
Eccellenza . Vedi IMPERATORE , RE, PRIN
CIPE, DUCA , &c. Vedi anche ALTEZZA, 
SERENITAS , EMINENZA , ECCELLENZA , &c. 

L'Iraperator deiia China 5 fra i fuoi t i -
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toli , prende quello di Tien su , Figliuoío 
del Cielo. Si offerva, che gli Orientali fo
no eílremamente vaghi di titoli: i l fempli-
ce Governatore di Schiras , per efempio , 
dopo una pompofa enumerazione diqualita-
d i , fignorie, &c. aggiugne i titoli di flore 
di cortefta , nocemofcada di confolazione , e 
rofa di dtletto. 

TITOLO, nella Legge, dinota un diritto 
che una perfona ha al poíTeííb di qualche 
cofa. Vedi DRITTO e POSSESSIONE. 

E1 anche uno ürumento autentico, con 
cui un uomo pub provare , e far vedere i l 
fuo diritto . Vedi MUNIMENTS , DOCUMEN
TO , INSTRUMENTO , &c. 

Una prtfcrizione di venti anni , con un 
titolo , é buona , e di trenta fenza titolo. 
Vedi PRESCRIZIONE . 

Deve eíTervi almeno un titolo colorato 
per entrar nel poíTeífo d'un Beneficio, al
t r i mente la perfona é íiimata un ufurpalo-
re . Vedi BENEFICIO . 

TITOLO, nella Legge Canónica , é c ió , 
in virtü di che un Beneíkiato tiene un Be
neficio: —• tale é la eollazione d'un .Ordi
nario , o una provvifione nella Corte di 
Roma fondata fur unarifegna, permutazio-
ne o altra caufa légale. Vedi BENEFICIO. 

I I í/ío/o d'un Beneficio , o Beneficiato , é 
vero, o colorato. •—Un titolo vero o va
lido é quello , che da un diritto al Benefi
cio: tal é quello ricevuto dalle mani d'un 
Collatore , i l quale ha dritto di conferiré i i 
Beneficio ad una perfona capace del mede-
fimo, oííervandofi le folite folennita. Vedi 
COLLAZIONE , &c. 

I l titolo colorato é un titolo apparente ; 
cio¿, quel tale titolo, che pare valido , e non 
10 é . — Tale farebbe quello fondato ful
la collazione d'un Vefcovo , in cafo che 
11 Beneficio in queflione non foífe della di 
Itri collazione. 

Secondo i Canoni , un titolo colorato , 
benché falfo, produce due effetti aífai no-
tabili . I o . Che dopo íl pacifico poífeíTo per 
tre ann i , i l Beneficiato pub difen de rfi col
la regola de triennalt pojfefjione, contro chi 
voleífe difputargli i l Beneficio . 20. Che in 
cafo , che egli venga proceífato dentro i 
tre anni , ed obbligato a cederé i ! benefi
cio , non far a coílretío a reñituirne i l pro-
dotto. 

TITOLO * , fi ufa anche in parecch; an-
íiehi 
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ciaícuna afifcgna-
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tichi Sincdi e Concilj , per la Chiefa, rif-
petto alia quale un Sacerdote fi ordinava , 
e nella quale egli a vea da fare la coltante 
fuá refidenza. i „ . ,. 

* Nullus m presbyterum , nullus m día-
conum , nlfi ad certum t i tulum ordine-
turj Concil. Londin. Ann. 1125. 

V i fono molte ragioni per cuí una Chie-
fa íi poffa chiamare titulus, tholo; la piu 
probabile, fecondo i l parere di Cowel, fié, 
che ne'tempi antichi i l nome del Santo, al 
quale fi dedicava la Chiefa , veniva iota-
gliato ful pórtico , come in contraífcgno che 
tal Santo avea un titolo su quella Chiefa , 
donde la Chiefa íkífa venne pofcia ad eífer 
ch¡amata titulus. Vedi TITOLO Cíericale . 

TITOLI , o Chiefe TÍTOLARÍ ; fecondo 
1' offervazione di M . Flcury, era quefta an-
ticamente la denominazione d' una partico-
lar forta di Chiefe in Roma. V . CHIESA. 

Nel fefto e fettimo fecolo, v' erano quat-
tro forte di Chiefe in quella Metrópoli , 
cioc Pafñarchali , Titolari , Diaconali , e 
Oratoria!i . — I Tituli , o Titolari 
per cosí diré Parrocchie , 
ta ad un Cardinale Prete , con un eerto 
Diftretto o Quartiere che ne dipendea , ed 
un Fonte per 1' ammmiílrazione del Battefi-
mo in cafo di necefllta . Vedi PARROCHIA , 
CARDINALE, 5CC. 

TITOLO Cíericale o Sacerdotale , denota 
una rendita o entrata annuale del valore di 
50 piaftre o corone, che i Candidati per lo 
Sacerdozio erano anticamente obbligati di 
a ve re del lor proprio ; acciocché pote (Tero 
cfíer ficuri d' una fuíMenza . Vedi ORDI-
Nr , ORDINAZIONE, &c. 

Secondo i'antica difciplina non fi facean 
de1 Cherici , fe non a proporzione del bifo-
gno che ne aveva i l Servizio della Chiefa, 
i l che tuttavia fi oíferva rifpetío a 'Vefcovi; 
non confecrandofene veruno, fe non perco-
prirne qualche Sede vacante. Vedi VESCO-
\ '0 , PRETE , &c . 

M a quanto a' Preti ed altri Cherici , fi 
comincio a fare ordinazioni vaghe nell'Oriea-
te fin dal quinto fecolo: quedo fu caufa che 

Concilio di Calcedonia dichiaraífe nulle 
tutte le ordinazioni vaghe ed aífolute. 

I n conformita , la difciplina fu abbaftan-
za pene oííervaía fin verfo la fine dell' un
décimo fecolo ; ma allora comincib ella a 
ralientarfi , e ¡¡ numero de' Preti fi accreb-

r»w9 VIH. 
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be a d.'fmifura; o perché la gente diventaf-
fe bramofa de' privilcgj del Chericato, o 
perché i Vefcovi cercaífero di efiendere la 
loro giurifdizione. 

Uno de' grandi inconvéníenti di quefte 
ordinazioni vaghe erafi la poverta, la qua
le, fovente riduceva i Preti a fordide occu-
pazioni, ed anche ad una mendicanza ver-
gognofa: Per rimediarvi, i l Concilio di La-
terano incarico i Vefcovi di provvedere al
ia fuífiftenza di quegli ch' eglino ordinaífe-
ro fenza titoío ^ fin tanto ch'efii aveífero ac-
quiílato nella Chiefa un porto, che lorfom-
miniflraífe un mantenimento fiífo. 

Trovoffi eziandio un altro fpedieníe per 
eludere i l Canone del Concilio di Calcedo
nia, e fi ftabill che un Prete fi poteíTe or-
dinare ful titolo del fuo patrimonio ; c ioé , 
non era neceífario ch' egli aveífe un certo 
luogo nella Chiefa , purché aveífe an pa
trimonio fufficiente ad una fuífiftenza ono-
revole. 

I l Concilio di Trento ricupero Pantica 
difciplina aquefto riguardo ; proibendo ogni 
ordinazione, ove i l Candidato non foífe i n 
pacifico poífeífo d'un Beneficio fufficiente a 
mantenerlo j e non permettendo che perfo-
na alcuna veniííe ordinata fopra patrimonio 
o penfione , fu o re he in cafo che i Vefcovi 
dichiaraífero tal ordinazione efpediente al 
Bene della Chiefa : talmente che i l Bene
ficio é la regola , e i l patrimonio i ' ecce-
zione. 

Ma quefta regola non é riguardata , né 
anche in alcuni paefi Cattol ici , particolar-
raente in Francia, ove i l titolo patrimonia-
le é i l piu frequente ; ed i l titolo é anche 
fiífato ad una fomma aííai moderata, d i 
circa 3. I .15 . í fterlini all 'auno. I n vero 
a Parisi , e in alcune altre Diocefi, vi ñ 
richieggono 150 lire di Francia. 

Quanto a' Reügiofi , la profeífione ch' 
eífi fauno in un Monaflero , ferve loro di 
titolo j poiché i l Convento c obbligato a 
mantenerli: e quanto a* Mendicanti, egli
no fono mantenuti ful titolo di povertct. 

Quelli della Cafa , e Societa della Sor
bo na , fono parimente ordinati fenza alcuti 
titolo patrimoniale, e ful folo titolo di po
verta , fupponendofi che un Dottore della 
Sorbona non poíía mai mancare di Bene
ficio . Vedi SORBONA . 

T I T U B A Z I O N E , o TREPJDAZIONE , 
nell' 
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«eir Aftronomia , una fpezie d¡ libraiioae 
o fcotimento , che gli antichi Aftronomi 
attribuivano al Cielo criíiallino, per ifpie-
gare certe inegualitadi , eh' eglino offerva-
vano nel moto de'Pianeti. V e d i T a E P i D A -
2 I 0 N E . 

T L I P S I , THLIPSIS, G A W S , fi «fa 
áagli Anatomici , per la compreflione di un 
v a í o , od apertura, per cui la di lui cavi-
ta é diminuita. 

T M E S I * , TMESIS , T M H 2 I 2 , nella 
Gramát i ca , una figura per cui una parola 
compofla fi fepara in due parti , e fra lo
ro s' interpone una o piu parole. 

* L a parola e fórmala cial Greco TÍU/SU , 
feeo , io taglio . 

Cosí 5 quando Terenzio dice , qu£ meo 
eunque animo lubitum efl faceré , evvi una 

•imefi; poiché la parola quacunque é divifa 
coir interpofizione á imeo. 

Luerezio abbonda di Tme/ij come , fepe 
falutantum taHu prMerque meantum : ovve-
r o , á'tffiáio polis efi fejungi feque gregari; e , 
difpeüts difque gregalií. 

T N E T O P S I C H I T I . Vedi TENOPSI-
CHITI . 

T O C C A , fpezie é \ drappo di fcta, e d' 
ero , o d'argento. 

TOCCA, nel Commercio Inglefe, Gawfe', 
una forta di drappo aflai íb t t i l e , leggieri , 
e trafparente , teffuto talvolta di Teta , e 
talvolta fojamente di filo. Vedi DRAPPO, 
c STOFFA. 

Per ordire la feta per far la tocca, íi ado
pera una fpezie di mulino., fopra i l quale fi 
avvoige la fcta: queflo mulino é una raac-
china di legno, dell' akezza di fei piedi in 
«irca ; avente un1 a fíe perpendicolarmente 
collocata nel mezzo di effa , con fei grandi 
ale, fullc quali fi avvoige la feta dai can-
n e l l i , mediante i 'aífe che gira interno. 

Quando tutta la feta é ful mulino , ñ 
adopera un altro ftrumento , per tornarla ad 
avvolgere fopra due fubbj : cib fatto, fi fa 
pafTare la fcta per tanti piccioli paternofiri, 
quanti vi fono ñli di feta; e cosí vieneav-
volta fopra un altro fubfeio , per fommini-
fírarla aí telaio. 

I I telaio da tecca é molto fimile a quel-
10 de' teílitori ordinarj , benché egli abbia 
•arle appendici a lui fteífo peculiari . V e -
11 TELAIO. 

Ev^i delle toeche figúrate , alcune e©ti 
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fiori d'oro e d'argento ; fur un fondo di 
feta: queíT ultime vengono per lo piu dal
la China. 

T O C C A R E , fi prende talvolta per lo 
fenfo del tatto . Vedi TATTO . 

TOCCARE , nella Geometria . Si dice , 
che una linea retta tocca un circolo , quand' 
ella lo incontra in guifa tale, che, venen-
do prodotta, non tagli i l circolo, ma ca
da íuori del medefimo . Vedi TANGENTE. 
TOCCARE il vcnio , preífo gli Inglefí, touvh 
the windy in linguaggio di Marina , é quan
do i l pi loto, che ña al timone , ha ordine 
di tenere i l vafcello tanto vicino al vento, 
near the wind , ch' egli é poffibile . Vedi 
Governar il TiMONE. 

T O G A , nel l 'Ant ichi ta , un'ampia roba 
0 mantello di lana, fenza maniche , ufata 
preífo i Roraani, si dagli uomini che dal
le donne. 

Coll'andar del tempo, le fole donne dif-
folute ed infarai portavano la toga; onde 
quel detto di Orazio. — In matrona, pec~ 
cesve togata. 

La toga era di diverfi co lor í , ed ammet-
tea varj ornamenti: v' era quella detta ío-
ga domeflica , che fi portava in cafa; toga 
forenftf^che fi portava fuor i ; toga militaris ^ 
ufata da' foldati, fuccinta alia moda Gabi-
niana; e toga piBa , o triumphalis , in cui 
1 Vincitori trioofavano , ricamata di pal
me : quella fenza ornamenti , fi chiamava 
toga pura. 

La toga fi portava alie volte aperta, efi 
chiamava appunto aperta', alie volte cinta 
o fuccinta, e fi chiamava/r^m^cífo; e que-
fla cintura, o modo di ricignere, fecondo 
Sigonio, era di tre forte; laxior, o la fpe
zie fciolta, quando la coda ñrafeicava nel 
fuolo; adjiriüior) la fpezie flretta o chiu-
fa , quando non andava giu fino ai piedi ; 
e Gabmia , quand' una delle falde o lembi 
era cinta attorno al corpo. 

Sigonio diftingue le varié toghe , o robe 
Romane , in pura, candida, pulla , piBa , 
pretexta , trabea e paludamsntum . Vedi 
PRETESTA , PALUDA MENTÓ, &c. La 
toga pura fi chiamava anche virilis . Vedi 
V l R I L E . 

fus T O G ^ , o privilegio della Teg^, era 
lo fteíTo che i l privilegio d'un Cittadino 
Romano, cioe i l diritto di portare un abi
to Ramano, c di prendere, come lo fpie-

gava-
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gavano3 faoco ed acqua per tutto l 'Impe-
no Romano. Vedi CITTADINO. 

TOGA, O Hyket, preíio i popoh di Bar
baria . Vedi I ' articolo HYKES . 

TOGA, roba \ preffo gh Inglefi , gown ; 
un lungo veftimento di fopra, che portano 
\ Dottori di Legge , i Teologi , ed aitri 
Graduati i i quali quindi íi chiamano uo-
mini di toga, o gente fogata. 

Queña toga é un certo veftito ampio , 
che fi porta fopra i panni ordinarj, e fi en
de giu fino a'piedi. — Ella é di differente fog-
gia per Ecciefiaftici, e per Secolari. 

A Roma, davafi i l nome di toga yirile , 
toga viri lh , ad una forta fchietta di roba , 
che quelia Gioventíi aíTumeva, quand' era 
giunta alia puberta. Q u e ñ a , particolarmen-
te , fi denominava pretexta. Vedi TOGA, 
qui fopra PRETESTA , V i RILE , PUBER
TA* , Scc. 

I n alcune Univeríita i Fifici poríano to-
ghe di fcarlatto . <— Nelia Sorbona i Dot
tori fono fempre in toga e beretta . I Bi-
dei l i , &c. portano toghe di due co!ori. 

Fra g!i Ufiziaü Franzefi , &c . fi dirtin-
guono quegli della toga , o roba , corta \ 
che fono quei tali , che non fono ftati re-
golarmente efaminati. — Hanno anche de' 
barbieri deüa toga corta, che fono quei ta
l i che fono obbligati ad efercitare ia lor 
profeffione in un modo inferiore a quegli 
¿ella roba lunga. 

TOGA, gown, fí prende aeche in gene-
rale per Magiftratura c iv i le , o per la pro-
feíiione oppofta a quella deU'Armi. 

Appunto in quefto fenfo Cicerone diffe, 
ceáant arma toga. 

T O L E M A I C O Sijlema, &c. Vedi 1'ar
ticolo PTOLEMAICO . 

T O L E M A I T I . Vedi PTOLEMAITI. 
T O L E R A Z I O N E , nella Religione ( To-

lerazion , preíTo gli Inglefi) un termine , 
che ha fatto una gran figura nelle difpute 
fra i P ro te íkn t i , i quali fono ftati efirema-
mente divifi circa le mifure della tolerazio-
ne > o i gradi fino a'quali gli Eretici eScif-
"nt ic i fono, o non fono da foífrirfi, Ve
di PERSECUZIONE. 

Molti della Chiefa d* Inghilterra fi fono 
zelantemente oppofti alia tollerazione de' 
Presbyteriani, &c. né é ñata raen zelante 
ia Chiefa di Scozia contro 1' Epifcopato , 
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* guando fi portava in Parlamento un 
Byll per la tolerazione di tutt' i Prote-
Jlanti nell% efercizio del Culto reUgiofo\ 
P dffemblea genérale della Chiefa fup' 
plicava umiliffimamentue ; anzi confida-
va nel Signare, e nel nomt della Chie
fa di Dio , di ferlamente pregare fuá 
Eccellenza ( tí Gran Commiffario , the 
Lord high Coramiffioner ) e gli Staü 
t.ccellemijfimi , affinch^ il Parlamento 
non afcoltajfe veruna fimile propofizione 
di qualche tolerazione légale per quelli 
de1 principj Prelatici. Vedi la Vita del-
ia Regina Anna) Life of Qa. Anne , 

> 95-. 
Ma tutt i quegli , che hanno ragionato 

fecondo i principj della Riforma , fi fono 
dichiarati per la tolerazione, /«r the tolera-
tion \ credendo di non aver alcun dirit to 
di obbiigare chicch«fia a feguire i loro fen-
timenti paríicolari : ma la difficoitk fié, 
di metter l imi t i a quefta tolerazitne . Ve
di LIBERTA' di cofeienza, 

M . Basnage cd alcuni aitri diftinguona 
la Tolerazione Civile dall' Ecclefiaflica . —• 
La feconda permette fentimenti differenti, 
ed anche oppofti , nella Chiefa , e lá pri
ma Ii permette nella Societa Civ i le . 

Secondo la T oler azi on Civile , s' inteode 
impunita e ficurezza nello Stato per ognt 
Setta che con mantiene alcuna Dottrina 
contraria alia pace e profperid dello Stato . 
— Quefta Tolerazione civile o política im
porta un diritto di godere del beneficio del-
le ieggi, e di tut t i i privilegj della Socie
t a , fenza alcun riguardo alia áifferenza del
la Religione. 

La Tolerazione Eeclefiaflica é una permif-
fione di cene oppinioni, le quali, non ef-
fendo fondamentali, noa irapedifeono che 
quegli, che le profeífano, fieao confidera-
t i membri della Chiefa . Ma quanto alia 
qualita e numero di queñi punti fonda
mentali, non fi é ñ a t o , n é , fecondoogní 
probabilitii, fi fani mai d'accordo. 

T O L E T T A , o T O I L E T , un bel drap-
po di l i no , fe ta, o tappezzeria , che fi ñ en
de fopra la tavola in una camera da lec-
t o , o gabinetto da conciarfi , per ifpogliar-
fi od abbigliarfi fopra di effo. 

La fcatola da conciero , in cui fi ten-
gonobelletti, raanteche, eflenze, nei, & c . 
i l cufeinettoda fp i l l i , la fcatola dapolvere; 

G g g z le (paz-
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le ípaizole , &c. fi ftimano partí dell'equi-
paggio d' una toletta di Dama . 

Quella degli uomini confifte in una pet-
tiniera, fpazzola, &c. I I fare una vifita ad 
uno alia fuá toletta, fi é ve ni re a trattener-
lo mentre egli fi fiavefiendo, ofpogliando. 

I I rafo, i l velluto, i l broccato , punto di 
Francia, & c . fagliono al preíenteeííere i n 
ufo per le tolette : anticamente fi faceano 
piíi fcbiette, donde i l n o m e , c h ' é formato 

-dal Franzefe, toilette, un d imlnu t iTo d i rei-
l#, qualche drappo íott i le. 

T O L L E R A N Z A , in fenfo d i Reügio-
ne» prefíb gli Inglefi . Vedi TOLERAZIONE . 

T O L L E R O , in Italia , moneta noftrale 
d5 argento d i valuta di lire fei, o fia di no
ve g iu l j . Vedi TALLERO. 

T O L U , Bal/amo. Vedi rarticolo BAL
SAMO . 

T O M A N , o TOUMAN , una ípezie dr 
moneta iramaginaria ufa ta ira* Perfiani nei 
tejeré i lor libri di eonti, e per facilitare la 
riduzione della moneta nel pagamento di 
fomme confiderabiii. Vedi MONETA. 

• I I toman é comporto di cinquanta aBaf-
p , o ái cento mamoudt , o ducento sha-
hees o feiai, o dieci mila diñar i \ i l che va 
a circa tre lire fierlinc , fei feillini , o t t o 
danari. 

D ' Herbelot fa derivare la paroía dal l in-
guaggio del Mogol , ov'ella fignifica i l nu
mero di dieci mi la . — Eben Arabfckah di-
ce, chela parola toummy quando fi adope
ra per efprimcr un pefo, o moneta, contie
ne dieei mila dramme Arabe d5 argento r 
dette methkal; le quali fono piu leggiered* 
un terzo delle Att iche. Vedi DRACHMA . 

I popoli del Mogol , &c. adoperano fo
rense toman per dieci mila uomini ; edico-
s o , e. gr. che la Citta di Samarcanda con-
íiene íetíe toman di gente atta a portar F ar-
m\ \ e quella di Andekan nove toman . 

T O M B A , * in Inglefe T o m b , compren
de si la foíía o fepolcro , in cui fia fotter-
faío un morto y che i l monumento eretta 
per confervarne la memoria . Vedi SEPOL-
CRO e MONUMENTO, 

L a parola s formata dal Greco , <tvu:-
0o;, tumulus, fepolcro; ovvero, fecon-
do Menagiv, dal Latino , tumba , ehe 
fignifica lo fleffo. 

Fra i Romanía nefíuno, fuo rché agli I m -
paator i , alie Vef la l i ; cd a perfone fegna-
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late per grandi azioni, fi permetteva di aver 
tombe nelle Ci t tadi ; le altre erano tutte nel 
paefe, vicino alie firade maefire ; donde quel-
íe comuni parole, fifie^ & abi, viator; le 
quali tuttora fi ritengono nelle inferizioni 
de1 nofiri monumenti nelle Chiefe, &c. ben-
ché non ve ne fia piü i l motivo. Vedi EPI
TAFIO, INSCRIZIONE, &c. 

Ad Anchiale fi vedea anticamente ¡a lom
ba di Sarda napa lo , con queíV inferizione in 
verfo: Sardanapalo fabbrico Anchiale e Tar
fa in un giorno : v a , paffeggiero , mangia , 
bevi, e fia allegro', il rejio e unmtlla. V id. 
Sírab. Geog. hb. 14. 

I Romani aveano una fpezie di tombavO' 
ta , detta cenotaphium , tomba onorevole, \\\ 
cui non fi mettea alcun morto. Si folea fab-
bricare in favore di perfone , che perivano 
in mare, in rimoti paefi, &e. ove non po-
tcano avere fepolcura. 

I I motivo di erb erafi una nozione fuper-
fiiziofa , che 1' anime di coloro , i di cus 
corpi non erano feppelliti , andauano erran-
t i un centinaio d'anni fulle rive de' fiumí 
delT Inferno, prima che veniíTero amraeíTt 
& paffarli. — EíTendo fatto il Kivorutpm , fi 
praticavano le lleffe cirimonie , che ne've* 
ú funerali. 

I Cenotaphia erano inferítti colle parole 
ob honorem , o memoria facrum ; laddove 1 a/-
tre tombe, ove realmente fi deponevan le 
ceneri, erano inferitte D . M . S. cicb Con-
facrate ai Man i . — Quando fi ággiugneva-
no le parole tácito homine, fi dichiaravano 
infami per qualche delitto le ceneri iv i rae-" 
«hiufe . Vedi FUNER ALE . 

Caratteri fulla pietra della TOMB A . Ve
di rameólo- CARATTÉRE. 

T O M E A N I , TOME 1 , T O M I T I , o C r i -
fiiani di S. TOMMASO, un popólo delle I n -
die Orientali, i l quale , fecondo la Tradi-
zione, ricevette i l Vangelo dall'Appoftola» 
S. Toramafo. Vedi CRISTIANO. 

AH'arrivo deTortGghefi & Calecut , nel 
IOJ- p r imo viaggio al l ' índie , incontrarono-
de' CriíHani an t i chr , i quali pretendevano 
eífere difcefi da quegli eonvertiti da Sao 
Tommafo. 

I Tomeani, eífendo informati tí1 una gen
te nuova arrivata frac loro , la quale avea 
una parricolar venerazione per la Croce 9 
le mandarono Ambafciatori per fare fec® 
le i alleanza j e per follecitare la di a> 
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fiiktm contro i Principi Gent i l i , da'qua-
l i egli erano fuor di modo oppreíii. 

Cerío fi c, che i Tomeani fono Indigtna, 
o originariamente deU' India : íi chiamano 
JSJazarcni \ ma il coftume ha attaccato a 
queifo nome un' idea di diíprcgio: I 'altro 
Jor nome Mappuicy , e nel plurale , Map-
puleymar, é piü onorevole. 

Eghno.íormano un Tr ibo , o Par tito af-
fai confiderabiie ; ma fono fempre divifi in 
fazioni, nemifta invetérate , &c. 11 Tribo 
fi ftende per tutto i l Paefe da Calecut fi
no a Travencor ; non gia che tutto quefto 
tratto íia poííeduto interamente da loro : 
alie volte eíli hanno un intera Cií ta per 
loro, c talvolta folo un certo quartiere nel-
Ja medefima. , 

Egli no fi dicono foreíHeri in quel Paefe, 
ed hanno per tradizione v d' ellervi venuti 
da! Paefe íituato circa la Citta di Meilapur , 
o S. Tommafo , a cagione ch1 erano períegui-
tati da quel Principe . Ma neífuno ha la 
mínima nozione del tempo di qucfta Tras-
migrazione , perché eíii non hanno vtruo 
monumento , né raemorie che confervino. 

I Tomeani afcrivono la lor converfione , 
la lor difciplina, &c. a S. Tommafo : i l lor 
Breviario aggiugne , che il loro Appoflolo 
pafsb di la nella China. 

Non entreremo qui in difputa , fe S. Tom
mafo cotanto celebre neU' Indie fia l 'Appo-
ftolo , o qualche altro Santo di coíal ne
me", i l quai ultimo (i é i l parere di varj 
uomini letterati, e particolarmente di M . 
Huet. 

Ma i l progreíTodell' Tdoria di queda Chie-
fa non é men difEcile da rintracciarfi , che 
1' origine della medeílma : i noílri libri Eu-
ropei fanno menzione d5 un Patriarca d'Alef-
íandria che mando Vefcovi agü Indiani , 
particolarmente S. Pan teño , S. Frumetmo , 
&c . Si pub dubitare , fe furono mandati a 
quefti íleííi Indiani , o no : Baronio , per 
veri ta y foftiene 1'afFermativa ; ma 1' Autos-
Par togh cíe de la Hifloria de Ethiopia , pre
tende provare, che quefti antichi Miífiona-
JI andarono in Etiopia . Tut to c ió , che fi 
Sa di certo, si é , che i Tomeani, per pa-
r^cchi Seco!i , furono provveduti di Vefco-
v* ^alla parte di Babilonia , o della Siria j 
ed evvi una fpezie di Patriarca a Babilonia, 
che continua a provvederneli. 
- 51 ía la queftione, fe i l loe Appoñolo or-
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dinb loro , o no, alcuni Vefcovi ; i ' ordine 
de' quali pub eíTere üato fin d' al lora eftin-
to per mancaqza di Soggetti convenevoli, 
come lo crede i l P. Bouchet : tutto quel , 
che ne pclfiam di ré , si é , che la Chiefa 
Tornearía , ai primo arrivo de1 Portogheíl , 
era del tutto governata da quefti Vefcovi 
forefiieri . 

I l linguaggio, di cui eglino fi fervono , 
in facris, é i l Caldeo, alcuni dicono i l Si
riaco : quanto alia lor lingua ordinaria, el
la e la ficfía che quella de'loro circoHvicini. 

I I Caldeo venne, fuor di dubbio, pórta
lo fra loro da' lor Vefcovi : fi aggiugne , 
che in tempo, che 1' Oriente era infetto di 
Nejtorianiímo, Eutichianismo , &c . i Vefco
vi parimente recavan loro que!le Ereí ic . 

Una tal miílura d' oppinioni, con una to-
tale interruzione di Paftori , alie volte pee 
parecchj anni infierne, causo quel terribile 
Caos , in cui era la lor Religione ail' arri
vo de' Portoghefi : per dame Ha faggio ag-
giugneremo qul la lor maniera di celebrare • 
P Eucariüia. 

Sopra 1' altare v' é una fpezie di tribuna 
o gallería ; e mentre i l Sacerdote ftava d i -
cendo il principio delf Oficio abbaífo , una 
focaccia di fior di fariña di rifo fiavafi frig-
gendo in olio e buíirro di fopra: quando 
era corta abbafianza, fi calava gih la focac
cia in un caneítro fopra 1' altare , ove i l Sa
cerdote la confecrava. Quanto all' altra fpe
zie , per vino fi fervivano di certa acquavi-
te variamente preparata in quel paefe . N e 
la loro ordinazione era molto piu regulare ; 
1' Arcidiacono, i l quale era talvolta piu rif-
pettato che i l Vefcovo flefíb, ordinava fo-
vente de' Preti. 

Gl i altri loro abufi erano infini t i : i Por-
togheíi , per quefti due ultimi Secoli, han-
no travagüato alia Riforma di queña Chie
fa , e vi hanno impiegato si la potenza 
Ecclefiaitica che la fccolare : a queíF efifet-
to hanno chiamato i Vefcovi Tomeani a' 
Concilj di Goa , hanno dato loro inftru-
z ion i , o rd in i , &c. ed anche l i hanno man
dati ad iítruirfi in Portogallo e a Roma: 
ma quefti eran fempre facili a ricadere al 
lor ntorno ; talmente che trovandofi , che 
nuila fi potea far di buono con loro, fi Pre-
fe la rifoluzione di efcluderli una voita per 
fempre, e di ftabilire un Vefcovo Europeo 
in lor vece . Quedo modo di procederé ha 
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refo i Portoghefi infinitamente ©díofi a' 
Tomeani. 

La perfona , che ha aíTaiffimo contribui-
to alia Riforma , é Vem Trey Aleixo de 
MenefeS) Arcivefcovo di Goa ; i l qiule go-
vernando g!i Indiani Portoghefi per quaiche 
tempo , in difet tod'un Viceré , preíe quell' 
occafíone per convocare un Sínodo nel v i l -
Jaggio di Diamper , ove fi diede regola a 
molte cofe , e fi unircno i Tomeani alia 
Chiefa Romana: egli fu fecondato da'Ge-
íuiti . 

Dopo la morte dell' Arcivefcovo , una gran 
parte della Chiefa Tornearía ricadde, e cosí 
tuttora continua adefl'ere, in parte, Roma
na , e in parte Tornearía . 

T O M E N T U M , figni6ca propriamente 
í o c c h i , o ciufFttti di lana; ma da'Botani-
ei fi adopera per quella molle materia lanu-
ginofa , che crefce in íulle foglie di alcune 
piante , quindi denominate tomentcfe ; co
me , gramsn tomentofum , carduus tomento-
fas , &c. 

I I Sig. frVinslow oííerva una fpeile di to
mento ne' vafi fecretorj deile glándula \ e da 
queño ne fpiega la fecrezione de' varj flui-
¿i dal fangue. Vedi GLÁNDULA, e SECRE-
ZIONE. 

T O M I S M O , o TOMAISMO, la Dot t r i -
na di S. Tommafo d'Aquino , e i fuoi fe-
guaci i Tvmijtíi principalmente nfpetto al
ia Prcdeftinazione , ed alia Grazia. 

V ' é quaiche dubbio , qual fia i l vero e 
•propñoTomismo: i Domenicani preíendono 
di tenere i l Tomismo puro; ma vi fono altri 
Autor i , che diüinguono il Tomifmo di S. 
Toramafo da quello de' Domenicani. Vedi 
DOMENICANI . 

A l t r i , di nuovo , non fanno i l Temismo 
altro che una fpezie áiGianfenismo travefli-
t o ; ma B fa che WGianfenismo é flato con-
dannato dal Papa, i l che non é mai fucce-
éwto z\ puto Tomismo. Vedi GIANSENÍSMO. 

I n effcíto, gli fcritti di Jllvarez e di Ls-
wos , i quaü furono deflinati da' Tomijli a 
fpiegare e difendere davaníi la Santa Sede i 
dogmi della loro Scuola, fono fíati da quel 
tempo in qua riputaíi come regola deí puro 
Tomismo. 

La Scuola moderna ha abbandonaío mol-
t l degli antichi Tomijii, i cui fentimentied 
cfpreffioni pareano ad Alvarez e Lemos trop-
po duñ 'y e i nuovi Tomijii 5 che jafTaao i 
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l imi t i fegnati da quefU due Dottori , non 
poífono daré le lor oppinioni per fentimenti 
della Scuola di S. Tommafo, la cui cenfara 
é flata proibita dal Papa. 

I I Tomismo permeíío , é quello di Alva
rez e Lemos: quefti due Autori diílinguono 
quattro claffi di Tomijii: la prima, ch'efíl 
rigettano, diftrugge o toglie la liberta ; la 
feconda e la íerza non differifcono nelMe-
linismo. Vedi MOLINISTI. 

L 'u l t ima , che Alvarez abbraccia, am-
metíe una fifica premozione , o Predetermi-
nazione, ch ' é un compimento della poten
za attiva, per cui ella paífa dal primo atto 
al fecondo ; c ioé , da potenza compita , eá 
inmediata, ad azione. Vedi PREDHTERMÍ-
NAZIONE . 

Si foftiene, che queüa Premozions fi prc-
fenta nella grazia fufficiente: la grazia fuf-= 
ficiente fi d'a a íutti gli uomin i ; e queíli 
hanno una potenza compita , indipendente , 
immediata di non operare, ed anche di r i -
gettare la grazia la piíi efficace. Vedi SUF-
FICIENTE, e GRAZIA. 

T O M I S T I , THOMÍSTJE , una Seíía di 
Teologi Scolañici , che foftengono i l Tc-
mismo. Vedi SCUOLA, e TOMISMO. 

Gl i Antagonijii dkhiarati de' Tomijii fo
no gli ScotiíH . Vedi SCOTISTA . 

T O M I T I . Vedi Tarticolo TOMEANI. 
T O M M A S O — C r i ñ i a n i d i S . T o M M A -

so. Vedi CRISTIANI. 
Speáale di S. TOMMASO . Vedi OsPE* 
DALE . 
T O M O , T O M O S , un libro , o fcrk-

to , legato, che fa un giuño volume. Ve
di LIBRO. 

Tutte le Opere di un tal Auíore fono 
compíla te , e ridotte in uno, o piü Tomi 
V i fono Tomi in fogíio, in quarto , in ot» 
íavo , in duodécimo, &c. — I Concilji 
fiampaíi nel Lcuvre fono in 37 Tomi. Sal
merón ha fcritto la Vi ta d i C r i ñ o in i z To
mi . Vedi VOLUME. 

T O N A C A , TÓNICA, t TÚNICA , ve
da lunga uíata dagli A n t i c h i . —-Oggipro
priamente diciamo Tónica quella, che ufa
no i Religioíi Clauñrali',, Vedi TÚNICA. 

T O N D I N O , díctamo comunemente a 
quel piatto, che fi tiene davanti nel man-
giare a tavola. ^ 

TONDINO, fi dice anche per membrettod 
Architestura negli ornamenti» Vedi TORO» 

T O H -
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T O N D O , fpera , globo , circolo, circón-

ferenza. — TONDO, addiettivo , di figura 
circolare , o sferica; che pende nel rotou-
do . Vedi ROTONDO . 

TONDO, che gl'Inglefi chiamano hollow 
tower-f torre concava, nella Fortificazione, 
¿ un tondo fatto de'refti di due rotture_( ¿r¿-

fures)', per uniré la cortina aü'orecchione: 
ove giuoca la mofchetteria; affinché la gen
te non fia tanto efpoíta alia vifta del nimi-
co. Hanis. Vedi TORRE, &:C. 

T O N I C O , * T 0 N I K 0 2 , nella Medi
cina, fi applica a un certo movimento de' 
mufcoli, in eui le fibre , venendo eftefe , 
continuano la loro eñcnfione in guifa ta
le , che la parte ne pala immobile , ben-
ché in realta ella fia in moto. Vedi Mu-
SCOLO . 

* L a parola e forma ta dal Greco , T I I -
ntVj diflendere, ftirare. 

Ta l é il cafo d' uo uomo che ña. in pie-
di , di uccelli che fi librano full'ali, o fvo-
lazzano per l'aria. &c. —' Galeno dice , 
che i mufcoli operano anche quaudo ftanno 
in quiete ; perché dopo che hanno fatto 
qualche conírazione per fiffarfi in un certo 
ñato o difpofizione, il confervare tal con-
trazione é cib che fi chiama moto tónico. 

Eco Torneo . Vedi l'articolo E c o . 
T O N N A G G I O , preífo gh loglefi , Tun-

nnge, o Tonnage, undazio, ogabella, do-
vuto per mercanzia portara in certe Botti, 
tms ¡ o tonmllate , e in fimili vafi , da o 
ad altre Nazioni i cosí detto , perché ñi-
mato a tanto per tonnellata . Vedi CA
BELLA . 

l \ Tonnaggio é propriamente un dazio 
impoño fopra i liquidi fecondo le loromifu-
i"e[; come il Poundage é quello importo fo
pra altre merci fecondo il lor pefo . Vedi 
POUNDAGE. 

Si cominciarono a fiabilire amendue per 
autorita del Parlamento fotto il Re Eduar
do I I I . furono riílabiliti in 1660 fotto il 
Regno del Re Cario I I . fuá vita durante , 
eflendofi abrógate tutte le leggi fatte da 
OUviero Cromwell, e riordinata Tefecuzio-
ne delle antiebe leggi e regolamenti: e fo-

üati fempre continuati e rinnovati da' 
larlamenti da quel terapo in qua. — Per 
«MI i?0 âtto nê  P"m0 aMn0 ^ Regna 
aella Regina Anna vennero continuati per 
96 anm, fpirando nell'antio 1798. 
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Queflo dazio alia prima era 4 . I . xof. 

Jierlini per tonnellata , per vini di Francia 
portati dagli loglefi nel Porto di Londra, e 
folamente tre per queüo portato in altd 
porti. — Per lo ñelfo vino recata a Lon
dra da foreftieri , quefto dazio era 6.1. c 
per quello portato negli akri porti 4 . 1 . 
1 o. f. Jierlini. 

II vino di Reno, in virtu del medefima 
Atto , págava 7 . I . 10. f. Jierlini ; e i vini 
di Spagna, di Portogallo, le Malvagie , e 
i vini Greci , lo ñeflo che i vini Franzefí, 

Ma dopoi vi fono ftati impofti diveríi 
dazj addizionali. — Come il dazio addiziO' 
nale del fujfidio vecchio, del Signoraggio, da-
zio di árnica impojia di Tonnaggio, da-zio 
¿£ impojia addizionale , danaro d? orfani 9 
fujfidio nuovo, &c. Vedi DAZIO. 

TONNAGGIO, Tunnage, fi ufa anche per 
un certo Dazio pagato a' Marinari da' Mer-
canti per ifcaricare 1 loro vafcelli giunti ¡a 
qualche porto , fecondo la rata di tanto 
per tonnellata. Vedi DAZIO. 

T O N N E L L A T A , e TONNA , T u n * , o 
Ton 1 originalmente fignifica un gran vafo, 
o botte , di forma bislunga , aífai groíía. 
nel mezzo , e diminuendofi verfo i fuoi 
eftremi , cinta attorno con cerchj , e 
ufata per riporvi varié fpezie dimercanzie, 
per poterle meglio trafportare ; come ac-
quavite , olio, zucchero, pelli, cappelli, &c. 

* Alcuni traggono la parola tun da au-
tumnus , poiche allora quefte tonne o 
botti fanm il piü di bifogno , Du Can-
ge la deduce da tunna o tonna, parole 
úfate nel Latino baffo per la medefima 
cofa ; donde anche tunnare , imbotpare. 

II termine Inglefe tun fi ufa pariraente 
per certi vafi o botti di grandezza firaor-
dinaria, che fervono a confervarvi il vino 
per diverfi anní. — InGermania ve n'ha 
molte , che non fi votano quafi mai: la 
botte di Heidelberg h famofa . — La bot
te, í«w, fi chiama fovente dagringlefi hog' 
shead. Vedi HOGSHEAD. 

TONNELLATA , Tun , o Ton, é anche, 
preíío gli Inglefi , ed altre Nazioni , una 
certa mifura per liquidi; come vino, olio, 
&c. Vedi MISURA. 

La tonnellata Inglefe contiene due pippti 
o quattr® botti hogsheads , ovvero 252 gal' 
km . Vedi HOGSHEAD , GALLÓN , PIPE , &c. 

L a tonnellata d'Amílerdara contiene fe* 
€em 
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acm o awm, T aem 4 anker, 1' anker 2 fíe* 
kan , lo fiekan l ó mingle ; 12 Jlekan fono 
eguali ad un barile Inglefe , o 63 gallóns. 

La tonnellata) o tonna di Bourdeaux e di 
Eaionna, contiene quattro bari l i , eguali a 
tre moggj, o mutds, di Parigi . •— A Or-
hans e Bcny ella é circa due muids di Pari
gi . Vedi MUID . 

La tonnellata di Malaga , Alicante, Sivi-
glia , &c . é due bo t t i , botas, eguali a cir
ca 36 , o 37 Jlekan. — L a tonnellata di Lis-
bona é due botti Portoghefi , eguali a 25 
fiekan. 

TONNELLATA , T u n , é anche un certo 
pefo , con cui fi ñima i l carico di vafcelli, 
&c . Vedi PESO, &C. 

La tonnellata di mare (fea-tun) fi com
puta pefare due mila libre, ovvero venti 
«antari o centinaia di libbre ( che montano 
a 2440. Whbve averdupois ) talmente che quan-
Áo íi dice , che un vafceilo porta ducento 
tonnellate, s'intende ch'egli é capace di por
tare ducento volte i l pefo di due mila lib
bre , cioe quattrocento mila libbre: effen-
dofi írovato , per curiofa oíTervazione, che 
P acqua del mare , i l cui luogo i l vafceilo 
riempie, quand' é caricato pieoo , pefa al-
trettanto. / 

Per trovare i l pefo e la capacita d'un va
fceilo , íi mi fu ra i ! di lui fondo, o fia i l 
luogo ov'egli é caricato ; accordandoíi 42 
piedi cubici alia tonnellata di Mare . Vedi 
TONNELLATA , barden j *c FONDO della nave. 

I I prezzo del noleggio, o trafporto delle 
mercanzie , é ordinariamente fíabilito ful 
piede della tonnellata di mare: e puré , ben-
ché la tonnellata fía venti cantari , vi fi fa 
qualche differenza , a motivo del pefo, o 
cleir intrigo , o della mole delle merci, o 
dello fpazio ch'elle oceupano, o f i m i i i . Ve
di NOLEGGÍO. 

Appunto 3 a Bourdeaux quattro barili di 
vino fi fi imano una tonnellata , cinque ba-
l i l i d' acquavite fi ftimano due tonnellate , 
tre di fciroppo fono una tonnellata, quattro 
barili di prugne una tonnellata , due dozzi-
nc di tavole di noce una tonnellata , unadoz-
zina di panconi una tonnellata; venti flaj 
¿ i caftagne fi contano una tonnellata , e i l 
íimile del formento, od altro grano; die-
«i baile di fughero, cinque baile di piume, 
e otto di carta, fanno , ci a fe uno, una ton* 
mllata. 

T O N 

Una tonnellata o carica di legnarae é 40 
piedi folidi, fe i l iegname é rotondo : s'egli 
éfpaccato, oquadro, 5 0 . Vedi LEGNAME. 

TONNELLATA , burden of a ship , come 
dicono gi l Inglefi ; i l carico d'un vafceilo, 
cioe i l di lui contenuto , o i l numero deüe 
tonnellate ch'egli portera. Vedi VASCELLO. 

Per determinare quefia carica di tonnella
te d' un vafceilo; moltiplicate la lunghezza 
della carena, prefa al di dentro, per la larghez-
za del vafceilo, puré al di dentro, prefa dalla 
trave del mezzo del vafceilo da pancone a 
pancone, e i l prodoíto per la profondita del 
fondo del vafceilo, prefa dal pancone fotto 
quella parte della carena , che fi chiama Keel-
Jcn , fino alia parte di fotto del pancone fu-
periore del ponte o bordo,* e divídete Tu l -
timo prodetío per 9 4 , e i l quoziente é i l 
contenuto della tonnellata ricercata . Vedi 
NOLEGGIO , &c. 

TONNELLATE , corbeils , nelia Foríifíca-
zione. Vedi CORBELLI . 

T O N S I L L i E , neir Anatomía , gavigne; 
due glandule rotonde , fituate vicino'alla 
radice della lingua , da ciafcun lato dell' uvu-
ia , fotto la comune membrana delle fauci, 
con cui elle fono coperte: dette anche « m ^ -
dafót o mandarle degli orecchj. Vedi MAN-
DORLE ( Almonds ) neW Anatomía, e AMYG-
DAL^E . 

T O N S U R A * , l'arte o l 'atto di taglía-
reicapel l i , e radere la tefta . V . CAPÉELO . 

* L a parola e fondata dal Latino, ten
dere, radere. 

La tonfura era anticamente una marca 
d' infamia in Francia ; tanto che , quando 
fi volea réndete un Principe incapace di fue-
ce de re alia Corona , gli fi tagliavano i ca-
pelli , e fi radea col rafoio . Vedi i l refio 
fotto l'articoío BARBA. 

TONSURA , nella Chiefa Romana , fi pren
de per TingrelTo, o adito agli Órdini della 
Chiefa. Vedi ORDINI. 

Propriamente la Tonfura é la prima ceri-
tnonia, che fi ufa per confecrare qualchedu-
no a Dio ed alia Chiefa , prefentandolo al 
Vefcovo, i l quaie gli da i l primo grado del 
Chericato , con tag'iargli via parte de' di 
lui capelli, con certeorazioni e benedizioni. 

Alcuni tengono la Tonfura per un Ordine 
particolare ; aitri , come Loyfeau, folamen-
te per un fegmo e forma d'Ordini Ecclefia-
fliei in genérale» 

La 



La Tonfura bada per fare un Chenco: ü 
reño é íbío per qualificarlo a tenere Benefi-
cj r ,—. Una perfona é capace della Tonfura 
all'eta di fett 'anni, quindi un Beneficio di 
fempüce Tonfura é quel tale , che pub ef-
fer goduto da un fanciuüo dell'eta di fett' 
anni. La Tonfura é la bafe di tut t i gli al-
tri Ordini . 

TONSURA. , íi ufa particolarmente per la 
Corona, che i Prcti , &c. portano , come 
in fegno del lor Ordine , e del grado che 
tengorío nella Chiefa. Vedi CORONA. 

I barbieri hanno le mifure e dimenfíoni 
delle differenti forte di tonfure , o Corone 
chericali; da praticarfi fecondo i diverfi gra-
di ed Ordini . — VnzTonfura di Cherico, 
umTonfura Soddíacono , una Tonfura ái 
Diácono , una Ton/ura di Prete, fono fuc-
ceffivamente ciafcuna piu grande dell'altra. 
^ T O P A R C H I A * , un picciolo Stato o 
Signoria; confiftcnte folo in poche Ci t t ad i , 
o Borghi ; ovvero un piccolo Paefe gover-
Kato e poffeduto da un ro/j^rf^,^ o Signore. 

* L a parola e formata dal Greco i TOVO?, 
luogo, e ¿pxv i isomando, governo . 

La Giudea era anticamente divifa in die-
ci Teparchie . Vedi Plinio , 5. c. 14. e 
Giofeffo//i». 3. c. 2. deBel.Jud. Qlib.^.Scc. 
— Quefto ultimo Autore chiaraa Toparchia 
le Cit ta di Azoto, ] amna , e Phafaelis, le 
quali Erode lafcib per teñamento a Saloma 
fuá forella. 

Procopio non da i l titolo di Toparchia ^ 
che al Regno di EdeiTa : evvi tradizione , 
che ad Abgarus, Toparca o Signor del me-
defimo, Gesíi Criíio mandaífe i l fuo ritrat-
to, con una lettera. 

T O P A Z I O , una forta di gemma , o 
pietra preziofa ; la íerza nell'ordine dopo 
i l diamante. Vedi GEMMA , e PREZIOSA 
pietra. 

I I Topazio é trafparente , i l fuo colore , 
un bel giallo , o color d' oro 
ro , e prende un lifcio fino , 
yero Crifolito degli Antichi 

varié parti delFIndie , nell' Etiopia , 
nell' Arabia , nel Perú , e nella Boemia . 
^e(ii CRISÓLITO . 

^ Topazj orientali fono i piu ftimati ; i l 
lor colore tira al doré: quegli del Períi fo
no men duri , ma i l loro colore quafi lo 
í t e l i o i l giallo di quei d¡ Boera¡a ¿ un p0' 
nencao ; fono i men duri di tu t t i , e i l 

Tomo F I U . 

s 

e aífai du-
— Egli é i l 

e fi trova 

lor lifcio o luílro i l pih grofíolano . Quellí 
di Madagafcareráno in grande ü i m a , tnaora 
íi reputano buoni da poco . 

Tavernier fa menzione d' un Topazio, pof
feduto dal Gran-Mogol , pefantc 157 ca-
r a t i , che coftano 20300 lire flerline: eBoe-
zio de Boot, nel fuo Trattato delle Pietre 
preziofe, dice di aver veduto nel gabinet-
to delT Imperator Rodolfo , del quale egli 
era Medico , un Topazio della iunghezza 
di pih di tre piedi , e della larghezza di 
fei pollici . Probabilraente fara egli flato 
qualche marmo un poco trafparente , del co
lor di Topazio. 

I I Topazio viene fácilmente contraffatto • 
e ve ne fono di fattizj , i quaü , alF oc-
chio, nulla cedono ai naturaii. Se vogliam 
crederne gli Antichi , i l Topazio ha delle 
virtíi aífai notabili ; ma quelli fono ora in 
difcredito: e puré i l Topazio é di qualche 
ufo nella Medicina, ridotto in polvere i m -
palpabile , ed applicato nell' acqua . Vedi 
GEMMA . 

Alcuni dicono , ch' egli prende i l nome 
di Topazio da un'Ifola del Mar RoíTo, del-
lo fleífo norae, ove fu írovato la prima vol-
ta da Giuba Re di Mauritania ; ma egli era 
noto agli Ebrei pr ima, come apparifce dal 
Salmo 118. 

T O P I C A , » T O Ü Í K H , cfprime l 'artc 
o la maniera d'inventare e maneggiareogni 
forta di argomentazioni probabili . VedL 
INVENZIONE. 

* L a parola e formata dal Greco , rovi-
xóí , da TÓKOÍ , luogo : poiche il fuo 
foggetto fono i luoghi , che Ariftotila 
chtama fedi dsgli argomenti, 

Ariílotile ha fcritto la Tópica , e Cice
rone una fpezie di comento fulla medefi-
ma , al fuo amico Trebazio , i l quale t 
per quanto ne fembra , non 1' intendeva . 
— M a i Critici oífervano, che la Topic& 
di Cicerone s'accorda si poco con queglsr 
otto libri di Tópica, i quali paííano forto 
i l norae di Arií lot i le , che ne viene incon-
feguenza neceífaria , o che Cicerone s' i n -
ganaífe di molto ; i l che non é aífai pro-
babile ; o che i libri di Tópica s t t r ibuit i 
ad Arif tot i le , non fieno interamente fuoi. 

Cicerone definifce la Tópica, eífere 1'ar
te di trovare argomenti, difciplina invenieri' 
dorum argumentorum . Vedi ARGOMENTO. 

La Rettorica fi divide talvolta in duc 
H h h pa r t í : 
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part i : giudizío, detto anche dtakUtca ; ed 
invenzione deíta tópica. Vedi RETTORICA. 

T O P I C I , * oRtmedjTovici , nella Me
dicina , diconfi comunemente quelli , che 
alírimente fi chiamano rimedj ejierm , cioé 
quelli che fi applicano eternamente a qual-
ehe particolar parte ammalata, e dolente . 
Vedi MEDICINA. 

* L a parola i formata da rcwos , locus, 
luogo . 

T a l i fono gli impiaftri , i cataplafnai, i 
vefcicatorj, gli unguenti, i co l l i r j , &c. Ve
di IMPIASTRO, CATAPLASMA , UNGÜEN
TO , &e. 

La gotta non fi cura rnai con Topici : 
poficmo bensl addolcire la pena per un tem
pe ; ma per la cura, fi dee attaccare la íbr-
gente del male con rimedj interni . Vedi 
GOTTA. 

T O P I C O , nella Rettorica, un argoraen-
to probabile, cavato dalle varié circofianze 
e luoghi d 'unfa t to , &c. Vedi LUOGO , &c . 

T O P O G R A F I A , * una deferizione o plan
ta di qualche particolar luogo , o picciolo 
tratto di paefe; come quella d'una Citta o 
í o r g o , Signoria, o podere, campagna, giar-
4ino, cafa, caftello, o fimili; tal quale la 
delineano gli Agrimenforl ne'loro Difegni , 
o Piante di pezzi di t é r ra , per informazio-
ne e foddisfazione de' Propnetarj . Vedi 
MAPPA, AGRIMENSURA, &c. 

a L a parola e formata da rentos, luogo, 
e ypeepa, io deferivo. 

La Topografía diffenTce dalla Corografía, 
come una cofa particolare da una piü ge
néra le ; eflendo la Corografía una deferizio-
ne d'un Paefe , d'una Diocefi , Provincia, 
o fimili. Vedi CHOROGRAPHIA . 

T O P P A , forta di ferratura fatta di pia-
fíra di ferro con ingegni corrifpondenti a 
quelli della chiave, la quale per aprire, e 
ferrare , fi volge fra quegli ordigni. Vedi 
SERRATURA . 

TOPPA , diciamo anche un pezzuolo di pan
no, o fimili, che fi cuce in fulla rottura 
del veñ imen to . 

J O R A C E * , THORAX, O ^ P A S , nell5 
Ana tomía , quella parte del corpo umano , 
che forma la capacita del petto , e ia cui 
ílanno rinchiufi i l cuore e i polmoni. Ve
di Tav. Anat. ( Ofteol. ) fig. 3. n. 13. 13. 
fig.7. n. 15. 15. — Vedi anche CORPO . 

* Egli ha il fuo nome dal Greco, fropkiv, 

TOR 
falire , faltare \ a caglone del continuo 
moto palpitante del cuore , il quale v* % 
contenuto. Galeno lo chiama ciíhara, 
e dice, che contiene le parti che eccitamo 
ad amare. 

I I Tarace fi chiama anche fecondo o we* 
dio ventre, e propriamente i l caffo , o caffe-
ra . Vedi VENTRE . 

Egli é terminato in fulla cima dalle da' 
vi cu le, e nel fondo dalla cartilágine xiphoi-
des, e dal diaframma. — La fuá parte an-
teriore fi chiama Jiernum, oáoffo del petto, 
le fue parti laterali, le cojle , o cojlole; le 
fue parti diretane fono la fpina del dorfo, 
e le fue vertebre, coW omoplata . Vedi CO
STE , STERNUM , &c. 

Okre i l cuore , e i polmoni, i l Torace 
contiene parimente la cava afcendente 1' 
aorta, l1 arteria e vena pulmonare , la tra-
chea, 1' efofago , &c. 

Egli é foderato al di dentro con una 
membrana detta la pleura , e divifo nel 
raezzo da un' altra detta mediaflinum . Ve
di PLEURA, e MEDIASTINUM. 

T O R A C I C O , THORACICUS, nell'Ana
tomía , un epiteto dato ai due rami dell' 
arteria axillare , a cagione che conducono 
i l fangue in alcune parti del tarace . Vedi 
TORACE. 

Le arterie toraciche fono diílinte in fupe-
riore , ed inferiere . — V i fono parimente 
le vene toraciche , una fuperiore e 1'altra ¿n-
feriore , per ricondurre i l fangue dal torace 
alia vena axillare. Vedi AXILLARE. 

TORÁCICO Dutto, cioé condono, o cana-
le, DuBus Thoracicus, o Chyliferus , é un 
picciol canale che nafce, od é piuttoftouna 
contínuazione, dell'efito o bocea del ricet-
tacolo del ehilo. Vedi RICETTACOLO. 

Egli afcende lungo tutto i l torace , don
de prende i l nome, e va a finiré nella ve
na fubclavia finifira . Si chiama alie volte 
Vutto di Pecquet , o DuÜus Pecquetianur, 
da M . Pecquet, che fi fuppone eíferne fla
to i l primo ritrovatore. 

Per verita i l Dutto Torácico, come affer-
ma il Dr. Warthon, fu oífervato da Barto-
lommeo Euflachio l'anno 1563; ma n'era 
ignoto Tufo, e la comunicazione col ricet
tacolo del chilo . E quindi é che Pecquet, 
Fifico di Dieppe, fi reputa generalmente i l 
primo che lo fcopri nell'anno 1 6 5 1 ; donde 
ía fuá denominazione di duíius Pecq»etta' 

ñus'. 
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mf: benché ia defcrizione, ch'cgli ne 
della di \m wferzione ^ fia mancante . —Van 
Home lo confonde col receptaculum, o , com' 
ci lo chiarm, cifierna chyli. 

jsj'el fuo progreíío per lo tarace egli vien 
guernito d'un integumento convenevole dal
la pleura , oltre la membrana , ch' egli ha 
jn comune col ricettacolo, o receptaculum : 
a circa un terzo delía fuá Ürada egli fi apre 
o slarga, ma preño fi riunifce. 

I I D5'. Drake oííerva , ch' egli ha delle 
valvííLe in diverfi iuoghi del fuo tratto ; Eu-
flachio dice glandule . H fuo ufo é di por
tare i l chilo e la linfa dal ricettacolo nella 
fubclavia , da cui egli viene avanzato alia 
cava, e di la al cuore. Vedi CHILO. 

T O R C E R E , cavare checchefíia dalla fuá 
dirittezza \ piegare \ contrario di dirizzare. 

TORCERÉ un cavallo, fi é violentemente 
ftorcere od avvolgere i di lui terticoh due 
volte in giro , i l che l i fa feccarc , e l i 
priva di nutrimento, e riduce il cavalla al
io fteífo ñato d'impotenza che un cavallo 
cañra to . Vedi CASTRARE. 

TORCERÉ la feta, o fimili, vale avvol
gere le fila addoppiate . Vedi SETA, e TOR-
CITORE. — Quindi 

TORCERÉ una fuñe, corda, &c. Vedi Co R-
DA ) FUÑE , CORDAGGIO , GOMENA , &C. 

Colonna TORTA . Vedi COLONNA . 
T O R C H I O , 11 rumento da (lampare , e 

da premerc. Vedi TORCOLÓ , e STAMPA. 
T O R C I A , T¿cda, una forta di lumina

ria', eíTendo, propriamente , un baíloncel-
lo di abete , o di altra materia refinofa e 
combuñibile, come pino, t ig l io , &c. piü 
o men groí ío , e lungoj circondato, da un 
capo, di fei cándele di cera , le quali ve-
nendo accefe danno una fpezie di fplendo-
re fofco. 

Le tercie fi ufano in alcune cirimonie di 
Chiefa , particolarmente neile Proceííioni 
del S. Smo. Sagramento nella Chiefa Roma
na , ed a' funerali della gente piu povera . 

Anticamente fi uíavano nell'efequie di 
gente del primo rango] raa i ceri e le fiac-
co^ fono al prefenre introdotti in Jor ve-
ce i e fovente chiamati anche eolio fteííb 
nome ¿i tercie. Vedi FIACCOLA {Flam-
heau ) e U fe 

auente articolo. 
T O R C I A , o piuttofto Cero ( in Inglefe 

tapera una fpezie di aran candela di cera , 
poíla in un candeliere , e bruciata in pro-
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ceíTioni di raortorio, e in altre folennita Ec-
clefiañiche. Vedi CANDELA. 

Queñe torcie, o ceri , fi fannodidifferen-
t i figure , e grandezze: in alcuni Iuoghi , 
come in I ta l ia , &c . elle fono ciliodriche; 
ma nella maggior parte degli a)tn pacfi $ 
come in Inghilterra, Francia, Scc. elle fo
no coniche, o piramidali \ onde pub eíTere 
che abbiano i l lor nome Inglefe taper, che 
fignifica plranúdale : quando non fi voglia 
piuttoño far derivare taper dal Saffone Ta
pen, o T a p ó n , cereut, una candela di cera , 

Le une e 1'altre fono forate nel fondo , 
per farci entrare i l piuolo o caviglio del 
candeliere. Vedi CANDELA. 

L' ufo de' lumi nelle cerimonie religiofe 
é antico: fi sa ^ che gli Antichi adoperava-
no delle torcie o fiaccole ne' loro fagrifizj , 
e particolarmente ne'mifterj di Cerere; ed 
aveano delle torcie collocate da van t i le ña-
tue de' loro D e i . 

Alcuni fuppongono, che ad imttazione 
appunto di queñe cerimonie de' Gentili íi 
cominciaffe ad introdurre i iumi nella Chie
fa Cr iñ iana ; altri credono , che i Criñia-
ni prendeíTero queñ' ufanza dagü Ebrei ; 
ma nuila ci obbüga a ricorrere per tal ca" 
po a quefti od a quell i . 

Senza dubbio, flecóme ne' primi tempi 
del Criñianeíinao feguivano le adunanze in 
volte fotterranee ofeure , eravi la necdü ta 
di torcie, &c . e ve n' era anche motivo 
dopo che i Criñiani ebbero la pfjrmiíTione 
di fabbricar delle Chiefe ; eííendo queñe 
invéntate e diinoñe in tal guifa , ch« fol 
v'entrava pochiffima luce, affinché 1'ofeu-
rita infpiraffe maggior rsverenza erifpetto. 

Queñ'origine delie Torete neile Chiefe é 
la pih naturale ; ma ora e gsa graa ter/ipo, 
dacché l'ufo delle Torcie, alia prima dalla 
neceííita introdotto, é divenuto una mera 
cerimonia . S. Paulino , che vivea al princi
pio dei quinto Secólo, oíTcrva , che i C n -
ñiani de! fuo tempo amavano tanto leTor-
cie , che anche le dipingevano neiie lor 
Chiefe. 

V i fono due maniere di far le TORCIE: 
la prima colla cucchiaia, o meñola ; la fe-
conda colla mano» 

Nella prima , dopo che gli ñoppini ( í 
quali fogliono eíTere meta bambagia , e 
m e d lino ) f om^ñ m ben to r t i , e íagHa-
t i della debita lunghezza ; fe ne ap -nde 

H h h 2 una 
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yna dozzina di loro , ad eguali diftame, 
attorno ad un cerchio di ferro, direttamen-
te fopra un gran hacino di rame pieno di 
cera liquefatta. 

Indi prendendo una cucchiaiata di que-
íla cera colla cucchiaia o meftola di ferro, 
la vcrfano pian piano fopra gli ftoppini , 
un poco al di fotto delle lor cime , uno 
dopo I ' altro ; talmente che correndo giu 
per eíTi la cera, ne vengano a reftare del 
tutto coperti , e ne ritorni i l foprappiu al 
bacino , fotto i l quale ña una padella di 
carboni per tenerla in fuíione. 

Cosí continuano a gittarvi fopra piu e 
jpih cera per dieci o dodici volte, finché le 
lorcie fieno ridotte alie dimenfioai che fi r i -
chieggono. I I primo getto non fa che in-
zuppare lo íloppino , i l fecondo comincia 
a coprirlo , e i l refto gli da la forma e la 
groffezza; al qual fine proccurano, cheogni 
g e í t o , dopo i l quarto, fi faccia fempre piíi 
€ piíi baflfo fotto gli floppini , per render 
le torete di figura cónica. 

Fórmate coslleTowV, fi mettono, men-
tre fono ancor calde, Tuna contro l 'ahra, 
i n un letto di piume o coltrice piegata dop-
pia per confervarle molli j e di la fi pren-
don fuori , Tuna dopo l 'a l t ra , per rotolar-
ie od appianarle fopra una lunga tavola 
lifcia e piaña, con uno ñrumento bislungo 
di boífo , isfeiato nel fondo , e di fopra gutr-
ü i to d' un manico . 

Rotolata cosí e lifciata la Torda , fi ta
clia via un pezzo della fuá eftremit^ grof-
ia y e v i fi fa un buco cónico (con unoí l ru-
snento di boflTo ) , in cui i l piuolo o punta 
del candeliere ha da entrare. 

Mentre lo fchidione é ancora nel buco , 
ufano di flamparvi i l nome dell'artefice, e 
i l pefo della torda, con un rególo d ibo í ío , 
fopra i l quale fono intagUati gli opportuni 
caratteri. Si mette poi la torda, appefa, a 
ieccare, e farfi dura; dopo di che fe ne púa 
far ufo. 

Fare le TORCIE colla mano. Difpoñi gli 
íto ppini , come alia prima maniera , fi co-
lai ncia a render molle la cera irapaílando-
ia in acqua calda , in un vafo di rame 
íiretto^ e profondo . Indi prendono una quan-
tit^. di quefla cera fuori colla mano , e la 
applicano gradatamente fullo ftoppino , i l 
quale fta attaccato ad un rampino nel mu
lo pei capo oppofío alio fíoppino : coficchc 
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cominciano a formare la torda' peí capo 
groííoi e procedono , fempre diminuendone 
la groffezza, fino al eolio. 

I I refto fi fa nella ñeífa maniera che per 
le torde faite colla cucchiaia , eccetto che 
non le mettono nella coltrice, ma le roto-
laño fopra la tavola fubito che fon fatte. 

Due cofe bifogna oífervare neile due for
te di Torde: la prima, che in turto i l pro-
ceíío di torde colla cucchiaia , fi adopera 
deir acqua per bagnare la tavola , ed altri 
iílruraenti che vi fono di ufo , affinché la 
cera non s'attacchi: laddove nelT altra , fi 
adopera deH'olio d'oliva o del lardo per lo 
üeflo effetto. 

TORCÍA Pafquale o piuttoflo Cevo Paf-
quale, preífo i Cattolici Romani , é un gran 
cero , ful quale i i Diácono applica cinque 
pezzetti d' incenfo, in buchi fatti a poíla v 
in forma di croce; e ch'egli accende con 
nuovo fuoco nella cenmonia del Sabato 
Santo. 

I l Pontificale fa i l Papa Zofimo Autore 
di queíV ufanza \ ma Barónio vuole , ch'el
la fia piii antica, e cita un Inno di Pruden-
zio per provarlo . Egti fuppone, che quel 
Papa ne abbia folamente Habilito i'ufo nelle 
Chiefe Parocchiaii ; i l quale , fin allora , 
era flato rulretto alie Chiefe raaggiori. 

I I P. Papebroche fpiega 1'origine del Cero 
Pafquale pm diítintaraente nel fuo Conatus 
Chronico- Hiflortcus; &:c. Egli fembra , che 
quantunque il Concilio di Nicea regolaífe i l 
giorno, in cui fi dovea celebrare la Pafqua, 
ne folie incaricato i i Patriarca d'AleíTandria 
di farne un Canone annuale , e di mandar
lo al Papa. Siccorae tutte 1'altre Fe (le mo» 
bil i doveano rcgolarfi su quella di Pafqua , 
fe ne facea ognianno un Catalogo , che íi 
ferivea fur una torda ( Cercus ) o Cero , 
i l quale fi benediva nella Chiefa con gran
de folennita. 

Quefto Cero , fecondo V Abate Chaflelain r 
non era una candela di cera , faíta per ar
deré : non avea floppino: ned era altro che 
una fpezie di colonna di cera, fatta a po-
fla per ferivervi fopra la lifta delle Fefte mo-
b i l i , e la quale potea bailare per quelle di 
tu i t ' un anuo. 

ConcioíTiaché prefi'o gli Antichi , quan
do fi avea da ferivere qual cofa che duraffe 
per fempre , 1'iníagliavano in marmo ed 
acciaro i quando avea da durare lungo tempo» 

la fcrl-
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la fcrlvevano in carta Egixia; cquandonon 
avea a durare che poco tempo , fi conten-
tavano di fcriverla in cera .- CoIT andaré 
del tempe, vennero a feriyere le Feñe mo-
bil i Tulla carta, ma fempré 1'appiccavanoal 
Cero Pafquale ; la qual pratica fi ofiferva 
snche al di d' oggi a Notre Dame di Rouen, 
e in tutto I ' Ordine di Cluny . — Tal é T 
origine della benedizione del Cero Pafquale , 

T O R C I T O R E di Jeta , uno che prepa
ra la feta cruda per lo teííitore i col net-
tarla, e torcerla . Vedi SETA. 

T O R C O L O , Torchio , Torcolare , o 
Streí toio, P W a m , in Inglefe, Prefs\ nel-
le arti meccaniche; una tnacchina fatta di 
ferro o di legno ; che ferve a prcmere o 
comprimere bene ílretío qualche corpo . 
Vedi MACCHINA e COMPRESSIONE . 

I torcoli crdiñarj fono compofli di fei 
membri o pezzi; ciot, di due panconi piat-
í i , e l i fc j , fra' quali fi mettono le cofeda 
preinerfi \ di due v i t i , o chiocciole , appic-
cate al pancone inferiore, e che paííano per 
due buehi nel fuperiore \ e di due noci in 
forma di una S, che fervono a fpignere i l 
pancon fuperiore, i l quale é movibüe, cen
tro 1' inferiore , ch' e Üabile, e fenza moto . 

I TORCOLI ufati per ifpremere liquori , 
fono di varié forte; aícuni fono come i tor
coli común i , quafi per tutt' i capi, eccetto 
che i l pancon baffo é perfórate con gran 
numero di buchi , per farci paífare i fughi 
fpremuti, che indi cadono in un vaífoio, o 
recipiente, che v i fta fotto. 

Al t r i hanno folamente una vite , od ar-
bore, che paífa peí mezzo del pancone rao-
vibile ; i l quale fi fa difeendere in una fpe-
2-ie di fcatola quadra , pieria di buchi da 
tutte le bande, ^tíraverfo alia quale i fu
ghi feorrono a proporzione che fi gira 1' 
arbore, col mezzo d' una picciola leva , che 
glí fi applica. 

I I T o R C O L O ufato da Falegnami, per te-
nere ílretd i pezzi, ch'eglino hanno incol-
lato, fpezia!mente quadri di tavolato y &c . 
é aífai fe ra pl ice ; eífendo compofto diquat-
tro membri , cioc di due vi t i e due pezzi 
MÍ legno , di quattro o cinque pollici di 
^adro, e di due o tre pledi di lungo, i cui 
kuchi alie due eftrcmita fervono di noci 
alie v i t i . 

I I TORCOLO nfafo dagti Intarfiatori raíTomi-
g'ia al Toreólo de'Falegnami, eccetto che i pez-
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zi di legno fono piü groffi , e che folamen
te luno di loro é movibile ; V altro, ch' 
é in forma di treppié , e foftenuto da due 
gambe;, o colonne , in eífo commeífe , a 
ciafeuna ellreruita, o capo. 

Si fervono di queño Toreólo per fegarc c 
fendere i pezzi di legno che occorrono al 
lavoro di taríia o di commettitura . Vedi 
TARSIA . 

I I TORCOLO da Fonditore é una caifa o 
cornice grande e quadra, comporta di quat
tro pezzi di legno fermamente congiuat.i 
infierne con arpioni, &c, 

Q_ueño Torcolo é di varié grandezze , fe-
condo la mole delle forme; cenevuoledue 
per ogni forma , o raodello , ai due capí 
della quale egüno fi collocano ; in modo 
che, eolio fpignere certi conj di legno tra 
la forma e i latí de' torcoli , le due par
tí della forma , in cui fi ha da fare feor-
rere i l metallo, vengano ad eífer ben pre-
raute e ftrette infierne . Vedi FONDERI A . 

11 TORCOLO da Stampa é una macchi
na aílai compleífa , che ferve a calcare i l 
foglio di carta fopra le forme , le quali V 
operaio ha prima fporcate o battute con 
inchiotlro; in guifa che i caratteri , o ti-
pi , di cui fono compofie le forme , ven-
gano a lafeiare i lor fegni od impronte fc-
pra i l medefimo. Vedi STAMPA. 

Le parti di quefto Torcolo fono le due 
guanee; Vedi GUANCI A , Cheek; i quattro 
panconi , cioe la cappa , la tejía , lo fcaf-
jale , e i l fomiere o travería ; i l dorfo del 
torchio, ove fí raette Tinc^iofiro ; il fufo 
colla fuá noce y la fcatola co'fuoi rampini, 
la piajiretta coila fuá caviglia; i l lem , la 
bara , i l cavaletto ; i l tímpano , e le fue 
giumure, &c . Finalmente, $| manico , per 
iípígncre avanti e indietro i l pancone su cui 
fia ficta la bara ; e la Jlanga per far lavo-
rare i l fufo , e calcare la piajiretta sulle 
forme . 

Si vegga la forma e V ufo di que [le varié 
pañi, fotto V anicolo Torchio da STAMPA . 

Meffaggiero del TORCOLO . Vedi Tart i -
cola MESSENGER of the prefs. 

I I TORCOLO a rotólo é una macchina adope-
raca per ricavare impreffioni da piaftre di rame. 

Egli é moho raen compleífo, che quello 
degU Stampatori di lettere. Se ne vegga U 
deícrizione e Tufo fotto Taríicolo STAMPA. 
di tordm a molo * 

I l Tos.-
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I I TORCOLO per contare é una delle mac-

thine adoperate nel batter moneta; differi-
fce dalla hilancia , in quanto egli ha una 
fola flanga di ferro per dargli moto , e pre-
mere le forme o conj ; non é caricato di 
piombo nella fuá eílremit^, né tirato con 
corde. Vedi BATTER moneta. 

I I TOKCOLO de Legatori da libri i o TOR-
COLO da taglio , é una raacchina adopera-
ta egualraente da' Legatori dilibri, Libraj, 
Cartolaj, e Fabbricanti di cartón!; compo-
fia di due gran pezzi dilegno, in forma di 
guancie, congiunti mediante due forti viti 
di legno; le quali, vcnendo voltate con una 
ílanga di ferro , tirano infieme o feparano 
le guancíe , tanto quant' é neceífarlo per 
mettervi dentro i l i b r i , o la carta , da ta-
gliarf i . 

Le guancie fon mefife piatte fopra una 
predella di legno, in forma d'una caifa , in cui 
cadono i ri taglj . Aüato alie guancie ñanno 
due pezzi di legno , della üeífa lunghezza 
chele v i t i ; e che fervono a dirigere le guan
ee, e ad impediré che s' accoñino o fi apra-
no inegualraente a! girarfi della v i t e . 

Sopra le guanee ña il fuflo o fufo, a cui 
il ferro tagliente é attaccato con una v i t e . 
Ja quale ha la fuá chiave per ifmontarlo , 
occorrendo , per añilarlo . 

I I fuiio é comporto di varié partí ; fra 
l 'a l t re , v ' é una vite o chiocciola di legno, 
Ja quale facendo prefa entro le nocí de'due 
piedi , che lo follcngono fopra le guanee , 
porta il colteüo al libro o carta , che fia 
attaccata e ferma nel toreólo fra duetavole. 
Quefta v i t e , c h ' é lunghetta , ha due diret-
t o r i , o pezzi di legno , i quali , e per la 
lor forma e per l'efFetto, raíibmigliano a 
quelli delle v i t i delle guanee. Perfare, che 
SI fuño fdruccioli o feorra quadro e piano 
od eguale fulle guanee , íicché i l coltello , 
fpinto lungheffo dal l 'opéralo, faccia un ta-
gíio eguale ; queí pié del fuño , ove non 
iña fitto il coltello, ha una fpezie di cana-
le t to , diretto da un filo attaccato lungo una 
delle guancie. Finalmente, il coltello é un 
pezzo d 'acciaio, lungo fei o fette pollici , 
piatto, fottile e ben affilato ; che termina 
da un capo in una punta fimüe a quella d' 
una fpada ; e dall 'aitro, in una forma qua-
dra, che ferve ad attaccarlo al fuño. Vedi 
Legar LlBRi« 

I I TOBXOIOS nelle Manifatture di lana, 
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é una gran macchina di legno , che ferve a 
premere panni , fargie , faie, &.C. per cosí 
renderle lifcie e piane, e per dar loro i l l u -
ñro . Vedi PANNO , &c. 

La macchina é compoña di var] mem-
bri ; i priocipaü di cui fono le guaneê  la 
noce , e la chiocciola o vite, accompagnata 
coila fuá ñanga , che ferve a farla girare , 
c farla fcendere perpendicoiarmente ful mez-
zo d'un groflb pancone di legno, fotto i l 
quale fi collocano i drappi che fi vogliono 
calcare. Vedi SOPPRESSARE . 

11 mangano é parimente una fpezie di 
Torcolo , che ferve a foppreffare o manga-
nare panni , l io i , fete, & c . Vedi MAN
GANO . 

T O R C U L A R , OTORCULARIS, preño j 
Chirurghi , un' invenzione per fermar i | _ 
fangue nelle amputazioni . Vedi AMPUTA 
ZIONE , E M O R A G G r A , &C. 

TORCULAR Herophili * , nell' Ana tomía , 
un norae dato ad una parte nelle duplicatU' 
re della dura madre; formata da un concor-
fo d'un ramo del fino longitudinales coi fi-
ni laterali, Vedi DURA mattr , DUPLICA-
TUR A , CERVELLO, SINO, &c. 

* Ha il fuo mme torcular dalla fuá fo-
miglianza ad un torcolo , o vite: f i ng-
giugne Herophili dal mme dello feopri-
tore. 

T O R E U M A T O G R A P H I A , un termine 
Greco, i l quale íignifica la cognizione , o 
piü toño la deferizione di baífi rilievi efcul-
ture antiche. Vedi SCULTURA , BASSO-RÍ-
LIEVO , ANTIQUO, &c . 

L ' invenzione della Toreumatcgraphia h do-
vuta a Fidia, e la fuá perfezione a Policle-
to : gli Intagliatori Italiani hannó dato un 
gran lume alia Toreumatographia. 

T O R E U T I C E *, T O P E T T Í K H , quella 
parte della Scultura, che fi chiama Tornia-
re, o lavorare a tornio . Vedi SCULTURA , 
e TORNIARE. 

* La parola h formata dal Greco , TÓ/J* 
vos , tornio , da TÓpza , terebro, per
foro . 

T O R I I , TORIES, o TORYS , un Parti-
t o , o Fazione in Inghilterra , oppoño agli 
Whigs . Vedi FAZIONE , PARTITO , W i -
GHIV &C. 

Queñi due famofi Par t i t i , che hanno per 
si lungo tempo divifa T Inghilterra, faran-
no un articolo coníklerabile nell' Iñoria I n -

glefe ? 
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defe, ín nulla snferiore, per molí! capi, a 
quello de'Guelfi e Gibellini . — Ta! divi-
fione s1 é talmente radicata , che fi preínme , 
non eflervi alcun Inglefe , i l quaie abbia 
quaiche fentimento o i l mínimo principio, 
che non inciini piu da una banda che dali' 
akra : per la qual ragione prenderetno la con-
tezza, che fiam per darne, dalla bocea de 
foreftieri , i quali fi poíTono fupporre piu 
imparziaii; e particolarmente da M . de Ci-
ze, Ufixiale Franzefe , ch 'é flato quaiche 
tempo al fervizio d' Inghilterra, e i l quale 
ha fentto V Ifloria delf fVhigismo e Torismo, 
ñampata a Lipfia, Panno 1717 ; e da M . 
Rapin , la cui DifTertazione fopra gil fVi-
ghi e i Torj ( Disertación fur les Wighs & 
Íes Torys ) ítampata aii' Aja lo fleíío an-
no ében nota. 

Durante la fventurata Guerra, che portb 
i l Re Cario I . a perir fur un palco \ gli 
aderenti di quel Re cominciarono ad efler 
chiamati Cavalieri ( C a val i en ) e quegli 
del Parlamento Tefte dt ronda , o Tefle ro
tan de ( Round heads ) ; i quali due nomi 
vennero poi cangiati in quelli di Tortes e 
If'ighs , alia feguente occafione . 

Una fpezie di Ladri , o Banditi , in Irlan
da, i quali fi teneano nelle montagne , o 
nelFIfole fórmate dalle valle paludi di quel 
Paefe , fi chiamavano Tories ; nome, ch' 
eglino tuttavia indifferentemeníe portano con 
quello di Rapparees ; e come i nimici del 
Re lo aecufavano di favorire la ribellione 
d' Irlanda , che fcoppib verfo quel tempo , 
cib diede a' di lui partigiani i l nome di To-
ries : e daH'altra parte i Tories, per eííer 
par i a' lor n i m i c i , i quali erano flrettaraen-
te coliegati cogli Scozzefi , diedero loro i l 
nome di IVighs , ch' é quello che fi dava mel
la Scozia ad un' altra fpezie di Banditi , o 
piu toüo Fanatici , di quel paefe . Vedi 
WIGHI . 

I Cavalieri, o Tories, aveano allora fo-
prattutto in mira gli intereíft politici del Re , 
della Corona , e della Chiefa d' Inghilterra : 
e le Tefte rotonde, o Wighi , proponevano 
principalmente i l manlenimento de' Di r i t t i 
eA intereffi del Popólo , e de' Proteftanti . 
^e le due Fazioni hanno ancor perdute le 
'or prime idee; benché i lor primi nomi di 
Cavaliere, e Tefla Rotonda fie no ora inte-
i-araente difufati. 

Queño n 'é i l ragguaglio i l piu popolare 3 

TOR 431: 
e puré egli é certo che i nomi ¡Vhig e To-
ry non fu roño raoko conofeiuti fin verfo 
la meta del Regno del Re Cario H . M. de 
Cize racconta , che fu Panno 167B, allor 
quando fi comíncib ad oífervare che tutta 
la Nazione era divifa in íVighi e Torj ; e 
cib alP occafione della famofa depofizione di 
Titus Oates , i l quale aecufava 1 Cattolici 
d'aver cofpirato contro i l Re e lo Stato. 
— L ' appellazione ¡Vhig fu data a quelli , 
che credeano vera la congiura; e Torj a co
loro , che la teneano per finta. 

C i dovremmo qui riílrignere a' foii To
r j , e per quanto nguarda gli IVighi , rife-
rirci a quell' articolo; raa poiché , parago-
nando e confrontando infierne i due Parti-
t i , e P uno e P altro ne comparira piíi v i -
fibile, farebbe imprudenza i l fepararK : co-
ficché vogliam piuttotto dirne meno fotto 
la parola Wighi , e di la rimandare al pre-
lente articolo . 

Le Fazioni , di cui (Hamo parlando , fí 
poííono confiderare rifpetto alio Stato , o 
rifpetto alia Religión?- — I Toñ di Stata 
fono o violenti , o moderati: i primi vor-
rebbono, che i l Sovrano foffe affoluto in In 
ghilterra , come in akri Paefi, e che la fuá 
volonta fofTe legge . Quefto Partito, che non 
é aííai numerofo, é flato nuiladimeno con-
fiderabile \ 10. A canía de' fuot Capi , o 
Condottieri, che fono ftati Signori ( Lords ) 
del primo rango , e generalmente Minil l r í 
e Favorit i . 20. In quanto , trovandofi eglf 
cosí nel Miniftero , impegnava i Torj di 
Chiefa, o Torj Ecclefiaílici, a mantener fer-
mamente la dottrina delP obedienza pañi va . 
3o. Perché i l Re é flato folito a credere fuo 
intereíTe i l foflenerli. 

I Torj moderati non foífrono, che i l Re 
perda quaiche fuá prerogativa; ma non vo-
güono neppure facrificare quelle del Popó
lo . Quefti, dice M . Rapin , fono veri I n -
glefij hanno íbvente falvato lo Stato, e lo 
falveranno ancora ogni volta ch'ei fara ia 
rifehio, da' Torj violenti , odagli Wighi Ke-
publicani. 

_ Gl i IVighi di Stato fono , o Repubblica-
n i , o moderati: i p r imi , fecondo il noflro 
Autore , fono i refli del Partito del Lungo 
Parlamento ( long Parliamem ) i quali in -
traprefero di cangiare la Monarchia in Re-
pubbüca : Quefti fanno si poca figura, che 
íblo fervono a fortificare i l Partito degli 
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altri IVighi. I Torj vorrebbono perfuadere 
al mondo , che tut t i gli ¡Víghi fono di que-
fía íorta ; ficcome gli fVigbi vorrebbono far 
credere, che tutt ' i Torj fono vioient i . 

Gli IVighi di Stato raoderati fono quafi 
áegli fteííi fentimenti che i Torj moderati; 
e defiderano che i l Governo fi mantenga fui 
fu o antíco fondaraento : tutta la differenza 
íi é , che i Tor j moderati piegano un po' 
piu verfo i l Re, e gli Wighi moderativerfo 
i l Parlamento e i l Popólo . QueíH ul t imi 
fono in perpetuo moto per impediré ogni 
pregiudicio de' dir i t t i del Popólo; edhanno 
•talvolta prefo delle precauzioüi a fpefedel-
la Corona. 

Prima di confiderare i noflri due Partiti 
yifpetto alia Religione , bifogna offervare , 
che la Riformazione , fecondo ch'ellaavan-
sava con maggiore o con minor intrigo , e 
ípazio di tempo, dividea gli Inglefi inEpi-
fcopaliani , c Presbiteriani , o Puritani: i 
3primi pretendeano , che la Giurifdizione 
Epifcopale doveííe continuare fullo fteffo pie-
de, e la Chiefa neila fkffa forma , cheavan-
t\ la Riíormazione : i fecondi foftenevano , 
che tutt ' i Minif t r i o Preti aveano un' egua-
]e autorita ; e che la Chiefa dovea efferc 
governata da' Presbiterj , o Conciílorj di Pre
t i e Anziani laici . Vedi PRESBITERIANI, &c . 

Dopo lunghe difpute, i piu moderati di 
ciafcun partito fi relaífarono un poco nelia 
Joro durezza , e cosí forma ron o due ra mi di 
Wighi moderati, e diTor; moderati, rifpet-
to alia Religione ; ma moltiíTimi a l t r i , af-
fai maggiori in numero de' fuddetti , ftava-
no attaccati a'loro principj con una fcrmez-
za incomprenfibüe : e quefti coftituirono 
due rami di rigidi Epifcopaliani e Presbite
riani, che fuífiflono fin a ld id 'ogg i ; eche 
fon ora comprefi fotto i nomi gencrall di 

-Wighi e Torj ; a cagione che i primi fi uni 
conoa'jfor/, ei fecondi agli Wighi. 

Da quanto abbiam oífervato íi pub con-
cbiudere , che come i nomi Torj e Whig fi 
riferifcono a due oggetti differenti , eglino 
fono equivoci, e per confeguenza non fi do-
vrebbono mai appiicare fenza efprimere in 
qual fenfo cib fi faccia '— perché la fteíía 
perfona pub efiere, ne' difFerenti rifpetti , 
e Torj , e Wbig. 

Un Presbiteriano y per efempio , i l q 113le 
defidera la rovina della Chiefa d'Inghilter-
r a , e certamente, per tal ragione, delpar-
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t i to ' degli ÍPighi ; puré s'egli s'oppone a' 
tentativi , che alcuni del fuo Partito facef-
íero contro l ' Autodta Reale , non fi pub 
negare , ch' egli fia effettivamente un Torj/, 

I n fimilguifa, gli E^/cop^/^w/'fi dovreb-
bero filmare come Torj rifpetto alia Chiefa ; 
e puré quanti di loro fono IVighi rifpetto ai 
Governo ? 

Per al tro, egli fembra, che i motivi ge-
nerali, i quali hanno formato e mantenu-
to i due Par t i t i , altro non fieno , per lo 
piu , che i privati motivi di perfone par-
ticolari: i l proprio intereffe é il primo mo-
bile delle loro azioni; fin dal principio di 
quede Fazioni, ciafcuna ha fempre , e fe-
riamente, fatto ogni fuo maggiore sforzo 
per re fiar fuperiore all' altra \ in quanto 
dalla fuperiorita provengono i pofti , gli 
onor i , le promozioni, &c. che i l Partito 
vincitore diílribuifce fra i fuoi propj raem-
b r i , ad efclufione di quelli del Partito con
trario . 

Quanto a' carattcri comunemente áttri-
buiti agli IVighi e 2? Torj, i Torj, dice M . 
l i a pin, paiono fieri ed orgogliofí : tratta-
no gli IVighi col maggior difpregio, ed an
che talvolta duramente , quando hanno i l 
vantaggio fopra di loro : fono aífai caldi 
e veementi , e procedono con una rapidi-
ta , la quale pero non é fempre l'effetta 
del calore, e del trafporto , ma é talvolta 
fonda ta nella buona Política : fono aífai 
foggetti a cangiare i lor principj, a raifu-
ra che i l lor partito prevale, o cede. 

Se i Presbyteriani rigidi prevaleífero nel 
Partito degli IVighi, quefio non farebbe men 
caldo e Zelante di quello de' Torj ; ma íi 
dice, ch' eglino non ne hanno la direzio-
ne ; i l che da motivo di affermare , che 
quegll che fianno alia tefia del Partito de
gli IVighi , fono molto piu moderati , che 
i Capi de' Torj : fi aggiunga , ch' egli fo-
gliono condurfi fopra principj fiíTi , proce
dono al lor fine gradualmente, e fenza vio-
lenza; e la loro lentezza non é men fon-
data nella buona Política , che la celeriti 
de' Torj. — Baila diré , accenna i l noílro 
Autore , in vantaggio degli Wighi mode
r a t i , ch'eífi , in genérale, mantengono una 
buona caufa, ciot la Cofiituzione del Go
verno fecondo ch'ella é fiabilita dalla Leg-
ge . Vedi WIGHI . 

T O R M I N I , Termina ventris, o al vi ? 
nella 
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nella Medicina) una fpezie di cólica, o ma-* 
}e penoío del baíTo vcntre, caufato da alcu-
ne materie acute © pungeati che pizzicano 
h parti , o da venti rinchiufi negli intefti-
n i . Vedi CÓLICA . 

I Tormini fono un fmtomo affai comúne 
^e'piccioü fanciuiii, e poííbno eífer cagio-
Dat¡ dair alimento di cui íi í'ervono , e i l 
qualc é notabilmcntc diverfo da quello a 
cui erano avvezzi nell' útero . Vedi FAN-
CIULLI ( children ) . 

La ritenzione di una parte del meconium 
pub anche darci occafione , eíTcndo qualco-
í'a di acrimonico. Vedi MECONIUM . 

Querto male ríe ice talvolta si violento , 
che gitta i l fanciullo in convulíioni uni-
vcrfaii , ovvero caufa cib che volgs.rmcnte 
fi chiama convulftoni áelle budella. 

Le nutrici , per impediré i Tormini ne' 
Fanciuliini , o rimediarci , fogliono mefehia-
re nel cibo, che lor danno col cucchiaio, 
un po' d' aequavite o qualche femi carmi-
nat iv i , come femi di paftricciano, &c. 

Ai'cuni íanciulli fanno i lor denti con 
Tormini violenti , che poi talvolta diven
tano convulíioni di vi fe ere . Vedi DENTI-
ZíONE . 

Negli adult i , i Tormini fecchi fi foglio
no curare con dar loro de' catanici caldi , 
come tintura di hiera picra , elixir falutis , 
tintura di rabárbaro, &c. coll' ail.Üenza 
úegli oppiati. 

T O R N A D O , o TURNADO, una fubita 
e violenta bufera di vento, da tutt' 1 punti 
dellâ  buílola ; frequente fulle coíle di Gui
nea. Vedi TUREINE . 

TORNASOLE , o Elitropia ( Heliotro-
pium) ovvero Gira/ole , o come gli Inglefi 
Jo chiamano , Fiorc del Solé , Sun-flower; 
una pianta , i l cui fiore dicefi feguitare i l 
moto del Solé , e girarfi fempre verfo di 
luí. 

Alcuni dicono, che quindi appunto ella 
prende i l fuo nome, e ne fpiegano i'effet-
í o , col fu p por re, che i l di lei gambo pe
íante, nícaldato e refo molle col calore che 
^ l \ piu forte da quel lato ch 'é verfo i ! So-
e * inclina naturalmente verfo i l medefi-

rn^' ' ma altri ftimano , che tal oppmione 
abosa avuto origine dal nome, i l quale le 

dato a cagione deila fuá apparenza in 
tempo de' maggiori calori, quando i l Solé 
e nel Trópico. 

Tomo V I H 
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Alcuni hanno creduto che ¡1 To majóle íla 
di ufo nella Medicina \ ma la fuá riputa-
zione per tal verfo é interaraente perdu-
ta . I I fuo principal ufo é nel tignere : al 
qual eífetto , fe ne mfpeíTa e prepara i l 
fugo con calce ed orina, in forme turchi-
ne e fi adopera anche con amido , in iuo-
godifmalto. V . TURCHINO, SMALTO,&C. 

I I fuo fugo fomminiftra eziandio i l colo
re, con cui la gente dt Linguadoca e d'al-
cune altre parti della Francia, ov'eicrefce, 
prepara cib che fi chiama tourmfcl en dra-
peux , o torna/ole in cene) . I I proceíío d i 
che deefi a M . N i ([ole dell' Accademia 
Reale delle Scienze, ed é come fegue : 

Raccoltefi nel principio d'Agofto le ci-
me delle piante , fi macinano in certi rau-
l ini , non diíiimili da' mulini da olio I n -
gleíi: p o fe i a, venendo elle ripoíle in fac-
chett i , fe ne fpreme i l fugo co'ltorcoli. 

Eífendo llato efpoño quello fugo al So
lé un' ora in circa , v i intingono de' cene) 
di panni 11 n i , e l i appendono fuori all'aria 
finché fieno di nuovo ben afciutti . Allor-
ché , umettandoli per qualche tempo , fo-
pra i l vapore di circa dieci libbre di calci
na viva ítemperata in una fufficientequan-
ti ta d'orina, l i mettono di nuovo fuori al 
Solé ad afcmgaríi ; per tornare ad mrigner-
l i nel fugo deila ricinoides. 

Quando ion' afciutti per V ultima volta f 
eglino han no la lor perfezione ; e cosí íi 
mandano in quafi tutte le parti d' Euro
pa , ove fi adoperano per tignere vini ed 
altri liquori , e danno loro un color grato» 

Gl i Olandefi preparano una ípezie di Tor-
nafols in parte, o íocaccie, o pietre ; che 
fi pretende eífere i l (uceo di queüa pian
ta infpeííato : ma v' é motivo di creder cib 
un inganno , e che fia i l fugo di quaich* 
altra pianta preparata in tal maniera ; poi-
ché i l Torna/ole non é pianta che fra loro 
al l igni . 

T O R N E A M E N T O , eTOR NI AMENTO 1 
un efercizio o divertimento militare, che 1 
Cavalieri antichi ufavano di fare , per far 
moitra della lor bravura, e deílrezza. 

I primi Torneamenti non erano altrochc 
coríe a cavallo, neile quaü i Cava he ri cor-
reano ad urtarfi impetuofamente 1'un 1'al-
tro con canne a guiía di lancie 5 ed eran 
diüinti dalle gioftre , ch' erano corfe , o 
Garriere, accompagnate di attaechi e com-

I i i bat-
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bat t imení i , che fpuntavano lancie c fpadc. 

A l t r i dicono , che íbíTe Tomcamento , quan-
clo v'era una fola quadrigÜa o truppa i € 
che foíTe Cicflrar quando ve n' avea molte 
che s1 incontravano fra di loro . Ma egli é 
certo 5 che V una e l ' a l t r a f; fono confufe 
infierne colTandar del tempo ; almeno le t ro-
viamo cosí negü Autor i . Vedi GIOSTRA. 

I I Principe, che pubblicava i l Torneamen-
tO) folea mandare un Red'arme con un fal-
vocondotto, ed una fpada a tu t t ' i Princi-
pi , Cavalieri, &e. dando ad intendere , 
ch 'egü difegnava un Torneamento e uno üre-
pito di fpade, in prefenza di Dame e Da-
migtlle : i l che era la formula ufuale deü' 
inv i to . 

Prima combattea uomo contra uomo, poi 
truppa contro truppa ; e dopo la zuffa, i 
Giudici deflinavano i l premio al miglior Ca-
valiere , e al miglior tiratore di fpada ; i l 
quale, in conformita, veniva condotto in 
pompa alia Dama del Torneamento ; ov' egl i , 
dopo averia ringraziata con tutta la rive-
renza, la falutava, e parimente le due di 
lei donzelle. 

Qnefti Torneamenti faceano i príncipali 
fpaffi de' Secoli X I I I . e X I V . — Munfier 
dice , che Enrico rUccelIatore , Duca di 
Saífonia, e pofeia Imperatore, fu i l primo 
ad introdurli ; ma fecondo la Crónica di 
Tours , i l vero inventore di queflo famofo 
traftullo fu un certo Geoffry, Signor di Pre-
villii circa l'anno 1066. 

Dalla Francia paííarono in Inghilterra ed 
in Germania, — X' Ifloria Bizantina rac-
Conta , che i Greci e i Latini ne prefero 
Fufo da'Franchi; e ne troviam fatta men-
zicne in Cantacuzeno , Gregorias, Beíía-
rione, ed altri de' moderni Autori Greci. 

Budeo fa derivar la parola da Trojana'ag-
tnina ; altri da trojamentum , quajfi ludus 
Troja . Menagio la deduce dal Latino Tor-
nenfis, o dal Franzefe tourner, perché i com-
battenti s' aggiravano e torcevano in va
ríe guife . M . París l i chiama in Latino , 
hafliludia; Neubrigenfe, meditationes mili
tares ; altri gl a di atura , a l t r i , decurfiones lu-
dkrtf, &.c. 

I I Papa Eugenio I I . feomunieb coloro 5 
che andavano z Torneamenti , e vietb loro 
íepoltura in terren facro . — I I Re Enrico I I . 
ái Francia morí d'una ferita ricevuta in un 
Torneamento . — Un certo Chiaonx , i l 
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quale era ñato prefeníe ad un Torneamento 
fotto Garlo V I I I . diífe aíTai bene, S' é da 
vero 5 ¿ troppo poco ; fe per burla , troppo, 

Ali1 efercizio de' Torneamenti fi dee i l pri
mo ufo del l 'Arme, o blafoni; di che fono 
pro ve innegabili i l nome blazonry ( arte di 
divifare le armi ) , la forma degli Scudi , i 
color i , le principali figure, lemantellette,' 
le fafcie, i foflegni, &c. Vedi ARME. i \ 

In Germania eravi anticamente i l cortu-
me di tenere un folenne Torneamento ogni 
tre anni, per fervire di prova di Nobilta . 
—- Perché i l Gentiluomo che s'era tróva
te a due, era baftevolmente blafonato , cioé 
di vi lato, e pubblicato, vale a d i r é , era r i -
conofeiuto nobile, e porta va due trombe in 
guifa di creña ful fuo elmetto da Tornea-
menta . Quegli che non erano ftati in 
alcun Torneamento, non aveano Arme , ben-
ché foffero Gentiluomini. Vedi NOBILTA* , 
DlSCENDENZA , &C. 

T O R N I A R E , lavorare a tornio; un ra
mo della Scultura; effendo 1'arte di lavo
rare corpi duri , come ottone, avorio , le-
gno, &c. in forma tonda od ovale, in un 
tornio. Vedi TORNIO. 

I I Torniare fi fa col mettere la foftanza, 
che fi vuol torniare, fopra due punte, co
me un'aífe.; e moverla in giro su queft'af-
fe; mentre uno Üromento da taglio , appii-
cato fermo alia parte efteriore della foílan-
za, in un rivoltolamento della medefima , 
ne taglia vía tutte le parti che flanno piu 
lungi dall'aífe , e fa 1'efteriore di tale fo
ftanza concéntrico a i ra í fe . 

Pare che I ' invenzion del Torniare fia an-
tichiffima . — Alcuni per verita , per far 
onore al Secólo, vogliono, che i Moderni 
I1 abbiano portata alia perfezione ; ma s' é 
vero, quanto Plinio, ed alcuni altri Auto
r i antichi riferifeono , che gh Antichi tov 
niaffero que'vafi preziofi, arricchiti di figu
re ed ornamenti a rilievo , i quali tuttavia 
fi veggono ne'gabinetti de'Curiofi ; íi dee 
confeííare, che tutto c ib , che é flato ag-
giunto in quefti Secoli, non é che uname-
fchina riparazione di quanto s 'é perduto 
della maniera di torniare degli Ant ich i . Ve
di SCULTURA. 

I principali flrumenti ufati nel torniare^ ol-
t r e i l tornio, fono gli fcarpelli e punte di va
rié forte; la deferizione de' quali íi pub ve-
tlere fotto i loro propri ar t icol i . 

T O R -
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T O R N I O i un ordigno aíTai utile per tor-

niare legno, avorio, metall i , ed altri ma-
terial i . Vedi TORNIARE. 

L'invenziooe del Tornio é antichiíTima : 
Diodoro Siculo dice , che i¡ primo a fer-
virfene fu un nipotino di Dédalo , nomina-
to Talus. Plinio 1'aferive a Teodoro di Sa
nios , e fa menzione di un ceno Thericks , 
che fi refe aííai famofo per la fuá deílrezza 
nel raaneggiare i l Tornio. 

Con queño ftrumento gli antichi tornia-
vano ogni forta di vafi, raolti de'qualiegH-
no arricchivano di figure ed ornamenti in 
baíTo ri l ievo. Cosj V i rg i l i o , 

Lenta quibus torno facili fuperadd'íta 
ví'tis. 

Gli Autori Greci , e i Latini fanno fo-
vente menzione del Tornio : e Cicerone 
chiaraa gli artefici, che fe ne fervívano , 
Vafcular'ii. — Era un proverbio fra gli A n 
tichi , i l diré , che una cofa era fatta al Tor-
K/O, per efprimerne la delicatezza e giu-
ílezza. 

I I Tornio é comporto di due guanee , o 
lati , di legno, paralelle aH'Orizzonte, 
aventi fra di loro un canaletto, od apertu
ra ; perpendicolari a quede fono due altri 
pezzi, detti burattini ^ fatti per isdruccio-
lare fra le guanee, e per eííere ferraati giu 
in ogni punto a piacere. Vedi GUANCIA . 

Quefti hanno due punte , fra le quali fí 
foíliene i l pezzo che fi vuol torniare; fi fa 
girare i l pezzo, avanti e indietro, coi mez-
zo d' una cordella poftagli attorno , ed ap-
piccata , di fopra , al capo d'un palo pie-
ghevole , e di fotto ad una calcóla o tavo-
ia che fi move col piede. Evvi anche una 
forcina , che foñiene T ordigno , e lo tien 
fermo. 

Siccome Fufo e 1'applicazione di queño 
firumento fanno la maggior parte dell' arte 
di torniare , ne rjmandiamo la particolar 
deferizione, come anche la maniera di ap-
pücarlo in varj lavori , a quell'articolo. 
Vedi TORNIARE. 

T O R N O , g i ro , volta , nel Maneggio; 
^ volteggiar del cavallo . Vedi VOLTEG-
CIAB.E. 

TORNO, é anche uno firumento da ftri-
gnere; flrettoio. Vedi STRETTOIO. 

i ORNO, é puré ürumenio da caricar ba-
, e fitnili armi da trarre . — E Tor-

** dlcono anche i T ia to r i di lana a un le-
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gno lungo, c riíondo ; il quale, nell' av-
volgervi e fvolgerne i panni, gira. 

T O R O , TAURUS, propriamente i l ma-
fchio delle beílie vaccíne. 

TORO, o Tauro, é anche norae di Co-
fteliazion celefte . Vedi TAURO. 

TORO , *TORUS, nell'Architettura , una 
midan atura grande e rotonda, ufata nelle 
baíi delle colonne. Vedi BASE. 

* Davilier fa derivar la parola dal Gre
co Topo;, una gomena , della quale i l 
Toro ha qualche fomiglianza ; o dal L a 
tino, Torus, o thorus, un letto ( che 
fi dice anche toro in Italiano ) fuppo-
nendofi ch* egli rapprefenti /' orlo d? un let
to o matera ¡Jo, gonfiato in fuori col pefo 
della colonna che vi fia fopra. 

I I Toro fi chiama anche grot háton , cioé 
bailón groífo, e Tondino. — La groflezza, 
o grandezza, ^ quella che diñingue i l Toro 
daU'aftragalo. Vedi ASTRAGALO. 

Le bafi delle colonne Tofcane e Doriche 
hanno un fol Toro , che fia fra i l Zoccolo 
e i l l i f id lo . — Nella bafe Attica ve ne 
fono due ; i i fuperiore, c h ' é piu piccolo; 
ed uno inferiere , o piu grande . — Vedi 
Tav. Architett.fig, 3. efig, 24. let. t.efig. 26. 
let. h . m . 

T O R P E D I N E , TORPEDO, nella Storia 
Naturale, un pefee di mare, celebre, tan
to fra'Naturali antichi, che fra i miderni , 
per un notabile intirizzamento, ch' egh cau-
fa nel braccio di chi lo tocca. 

Varj fono i ragguaglj , che ci fon dat i , 
di quefto pefee fingoiare; alcuni Autor' al-
zano gli effetti, ch'ei produce, aduna ípe -
zie di miracolo ; ed altri H trattano roco 
men chedichiraere ; alcuni nefolvono l'ap-
parenza in quefta guifa , ed altri in quella. 
M a il S\g. Reaumur, dell'Accademia Fran-
zefe delle Scienze , ha alia fine raeflo in 
chi aro i l punto, e dato alia materia un iu-
me che foddisfa. 

La Torpedine é un pefee piatto , qnafi 
della figura della razza ; fufficientemente 
defentto in mohi Trattat i de'Pefct, e che 
fi trova abbaÜanza comuneme te vfrfo le 
Corte di Provenza, Guafcogna , &c. ovrela 
gente lo mangia fenza alcun pericolo . Se 
ne vegga la figura rapprefentata nella Tav, 
Ifioria Naturale, fig, 9. 

Fenomeni della TORPEDINE . —• Al toc-
ca^Ia col d i t o , avvicnefovente, benchénon 

I i i 2 fem-
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fempre, che la perfona fenta un intirizza-
mento doloroío ed infoli to, i l quale in un 
íubito s'irapadronifce del braccio in su ver
lo i l gomito , e talvolta fino alia fpaüa 
üeíTa ed alia tefta. 

I I dolore é d'una fpezle particolartffima, 
c da non poíerfi con parole deferí ve re ; nul-
Jadimeno i Signori Lorenzini, Borell i , Re
d i , e Reaumur, i quali tu t t i feverameníe 
Ío fentirono, oífervano , eh' egli ha qual-
che fomiglianza con quella fenfazione pe-
nofa, che fi prova nel braccio , allor quan-
do fi ha urtato violenteraente i l gomito 
contro un corpo duro: benché il Sig. Reau
mur affermi, che queflo non ne da che un' 
idea affai fievole. 

La fuá principal forza é nell ' i í lante ch' 
cgli comincia \ non dura che pochi mo-
menti , e poi fvanifee del tutto . Se pn 
uomo non íocca aítualmente hTorpedtne, 
per quanto le tenga egli viciDa la mano, 
non lente nulla : fe la tocca con un baño-
ne , egli feate un debele effetto : s' ei la toc
ia coir interpofizione di qualche corpo fot-
t i le t to , fi feote l ' intirizzamenío affai noía-
bilmente j fe contro fe ie preme ben forte-
mente la mano, egli n 'é mmore l1 intiriz
zamenío , ma fempre forte abbaíhnza per 
obbligare un uomo a íafeiare preflamsnte 
la prefa ^ 

Teórica delta TORPEDINE . — V i fono 
tliverfi modi per iípiegar queft' effetto : i l 
primo fi é quello deg'i Antichi , i quali 
fi contentavano di aíerivere a queñ' aní
male una virtu o facolta torporifica.. 

11 fecondo vuole , che L' effetto prodot-
ío dalla Torpedins dipenda da un infinito 
numero di corpufcoli che ílanno continua
mente ufeendo dal peíce, ma piu copiofa-
mente in alcune circoftanze che in altre: 
queft' é i ' oppinions la piu generalmente 
yicevuta 5 ellendo adottata da Redi , Pev-
rault, e Lorenzini. 

Egli no fi fpiegan cosí : come i \ fuoco 
manda fuori una quantita d i corpufcoli r 
atta a rifcaldarci, cosí la Torpedim traman-
da una quantita d i corpufcoli atta ad in-
iirizzire la- parte in cui quefti s'infinua-
ao ; o cib fia perché v' entrino , in troppo 
gjande abbondanza , o perché cadano in 
íratti o paffaggj affai fproporzionaú alie 
lo r figure^ 

I I terzo modo di fpiegaziqae é q-uello di 

Borel l i , i l quale riguarda per immaginana 
queft' emiffionedi corpufcoli: egli dice, che 
i l pefee fteffo, al toccarlo, fi mette in 
violente tremore o agitazione , e che que-
fto caufa un penofo torpore nella mano che 
lo tocca . Ma i l Sig. Reaumur ci afficura ? 
che malgrado tutta 1' attenzione con cui egli 
poté offervar quefto pefee , quando ílava per 
far i l colpo e produrre 1' imirizzamento , non 
gl i riufci di fcernere cofa alcuna di tal agi
tazione o tremore. 

L ' ultima ipotefi , e la piu giufia, é quel-
fa del Sig. Reaumur : egli oíTerva, che la 
Torpedine , come gli altri pefci p ia t t i , non 
é affoíutamente piatta , ma che la fuá fchie-
na , o piuttoüo tutta la parte fupérior del 
fuo corpo , é un po' convefla: quand' elb 
non producea, o non volea produrre , qual
che torpore in chi la toccava , egli ha tre-
vato , che i l di lei dorfo confervava fem
pre la fua conveííua naturale ; ma ogni qual 
volta ella fi difponeva a rifentirfi d' un toc^ 
co o d' un urto , eli' andava a poco a poco 
diminuendo la conveífita dellc paríi dorfa-
l i del corpo i or rendendole íolamente piat* 
t e , ed ora facendole anche concave. 

Nello fteffo momento iramediato a que» 
flo, fempre cominciava i l torpore ad attac-
care i l braccio ; le dita , che toccavano , era-
no coftrette a dar indietro, e tutta la parre 
piatta e cóncava del corpo fi tornava a vé
dete conveffa : e laddove quefti fol diven-
tava piatto infenfibilmentc , egli ritornava 
alia fuá conveífita si prefto, che non fi pa
tea feorgere alcun paffaggio dall'uno all'al-
tro ftato» 

I I movimenío d* una palla fuor d' un mo-
fchetto non é , pgr avventura, raolto piíi 
veloce di quello del pefee che riaffurae 1& 
fuá prima fítuazione; almeno V uno non é 
piu vifibile dciral tro. 

Appunto da quefto fubito colpo nafce i l 
torpore del braccio j . ed in conformita, la 
períbna y quando comincia a fentirlo, ere-
de che le fue dita fíeno ftate violenteraen
te urtate. La mera velocita del colpo fi e-
quella che produce i l torpore o. 

La maraviglia fi é , come una foftanzs 
si molie , quanío quella del pefee, poffada-
re si duro colpo : in fatti un feraplice urt» 
d' un corpo molle non potrebbe raai 
tanto 'r ma in quefto cafo v' é un' infinita 
d i tali colpi j , dati i.n un iftante. Peiif^isr 
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same íl maravigliofo meccanifmo, convien 
daré un'idea delle par t í , da cui egli dipende. 

Queílo mcccanijmo , adunque , con (irte in 
due mufcoü fingoiarifTirai, bb, defcritti da 
varj Autor i , che hanno dato la Notomia 
della Torpeáine. Redi, e dopo íui Lorenzi-
n i , l i chiamano mufcoli falcad; la loro for
ma é quella di luna crefcente , ed effi infie
rne occupano quafi la meta della fcbiena del 
peíce; Tuno ful lato deliro, e 1'al tro fu! (i-
n i ñ r o . La loro origine é un poco al di fo-
pra della bocea; ed eglino fono feparati i'uno 
dali' altro mediante i bronchia , nell'ultimo 
de' quaii efíi fono inferiti . 

Cib ch 'é íingolare in loro , fono le lor 
fibre ; fe cogli Autori fopraccennati , pof-
íiam daré un tal nome ad una forta di mu
fcoli piíi piccioli, groííi come pennedi oca; 
di un' adunanza de'quali fon formati i due 
mufcoli grandi . Quefti mufcoli minori fo
no cilindri voti , la cui lunghezza é quafi 
eguale alia groíTezza del pefee , e fono difpo-
fíi T uno allato dclT altro ; tut t i perpendi-
colari alie fuperficie fuperiore ed inferiora 
del pefee , contandofi queüe fuperficie come 
due piani quafi paralelli. La fuperficie efle-
riore di ciaícheduno di quefti cilindri é com-
pofta di fibre bianchicce , la cui direzione 
é come quella del cilindro: ma quefte fi
bre fol formano una ípezie di tubo , le di 
cui pareti non p a fia no la groíTezza d1 un fo-
glio di carta. La caví ta del tubo é plena d' 
una materia raolle , del colore e confiften-
2a della pappa, divifa in venticinque o treíl
la differenti picciole maíTc r per altrettante 
partizioni, paralelle alia bafe del cilindro; 
Je quali partizioni fono fórmate di fibre 
tranfverfe: cosí che tutto i l cilindro é ¡ti 
certo modo compoílo di venticinque o tren-
ía cilindri piu piccoii coliocati uno fopra 
F altro y e ciafcun pieno d' una foftanza me-
dullare. 

Baila ora che ei fíguriamo , che quando 
ía Torpedine fta per coi pire e produrre i l 
torpore, ella appiana lentamente la fuper
ficie efteriore della fuá parte fuperiore; e 
tutto i l meccanimo , da cui la di lei forza 
óipende , ver ra in chiaro. Mediante queda 
S>adual contrazione ella t endeper cosí dí-
^ í t u t t c le fue raolle; rende piü corti tutíf 
2 fuoi ci l indri , ed alio fteífo tempo aumen-
'*a ^ lo-ro bafi 5, ovvero, cib che vale lo fief-
m* diflmds tutse Is gicciole chiafure,, ebe 
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la materia molle divide. Seconda ognipro-
babilita, ancora, le grandi fibre, o piccio
l i mufcoli , in quel momento , perdono la 
loro forma cilindrica, per riempiere le va-
cuitadi che fon fra loro. 

EOfendo fatta la contrazione fino ad un 
certo grado, tutte le molles'allentano; le 
fibre longitudinali s'allungano , le trafverfe, 
o quelle che forma no le chiufure, s'accor-
ciano; ciafchuna chiufura , tirata dalle fibre 
longitudinali che fono allungate, caccia i t i 
su la materia molle ch'ella contiene ; ncl 
che ella pare aííiftita dal moto undulatorio, 
o ondeggiante, i l quale é nelle fibre tras-
verfe quando fi flan contraendo. 

Se dunqüe un dito tocca la Torpedine , 
egli fubito riceve un urto , o colpo , o 
piuttofto varj colpi fucceffivi, da ciafeuno 
de' cilindri , su' quali egli vien applicato. 
Siccome la materia molle fi diilribuifce in 
diverfe chiufure, egli é piu che probabíle , 
che t u t t ' i colpi non fi danno precifamen-
te nello fteífo momento: anzi, fe non v i 
foífero chiufure per fe parar la materia, la 
fuá impreíiicne darebbe colpi , in certa 
modo , fucceífivi : perché tutte le partí 
de' corpi molli non colpifeono in un trat-
t o ; T impreíTione dell' ultima non ía i l fuá 
effetto fe non dopo che le prime hanno 
fatto i l loro. Ma quefte varié chiufure fer-
vono ad aumentare i l numero delle mol
le , e per confeguenza , la veíocita e la 
forza dell' alto. 

Quefti prefti colpi rei íerat i , dati da una 
materia moliiecia , feuotono i nervi, fofpen-
dono , o mutano i l corfo degli fpiríti ani
mal! , o di qualche equivalente finido: ov
vero, fe piíi aggrada, quefti colpi produco-
no un moto undulatorio nelle fibbre de1 ner
v i , i l quale urta o non s'accordacon quel-
lo ch' elle .dovrebbono avere, affine di mo
veré i l braccio . E quindi 1'inabilita, incu i 
ci troviamo , di fervirci del medefimo, e la 
penofa feníazione che l'accompagna. 

Quindi é , che la Torpedine non porta ü 
fuo intirizzamento a verun grado , eccet-
ío quañd' é toccata su quefti mufcoli gran
di ; talmente che fi pub con tutta falvezza. 
prendere i l pefee per la coda, ch 'é la par
t e , per cui lo pigliano i pefeatori. 

Gi l Autori , che hanno fpiegato 1' effette? 
della Torpedine da effluíTi torporifici , fono ftaíi 
obbli^ati di ricorrere agíi fteftldue mufcoli 5, 



43B TOR 
tna cgüno poi non fanno quefti che ferapli-
ci ferbatoj de'corpufcoli , mediante i quali 
íi effettua i l torpore . 

Lorenzini, che ha oííervato la contrazio-
ne tanto come Reaumur, pretende, che tut-
to i l di lei ufo fia di fpremere cotali cor
pufcoli fuori dalle fibre concave di queíli 
mufcoli , in cui fonoimprigionati i maque
t a emanazione de' corpufcoli , ammeífa da 
quaíi tu t t i gli Autori , é difapprovata dal 
^sig. Reaumur i pei feguenti rifleíTi. 

Io. I n quanto non fi reca veiun torpo
re , fe la mano é nella mínima diíianza dal
la Tcrpedine : ora, per ufare la lor propia 
comparazione, fe la torpedine intorraentifce 
nel modo che i l fuoco rifcalda, le mani r i -
ceverebbono in diñanza i ' impreflione tanto 
dall' una che daíf altro . 

In quanto non fi fente i l torpore 
fe prima non é paífata la contrazione de' 
mufcoli ; laddove , fe la caufa fiaííe nelle 
particelle torponfiche fp re mu te dalla contra-
sione, fe ne fentirebbe Tefíetto nel tempo 
della contrazione. 

3o. In quanto, fe i l torpore foífe 1'effet-
to delle particelle torporifiche, egli verrebbe 
recato a poco a poco, appunto come la ma
no a poco a poco fi ícalda. 

Finalmente ; in quanto la Torpedine fa 
pafiare i l fuo torpore alia mano, per un cor-
po duro e folido , ma nol fa paífare per 
F aria . 

Se i l folo ufo , che la Torpedine fa della 
fuá facoltá, foffe i l falvar fe íkífa da'pefca-
í o r i , rome alcuni banno fuppofto, non fa-
rebbe gran cofa ; perché aífai di rado ella 
fugge dalle lor mani . 

Pl inio, Ariílotile , e quafi tutt i i Natu-
l a l i , fono percib d'accordo, che cib le fer-
•va a pigliarc altri pefci: tu t toquel , che ne 
íappiam di certo , fi é , che ella vive d'al
t r i pefci , e ch'ella fi trova generalmente 
íbpra hanchi di rena T &c. che probabilmen 
te le fervono di fondamento o di fóílegno 
per efercitare la fuá facoli'a. 

I I Sig. Reaumur non avea pefci viví per 
cfaminare cib che la Torpedine lor farebbe j 
ma la provb fopra un anímale , ílretto pá
rente d'un pefce , cioe fopra un'anitra, la 
quale , rinchiufa per qualche tempo nelF 
acqua col pefce, fu prefa fuori morta; fen-
2a dubbio, pe' di lei troppo frequenti con-
tatt i fulla Torpedi 
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Nel l ' Iñoria d' AbiíTmia , vien aíferiío , 

che fe la Torpedine uccide pefci vivi , pare 
ch' ella ne ritorni i morti in v i t a ; veden-
dofi raoverfi i pefci morti , fe fi mettono 
nello üeífo vafo con lei : ma cib é molto 
men credibile di quanto ci viene accennaío 
nella fuddetta Ifloria , c ioé , che gli Abiííl-
nj ufano le Torpedini per la cura delle feb-
b r i , legando giu i l paziente ad una tavola, 
ed applicandcgü i l pefce fuccelTivamente fo
pra tutte le membra, i l che gli da un cru-
del tormento , ma effettivamente lo libera 
dal fuo raale. 

Bellonio afferma, che le Torpedini d' In-
ghilterra, applicate al fuolo del piede , han-
no fatto buon eífetío contro Je febbri. 

M . áu Hamd , nella fuá líloria dell' Ac-
cademia delle Scienze , anno 1 6 7 7 , fa men-
zione di una fpezie di Torpedini, ch' egli 
paragona ai grongbi : M . Richer, da cui egli 
ha quefto ragguaglio , afferma , di fuá fa-
puta, ch' elle intormemifeono foríemente i l 
braccio, quando fi toccano con un baftone, 
e che i loro effetti vanno fino a produrre 
vert igini . 

T O R R E , TURKIS , un edificio eminen
te , aífai piu alto che largo , comporto di 
parecchj piani , ordinariamente di forma ro
tonda, benché talvolta quadra , o polígona. 

Prima dell5 invenzione de' cannoni, fi ufa-
va di fortificare le Piazze con toni , e di 
attaccarle con íom di legno movibili ^ món
tate su delle ruó te , per metiere gli aífedian-
t i a livello colle mura , e fcacciare gli af-
fediati da di fotto le medefime. 

Queñe toni erano talvolta 20 piani , e 
30 braccia, alte: erano coperte di pelli 
crude , e v i s' impiegavano cent' uomini a 
moverle. 

Si fabbricano pur le toni , per mettere 
uno, mediante la lor elevazione , in i (lato 
di vedere ad una gran diftanza. Quefle fo
no di tutte le figure, come quadrate , ro-
tonde,pentagone , &c. Vedi FARO. — N e l 
la China v 'é una famofa Tone di porcel-
lana , della quale gli Olandefi raccontano 
maraviglie. 

Le Toni fi fabbricano anche per fortez-
ze, prigioni, &c . come la Torredi Londra, 
le Toni della Baftiglia , &c . Vedi FORTIFI-
CATA Piazza. 

La Torre ( the Tower ) di Londra c non 
folo una Cittadella per difendere e coman

dare 
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¿are la Ci t ta , H fiume, &c. tna anche un 
PalazTO Regio , ove i Re d1 Inghikerra han-
no alie volte alloggiato eolia lorCor te ; un 
Aríenale Regio, ove fi trovano armi e mu-
nizioni per óoooo foldatí: una Teforeria pe' 
gioielli ed ornamenti della Corona^ unaZec-
ca per battervi moneta ; i l grand'Archivio, 
ove fi confervano tutt i gli aníichi Regiftri 
de' Tribunali di fVeJimin/ier, &c. e la prin
cipal prigione per reí di Stato . Vedi AR-
SENALE, ZECCA , &C. 

Nel mezzo della medefiraa , v ' é i ! gran 
quadrato', la Tom biaoca , fabbricata da 
Guglielmo i l Con^uiftatore . — Entro la 
Torre e w i una Chiefa Parocchiale , efente 
da ogni giurifdizicíne deil'Arcivefcovo , ed 
unaCapella Rea^e , ora andata in difufo. 

Ti príncTpal'Uficiale áellaTorre GéilCon-
flable o Coneítabile , fotto cui v' é i l Te-
nente, che opera colla direzione , e in af-
fenza , di quello . 

Egli ha , per conceíTione di parecchj di 
quei Re, unam lagmam , á\xt gallón s e una 
pinta di vino da ciafeuna botte, e una cer
ta quantita da ciafcun battello caricodigam-
beri , oftriche , ed altri pefci da conca , e 
una doppia quantita da ciafcun battello o 
barca forcíiiere che paila preffo la Torre: a 
lui puré fpetta una mercede di 200 h per 
ogni Duca che gli fi coníegna pngioniero , di 
100 I . per ogni Pari non Duca , e di 50 1. 
per ogni Cittadino , o Commoner . Vedi 
CONSTABLE , &c. 

Sotto WXknjiable, e in íbaaíTenza, fot
to i l Tenente, v ' é un gentiluomo portiere , 
gentleman poner , e diverfi guardián! , o 
warders. — I I primo é incaricato di chiu-
dere e fchiudere le porte , e di confegnare 
ogni notte le Chiavi al Coneftabile od al 
Tenente , e di riceverle dail'uno o dall'al-
tro la mattina vegnente egli comanda i 
guardiani , che hanno la guardia di giorno, 
ed all 'ingreíío d'un prigioniere ha per fuá 
mercede vcjlimenta fu per tora i od altrimenti 
una compoíizione od accordo per le medefi-
me, che fuol e fíe re 30 1. per un Pari, e 5 1. 
per uno per a l t r i . 

Nótate , che i l raantenimento , che i l 
^ dava anticamente a un Duca o Marche-
ê 5 prigioniere nel la Tom", era t i l . alia 

fotitnana, ora folo 4 1. A tutt i gli altri Si-
gnori o íor^x anticamente 10 I . ora 2 1. 
4 fe. 5 d. A Cavalieri e Gentiluoaiini an-
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ticamente 4 I . la fettimana, ora 13 fe. e 4 d . 
Ed a perfone inferiorí, ora , i o fe. la fet
timana . 

Quanto a'Guardiani, detúa j/eoman, isaf* 
ders, della Tone. Vedi WARDER. 

Nella Tone fi tiene parimente un T r ibu -
nale o Corte diRicordo ( Coun of Record ) 
ogni Lunedi , per preferizione, per gh pri-
vilegj della roi-fí?, di debito, di trafgreííio-
ne, ed altre azioni di qualche fomma. Ve
di CORTE. 

Oltre T antica franchigia o privilegio del
la Torre i l luogo detto, Oíd Aníllery Car
den preíío Spittle Fields , e le Little Mino-
ríes fono entro la franchigia della Torre , e 
in queüo luogo i l Gentiluomo Portiere ha 
la fteífa facolta ed autorita che hanno g l i 
Sceriffi dentro de' loro rifpettivi Contadi . 
Vedi ORDNANCE, &c. 

TORRE concava , nella Fortificazione. Ve
di TONDO . 

T O R R E F A Z I O N E , * TORREFACTÍO , 
nella Farmacia , una fpezie d' arroílitura , in 
cui fi raette una droga a feccare fur una pia-
üra di metallo collocata fopra i carboni t 
fin ch' ella divenga ftritolabiie colle di ta . 
Vedi ASSATIO . 

* L a parola e formata dal Latino , tor-
refacere, arrojlire . 

La Torrefazione fi ufa particolarmente , 
quando, dopo aver ridotto qualche droga , 
come rabárbaro, o mirabolani, in polvere, 
ella fi mette fopra una piaftra di ferro o d* 
argento , e quefia fi colloca fopra un fuoco 
moderato finché la polvere cominci a diven-
tare feuretta; i l che é fegno, chetali rime-
dj hanno perduto le loro vir tu purgative, e 
ne hanno acquifiato una piu aftringente. 
Vedi RABÁRBARO, USTIONE, &c. 

Anticamente fi ufava á\ torrefare? oppío9 
per cávame alcune parti maligne, in eífo 
credute, prima che fi ardiííe farne ufo nei 
la Medicina; raa T efFetto fi era, che eos' 
ne fvaporavano i fuoi volatili fpiriti e zol1 
fo , in cui la fuá maggior virtíl confiík * 
Vedi OPPÍO. 

T O R R E N T E , TORRENS , nella Geogra
fía, un temporáneo rivo , o corrente d'ac-
qua, che cade improvvifameníe d a ' m o n t í , 
ne' quali vi fieno ftate gran pioggie , od 
uno firaordinario flruggimento di nevi ; 9 
che fa alie volte grande guafio nella pianu» 
ra . Vedi FIUME , &c, 

T O R -
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T O R R I C E L L I A N O , un termine a (Tai 

frequente preflb gli Scrittori F i f i c i , ulato 
melle frafi , Tubo Tonicelltano ^ tSperimento 
T o r r i c e l l i a n O ) a motivo deü' inventore j T o r -
r icel l i , difcepolo del gran Galileo. 

Tubo TORRICELLI ANO , é un tubo di ve-
t r o , come A B , lungo tre piedi in circa , e 
del diámetro di 3 quarti d' un pollice , rap-
prefentato Tav. Pneumática , fig. 6. n. 2. ii 
di cui orificio íuperiore A é figillato erme-
ticamente. 

Sperimento TORRICELLI ANO , fi fa col 
liempiere di mercurio i l tubo Tonicelliano 
A B , turando pofcía T orificio B col dito , 
rovefciando i l tubo , ed immergendo queft' 
orificio in un vaíu di Mercurio ílagnantc 
C . — Cib fatto , fi rimuove i l d i to , e i l 
tubo fi foftiene pcrpendicolare alia íliperficie 
del mercurio nel vafo. Vedi MERCURIO. 

La confeguenza n' é , che quella parte 
del Mercurio cafca fuor del tubo nel vafo, 
c folo ve ne refia nel tubo abbaflanza p«r 
xiempiere da 28 a 31 pollici deiia fuá capa
cita , al di fopra del la íuperficie del Mer
curio flagnantc nel vafo . 

T a l i 2 8 , &c. pollici di Mercurio fono 
íbfíenuti nel tubo dalla preffura átW atmos
fera fulla fuperficie del Mercurio Üagnante ; 
e fecondo che que fia atmosfera é piü o rae-
no pefante, o che i venti foffiando allo'nsu 
o alio 'ngiu , follevano o deprimono T aria , 
e cosí ne accrefcono o dimmuifcono i l pe
lo e 1' elajiicita , piü o meno Mercurio vien 
fofienuto da 28 pollici a j í . Vedi ARIA , 
e ATMOSFERA. 

Lo fperimentoTonicelliano fa cib noi chia-
miamo i l Barómetro. Vedi BARÓMETRO. 

T O R R I D A Zona, quel tratto di Terra 
che fia íotto la Linea , e fi tiende da cia-
fcun lato ai due Trop ic i , o a 23 gradi e 
mezzo di Latitudine . Vedi TRÓPICO , Zo-
HA , & C . 

Gli Antichi credeano la Zona Tórrida 
inabitevole; ma dalle moderne navigazioni 
fappiamo, che 1' ecceíiivo calor del giorno 
é cola temperato, dalla fredezza della notte. 

T O R T E L L O , vivanda della fteiía mate
r i a , che la to r t a , ma in pezzi piü piccoli. 

TORTELLI , nell' Araldica Inglefe, guzes, 
fono certi fegni rotondetti di color fangui-
gno , o fcuro . 

TORTELLI, puré nell' Araldica , fono fe
gni ruondetti verdi, dettipomas dagij Aral-

TOR 
di Tnglefi , i quali efprimono o i veril glo, 
betti colori t i , con nomi diílinti . 

I Franzefi , che fi contentano di denota
re i l differente colore delglobetto, chiama-
no i tortelli , torteaux ven . 

T O R T O , neilaLegge; in Inglefe e Fran-
zefe , Ton j denota ingiuflizia, o ingiuria ; 
come , de fon ton mime , nel fuo proprio, 
íorío, &c. Vedi INGIURIA. — • Quindi an-' 
che Tcrt Feafor, colui che fa tor to, &c. 

Efecutore del fuo TORTO. Vedi Tarticolo 
EXECUTOR. 

TORTO, cioé danno , nella Legge Ingle-
fe, Anmifance, o Nufance \ un pregíudizio 
od offeía fatta ad un luogo pubbhco, come 
farebbe una Arada macftra, imponte, o un 
íiume comune j ovvero ad un luogo priva-
t o , con mettervi qualche cofa che poífa ge
nerare infezione, con ufurpare , o con fi-
mihmezzi . Vedi NOCUMENTO {Nufance.) 

TORTO, Annoijance, fi prende anche per 
lo feritto o Mandato, che fi porta, a mo
tivo di quefla trafgreffione . Vedi NOCU
MENTO . 

T O R T U R A , una pena grave e doloro-
fa, data ad un reo , o períona aecufata , 
per fargli confeííare la verita . V . PENA . 

Le forme della Tortura fono differenti in 
differenti paefi . In alcuni fi adopera V ac-
qua , in altri i l ferro, in altri la ruota, in 
alcuni la íhnghet ta &c. Vedi RUOTA , STAN-
GHETTA , &c . 

l a Inghilterra é abolito ogni ufo di Tc-r-
tura) tanto in materie civili che nelle cri-
minal i , ed anche in cafi di deütti di lefa 
maeíta j benché v'abbia tuttora luogo qual-
cofa di fimile , allor quando i l reo ricufa 
di piatire. Vedi PAINE/or? & dure. 

In Francia la Tortura non fi ufa in mate
rie c i v i l i ; ma per un Editto del i6jo , fe 
una perfona é aecufata di delitto capitale, 
fi pub metterla alia Tortura, a la queflion ^ 
fevv'é prova notabile contro di l e i , e pu
ré prova non fufficiente per convincerla . 
Vedi PROVA. 

V i fono due fpezie di Tortura : 1' una pre
paratoria, deftinata prima di dar la fenten-
za; l'altra definitiva, decretata da una fen-
tenza di morte. 

La Tortura preparatoria viene ordinata 
monemibus ináiciis, di modo che , fe 1'ac-
cufato non confeffa , non pub effer condannato 
a morte , ma folaraente ad omnia citra mortem • 

La 
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L a Tortura definitiva équella , cul fi raes:-

te un reo condannato, per fargli confefía-
re i ftroi complici. A Parigi fi da laTor-
íura ordinaria con fei boccali d' acqua , e 
i l picciol ti-efpulo; e la üraordinaria , coa 
fei altri boccali, e i l gran trefpolo. 

10 lícozia la Tortura fi da colla flan» 
ghctta. Vedi STANGHETTA . — In alcuni 
akri paeíi , eolio fcaldare i piedi del reo ; 
in a l t r i , con cunei, &c. 

La Tortura > dice M . Bruyere, é un fier
ro efpediente per diftruggere una perfona 
innocente di debole compleííiooe, eperfal-
vare un malfattore di compleffione robufta. 
.— Fu nobil detto d'un Antico , Chi pao 
foffrire la Tortura mentira, e chi non puh men
tiré la foffrirh. 

TORTURA, in fenfo della vocelnglefe, 
Kack) un ordigno guernito di corde , &c. 
per obbügare i delinquenti a confeííare . 
Vedi ü precedente articolo. 

11 Ducad 'J ixef í r , Coneftabile della Tor
re di Londra fotto Enfico V I , col Duca di 
Suffolk , ed altri , avendo formato i l dife-
gno d'introdurre la Legge Civile in Tnghil-
terra; per un principio, verme per la pri
ma volta portaía , alia Torre la Tortura 
de cea la corda , ( the rack , o érake ) ac-
cordata in mol t i cafi dalla Legge C iv i l e , 
e che tuttora ivi fi conferva . '—1 I n que' 
tempi , la corda íi chiamava la figlia del 
Duca á'Excter. 

TOS ARE , nelle manifatture di lana , 
T arte od uficio del fabbricante di panni , 
o fia del citnatore; ovvero i l tagliar v i a , 
con gran forbici, fíocchi o peli troppolun-
ghi e fuperflui, trovati fulla fuperficie de' 
drappi di lana, fuíiagnt , bambagie, guar-
nelli, &c . affine di renderli piíi lifcj e pia-
n i . — Si tafano i drappi piü o meno vol-
te, fecondo la loro qualitk e finezza. Ve
di PANNO. 

Alcuni ufano ¡a frafé di tofare i cappel-
U , per l1 atto di far paíTare icappelli, fat-
*i di lana , fopra la fiamma d' un fuoco 
chiaro fatto di paglia , o di frafche , per 
êvarne via i peli lunghi . Al t r i chiamano 

quefto fiammarc, ed altri abbrujiiare . A l -
^ CaPPelli , come di caíloro , o mezzo 
caltoro, (i t6,fam fregandoli colla pietra po-
mi'CreAcVedi CAPPELLO, 

i O S C A N O , neirArchitettura , i l pri
mo , i l pií, femplice y Q i l piu mafficcio 

Tomo V I H 
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de' cinque ordíni . — Vedi Tav. Archi 
fig. 24. Vedi anche 1'articolo ORDINE . 

V Ordine Tofcano prende i l nome da un 
antico Popólo della Lidia, i l quale venen-
do dall 'Aíia a popolar la Tofcana, fu i l 
primo a mctterlo in efecuzione in alcuni 
Tempj , che fabbricb nelle fue nueve Co-
lonie . 

Vi t ruvio chiama ruflico i'Ordine Tofca
no ; e con lui s'accorda M . de Cambray 9 
i l quale nel fuo paralello dice , che non 
fi doyrebbe mai ufare fuorché ¡n cafe e 
palagj di campagna. M . le Clerc aggiugne» 
che nella maniera , che V i t ruv io , Palla
dlo , cd alcuni a l t r i , 1'hannoordinato , egli 
non merita punto che fe ne faccia alcun 
ufo. Ma nella maniera di compofizionc del 
Vignola , fi trova, che queÜ1 Autore gli ac-
corüa qualche bellezza , anche nella fuá 
femplicita; e tale, che lo rende non folo 
acconcio per cafe prívate , ma anche per 
ediíicj pubblici, come nelle piazze , e ne' 
m e r c a t i n e ' magazzini e granaj del leCi í -
ta , ed anche negü officj ed appartanienti 
baffi de' palazzi. 

I I Tofcano ha i l fuo carattere c propor-
zioni tanto come gli altri ordini ; ma non 
abbiamo alcun monumento antico, che ci 
dia qualche ordine Tofcano regolare per mo-
dello. 

M . Perraulí oflerva , che i caratteri del 
Tofcano fono quafi gli fteííl che quelli del 
Dórico ; ed aggiugne , che in effetto i l 
Tofcano altro non é che i l Dórico , fatto 
alquanto piu forte, coli'accorciare i l fuílo 
della colonna; e piu femp'ice , col picciol 
numero, e grandezza delle modanature. 
Vedi DÓRICO. 

Vitruvio la 1'intera altezza di queft' or
dine 14 moduli , in che egli é feguttato 
da Vignola , M . le Clerc, &c. — Serlio 
non io fa che 12. — Palladlo ci da un 
proffilo Tofcano, quafi come quello di V i 
truvio ; ed un altro troppo ricco : nella 
qual parte anche Scamozzi é mancante . 
Quindi é , che quello di Vignola , che ha 
fatto cota] ordine aílai regolare , é gene
ralmente feguitato da quafi tut t i gli A r 
chi tetti moderni. Vedi COLONNA. 

Di tutti gli ordini il Tofcano é quello 
che piu fácilmente fi efeguifee; non aven-
do quefto, ne triglifi, né dentelli, né mo-
digl ioui , che invíiuppino i fuoi intercolun-

K k k n ] . 
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n j . Per tal rifleffo le colonne di queft'or- fpeffo o groífo , che non vuol cederé , Q 
diñe fi poflono difporre in cgnuno de'cin- dice ch 'é una tojfe fecca. 
que maái di V i t r u v i o , cioe picnojiilo, fijii- Le Tojfi fecche fono le piíi pericolofe . 
lo-i mfliio) diajiilo o areojiilo. Vedi INTER- — Ippocrate dice, che la íojje ceña , quan-
COLUNNIO. — Per le parti e membn dell' do i terticoli fi gonfiano. 
Ordine Tofcano, pellc lor proporzioni, &c. 
Vedi CAPITELLOJ BASE , PIEDESTALLO , 
FREGIO, &c. 

T O S C O L A N O , in materie di Lettera-
tura , é un termine , che di fpeffo occor-
re nella frafe, Queftloni Tofcolam . Le 
Quefiiom Tofcolane di Cicerone fono difpu-
te fopra varié Topiche nella Filofofia Mo-
rale , le quali quel grand' Autore prende 
motivo di denominare da Tufculannm , no-
me d'una Vil la , o luogo di campagna, 
ov' elle fono flate compoíie , e dov'egli 
mette la Scena della difputa. 

Elle contengono cinque libri : i l pri
mo ful difpregio della morte ; i l fecon-
d o , del fofírir la fatica ; i l terzo, fuli'ad-
dolcire ¡1 dolore ; i l quarto fulT altre per-
turbazioni della mente; e 1'ultimo per far 
vedere , che la virtu é fuíficiente per una 
vita felice. 

T O S O N E , o vello, in Inglcfe/?eífe, la 
lana che fi tofa via dal corpo delle pecó
le . Vedi LANA . 

I I TOSON a oro é famofo preffo gli an-
tichi Scnttori. Queft'era queilo , che gli 
Argonauti , fotto i l comando di Giafone, 
andavan cercando a Colchis, Provincia delT 
A f i a , ora detta Mingrelia . Vedi ARGONAU
TI . Vedi Vello d ORO . 

I I miíierio del To[on 3 oro fi fpiega va-
•riamente; — o dal proínto del commercio 
della lana di Colchis ; o dali' oro , che iv i 
comunemente fi raccoglieva con velli , ne* 
fiumi. Arbuth. Dijf. p. 224. 

Ordine del TOSON doro. Vedi Tarticolo 
ORO. 

Toi/on c¡y or y un termine áz\V Jlraláica 
Inglefe per efprimere un vello o TOSON 
d 'oro, che talvolta fí porta in unadivifa. 

TOSSE, Tus s i s , nelta Medicina , un 
male che affctta i polmoni, caufato da un 
umore flerofo acuto, che pizzica la túnica 
fibrofa de1 medefimi , e che la obbliga ad 
una fcarica per ifputo, ¿<?c. Vedi POL-
MONI . 

Quando 1'umore é si fott i le, che i pol-
moni non poffono pigliarlo , per cacciarlo 
fuori , o fcuoterlo; o quando T umore é cosí 

V é anche una fpezie di TOSSE convul-
fiva, che gli Inglefi appellano chin-cough , 
male a cui i fanciulli per lo piu fono fog-
get t i . Que íh toffe é affai violente e fmode-
rata, e mette a pericolo di fuffbcazionc . 
Si fuol curare con cávate di fangue, e con 
balfamici. 

TOSSICO , TOXICUM , T O S I K O N , 
una forta di veleno, che dicefi ufato dagl' 
Indiani per le loro freccie , affine di ren-
dere le ferite, con eífe fatte , incurabiii . 
Vedi VELENO . 

Si fuppone , che gli Indiani avvelenino 
i loro dardi, pugnalí , ¿kc. col virus o ve
leno della vípera , i di cui cattivi effetti 
continuano lungo tempo dopo che la ma
teria c interamente feccata . Vedi VÍPERA . 

T O T A LE Caufa . Vedi Tartic.CAUSA » 
TOTA LE Ecliffe. Vedi ECLTSSE . 
T O U C A N , neir Aü ronomia, una mo

derna Cofleüazione dell' Emisfero meridio-
nale, compoña di otto picciole íielle; altri-
raenfe detta Anfa Americanus . Vedi CO
STÉELA ZIONE. 

T O U M A N . Vedi l'articolo TOMAN. 
T O Z Z O , pezzo per lo piu di pane . 

Si dice anche come aggiunto di cofa , che 
abbia groffezza, o larghezza foverchia, rif-
petto alia fuá altezza . 

T R A B E A Z I O N E , TRABEATIO , , nell' 
Archittt tura antica , lo fieífo che intavo-
latura. Vedi INTAVOLATUR A . 

Ella confirte in tre principali metnbri o 
divif ioni , cioe V architrave , i l fregio, e la 
cornice , ciafcuno de' quali é comporto di 
diverfi piu piccoli mcmbri ed ornamenti . 
Vedi ARCHITRAVE, FREGIO, &c. 

La proporzione , i membri , &c. fono 
differenti ne' varj ordini . Vedi ORDINE. 
— Vedi anche ciafcun Ordine a parte > 
Tose ANO , DÓRICO, SCC 

T R A C C I A , pedata , orma ; un fegno 
od imprefiione , che qualche cofa íafeia 
dietro a sé in pallando fopra un'altra. Ve
di MARCA, IMPRESSIONE, &C. 

TRACCIE del cervtllo, preíío i FiloJ0^ 
Cartefiani, fono quelle impreífioni , p i" ® 
meno profonde - r'ifa o'' noo ^ f f i fenubiU che gli oggetti feni 

fanno 
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fanno fulle fine fibre del cervello, col mti-
20 deir órgano del íenfo. Vedi CERVELLO . 

Quefte impreífioni fi chiamano anche Trác
ele delíoggttto; íl corfo degli fpiriti ani-
mali íerve a mantenerle, eü a rinnovarle. 
Vedi SPIRITO. ^ : ! 

La vivacita dell'imraaginazione naice dal
la prodigiofa quantita di Traccie di diffe-
renti oggetti nel cervello, le quali fono tal
mente concaténate infierne, che non fi pof-
fono mandare gli fpiriti in una di loro, fen-
2a che feorrano in tutte l ' a l t re ; col qual 
mezzo le idee, caufate dall'appiicazione de
gli fpiriti a quelie varié traccie, fi eccitano 
tutte , per cosí diré , in un tratto . Vedi 
IMMAGINAZIONE . 

La memoria, fecondo i fuddetti , con Pi
fie nelle traccie, che gli fpiriti animali han-
no impreífe . Vedi MEMORIA. , ABITO, &c. 

TRACCIA d1 una lepre > fra i Cacciatori, 
é la di lei pedata nella nevé ; diftinta da 
altre orme o caraminature, dette giravol-
te , puntature, &c. 

TRACCIA, denota eziandia la pedata o 
pe fia di bcílie rapaci, come lupi , fere fel-
vaggie , &c. 

TRACCIA , é anche i l cammino , che 
fanno le fiere, o chi le fegue . Vedi R i -
GETTAMENTO. —Q u i n d i , andaré in XR A C-
CIA , o traectare , fi dice propriamente del 
cercare che fanno i bracchi ; ovvero del 
ilutare cd a n na (are che fanno i barboni, o 

'.fimili cani da caccia . Vedi CACCIA , 
HOUND , &c. 

T R A C H E A , * ne l l 'Anatomía , un gran 
vafo arteriofo, detto anche a/pera , e afpe-
rarterta , e popolarmente canna , o carina 
üella gola, eííendo quel canale o tubo, che 
conduce Paria ne'polraoni , per ufo clella 
refpirazione e della favelia. — Vedi Tav. 
Anat. ( Splanch. ) fxg. 14. let. c e . e e . d d . 
&c. Vedi anche 1'articolo ASPERA. 

* Galeno le da il neme di Trachea Tpayjítf., 
perche e ruvida ed ineguale ¡ per ti che an
che i Latini la chiamarono A i pera . 

. T R A C H O M A , T P A X Ü M A , nella Me-
^lcina, una ruvidezza od afperita della par-
^ interiore delle palpebre , accompagnata 
ü un prurito , roífezza , e fovente di pu-
íulette, che raífomigliano a femi di miglio . 

•i ítiQi gra¿¡ fono ja fjfcofif, e la tj/lojts , 
0 Piu tofto qUeí|e fono raali piü grandi, in 
CUl " Trachoma é foggettp a degenerare. 
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T R A C T R I X , nella Geometría , una l i 

nea curva, detta anche catenaria . Vedi 
CATENARIA. 

T R A D I M E N T O , in Inglefc Treafon , 
e Trcachery , Tatto o delitto el' i n fe del ta 
verlo i l proprio legití imo Sovrano . Vedi 
TRADITORE. 

I I TradimentO) nelle Leggi Inglefi , é di 
due forte , grande e piccolo j bigh e pttty ; 
raaggiore, e m i n o r e . 

I I TRADIMENTO grande, o fia alto , high 
Treafon, o Treafon paramount ( cioé , de
l i t to di lefa Maeita) é un'ofttfa commef-
fa centro la ficurezza del Re o del Regno, 
o coU'irnmaginazioQe, o con parole, o coa 
facti . •— Tal i fono , i l macchinare , od 
immaginare la morte del R e , della Regi
na, o del Principe ; ovvero i l difiorare la 
moglie del Re , o la fuá figlia maggíore 
non maritata, o la moglie del di lui pr i 
mogénito 5 ovvero, i l rauover guerra cen
tro i l Re ne' fuoi Regni \ i'ademe a ' fuoí 
nimici ; i l contrafFare i l fuo gran figillo , 
o la fuá moneta; 1'uccidere il Cancelliere 
del Re , i l fuo Teforiere, i Giudici dell 'uno 
o deU'alíro Banco, i Giudici itineranti , o 
Jufiices in eyre, i Giudici Ü Affxfa, i Giu
dici 0/ Oyer and Terminer , che fono nel 
lor pofto durante i l lor uficio; i l diminuiré 
o deteriorare la moneta córtente : i l di-
re , che i l Re é un Erético , o un Papi
fia , o che intende d' introdurre i l Papismo , 
armo 13. Car. I I . 

Lr maífima , che in majori proditione, omnes 
funt principales ; non vi fono acceíTorj nel 
Tradimento maggiore , tut t i fono princ ipa-
l i . Vedi ACCESSORIO , e PRINCIPALE. 

In oltre , che voluntas non reputahí tur 
pro faÜo, nift in caufa prodiúonis ; Ja vo-
lontli non fi prende mai per un fat to, in 
qua'unque cafo, fuorché in quello del Tra
dimento grande . 

Benché al cu ni Tradimeml maggiori, o de-
l i t t i di lefa Maefia, fieno moho piu enor-
mi degli a l t r i , puré i l gaftígo deñinato dal
la Legge é lo ñeíTo in tu t t i ( eccetto fola-
raente i l tofare o coniar la moneta) ed é , 
che i l traditore fia raeíío fopra un graticcio 
o treggia, tirato alie forche, i v i impiccato, 
ma tagliato mentre ancor v ivo , ílrappate-
gl i fuora le vifeere e bruciate in facciadei 
reo fieífo, indi tagliatagli via la tefta e í 
quartij ed impalata ove i IRe ílimer^i con-

K k k 2 vene-
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vcnevole . »—' A q m ñ o fi agglunga 4 ch' 
cgli perde tutte le fue ierre e beni , qua-
Junque c' fié no , venendo appücata ai Re
gio Fifco ogni cofa ; h fuá moglie perde 
la dote, i fue i figliuoli la nobiltá , cd ogni 
diritío di ereditare. 

Anche un idiota o lunático, benchc giu-
dicato incapace della tnaggior parte de' de-
] i t t i , fara punito come un Traditore, s'egii 
cerca di uccidere il Re . 

I I TRADIMENTO minore , petty o petit 
Treafon, é i l delittod'un fervo che uccide 
i l fuo padrone , d' una moglie che uccide i l 
fuo marito , d 'un íigliuolo che uccide ilfuo 
padre, o madre, o d'un Cherico , o Pre-
te , che uccide i l fuó Prelato, alqualeegli 
dee obedienza. 

I I gaftigo del Tradlmento minore fié, che 
i l reo fia tirato fopra una treggia , o gra-
ticcio , alie forche , cd iv i impiccato. I I 
gaftigo del Traáimento minore in una donna 
é lo íleífo che quello del Tradimenío mag-
giore , cioé tirarla e bruciarla viva . Vedi 
CASTIGO . 

I I Tradimento minore porta feco confifea-
zione di poderi per efeheat a favore del Si-
gnor del Feudo. Vedi ESCHEAT . 

Si fa ahresi menzione álTradimento aecu-
mulativo e confiruttivo , nello Statuto 14. 
Car. I I . 

Errcre o innavertenza di TRADIMENTO. 
Vedi 1'articolo MISPRISION . 

T R A D I T A Nexu . Vedi ABALIENA-
EIONE . 

T R A D I T O R E , in Inglefe Traitor , chi 
tradifee il fuo Re e i l fuo paefe \ ovvero chi 
é reo di icfamaefla, o del tradimento gran
de. Vedi TRADIMENTO , e TRADIVORI. 

T R A D I T O R I , TRADITORES, un neme 
dato ne' primi Secoli della Chiefa a que5 ta-
l i Crif t iani , che in tempo di perfecuzione, 
per evitare la morree i l martir io, coníegna-
vano i fagri Scritti ai Perfecutori. 

1 nimici della Religione, anche fotto la 
Legge antica , faceano ogni sforzo poffibile 
per privare delle Sagre Scritture i l mondo: 
in quella crudel Perfecuzione, che Antioco 
moífe agli bbrei, i libri della Legge furono 
con tutta la folkcitudine ricercati, íhaccia-
t i , e bruciati, e fi diede la morte a colo
ro che li cuftodivano i come leggiamo nel 
primo libio de'Maceab. cap. r. vtrí. (̂5 , 57. 

Diocleziano rinnovb la flefía empieta , 

TR A 
per un "Editto pubblicato Tanno decimono
no del fuo Imperio , con ordine che tu t t ' i 
l ibr i facri venidero portati a'Xvlagiñrati, cd 
i v i dati alie fiamme . 

Mol t i Criftiani deboli , ed anche alcuni 
Vefcovi , vinti dal timor del gaftigo, por-
tavano i lor libri a' perfecutori; i l che de-
teftandofi dalla Chiefa , fecc quefte fevere 
leggi centro di loro , e lor^dkde i l nome 
infame di Traditores , da trado , io con/e* 
gno tradifeo. 

Siccome i l gran pretefto dello Scifma de' 
Donatifti fi era, che i Cattolici tolleraífero 
quefti Traditori , fu decretato nei Concilio 
di ^r/w,-celebrato Panno 3 1 4 , che colo
r o , i quali veniífero trovati rei d'aver con-
fegnato alcuno de' libri o vafí fagri , do-
veífero eífer depofti dall' Ordine del Che-
ricato, &c. 

T R A D I Z I O N A R I O , TRADITIONARIUS, 
un nome dato, fra gli Ebrei , a que' tali 
di loro , che riconofeeno la Tradizione , 
la feguitano , e con efla fpiegano laScrít-
tu ra ; in oppofizione z Caraiti ¡ che riget-
taño ogni cofa fuorché la pura Scrittura 
ík í í a . Vedi CARAITI . 

I Tradizicnarj fon quegli che piti ufual-
rnente fi chiamano Rabbini, e Rabbinifii, 
0 Talmudifli . Vedi RABBINO , RAEBINI-
STA, TALMUD, &C. — Hillel figurb ira 
1 Tradizionarj , e Schammai fra i Tcfiuat). 
Vedi TESTUARIO. 

T R A D I Z I O N E , TRADITIO , in Inglefe, 
Tradition , X atto di confegnare una cofa nel» 
le mani d'un al tro . — L a vendita d'un mo-
bile fi compie ed efíettua mediante unaíem-
plice tradizione. Vedi LIVERY. 

TRADIZIONE , in materie di Religione, 
fi applica a quelle leggi, dottrine, relazio-
n i , &c. che ci fono ftare trafmeífe da' no-
firi Antenati, fenza eflere feritte. 

Deü 'aver Tradizione in queíio fenfo, per 
ogni cofa relativa alia Fede, o a ' R i t i c Ce-
rimonie deila Religione cosí derivati fino a 
noi dalla primitiva Chiefa, due forte fi 
hanno , cioé Tradizione appojiclica ed Be-
clefíaftica. 

La TRADIZIONE jípojlolica^ che propria-
mente Tradizione s'appella , fi defimfee da' 
Cattolici Romani, eífere la parola di Dio 
non ifcriua , difcefa dagli Appoftoli a noi 
per una continua fiicceffione de' Fedeli. 

Con quefta Tradizione, dicon efíi, fi fono 
con-
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confervate interc le Sacre Scr í t ture , si qnan-
to alia lettera , al Teílo che quanto 
alio fpinto o fenfo delle medefime . I I Con
cilio di Tiento dichiara, che quefta Tradi-
zione ha Ja íkffa autorita che la Sagra Scrit-
tura propria, e chiaraa Erético chiunquela 
riíuita. 

Le TRADIZIONI Eccle/iaftiche (oao ceru 
Statuti e regolamenti che nguardano i n t i , 
i coílumí e Je circoftanze di Religione , in-
trodotti fin da! tempo degli Appofloli da' 
Concil j , da1 Sommi Pontefici, &c. e con-
tsnuati fino a'noílri tempi per una ceñante 
©ffervanza della Chiefa. 

I Cattolici Romani fanno un' altra diyi-
fionc della Tradtzione ^ cioé in ifcritta tnon 
ifcritta. 

La TRADIZIONE ferina é quella di cui 
troviamo alcune tracce negli antichi Padri 
c Dot tor i . 

La TRADIZIONE non ifcritta é quella di 
cui non appariíce alcun ítgno o veítigio in 
veruno de' Padri. 

La Chiefa di Roma é Depofitaría d' am-
be quefte Tradizioni : Ella vuole , che la 
Tradizione fia afíblutamente neceflaria nel-
la Chiefa , fondando cuerta neceffita fulla 
p rom tifa d' infallibilita che Gesíi Criílo dee 
averie fatta. 

Nulladimeno alíri di tal Comunione ne-
gano , che la Tradizione , per quanto ella 
fia eccellente per richiamare e convertiré gli 
Eretici , fia aíTolutamente neceífaria; foíle-
nendo, che la Chiefa non farebbe menoin-
faliibile, né meno fi terrebbe per regola di 
dottrina , &c. fe i Padri non aveífero mai 
feritto la mínima cofa. 

T R A D U C I A N I , * un nome che i Pe-
lagiani anticamente davano a' Cattoi ici , per
ché infegnavano che i l peccato origínale era 
trafmefíb da padre in figliuoli, o ch' egli 
era comunicato a' figliuoli dal padre per 
vía della generazione . Vedi ORIGÍNALE 
peccato . 

* L a parola e forma ta dal Latino ^ íra-
dux, di cui ¡i faceva ufo per e¡primere 
tal comunicazione y e che'viene da tra
duce, io trafmetto o propago daW uno 
fdP altro. 

•̂ 1 prefente alcuni danno 1'appellagione 
. ra^cíani a coloro che foñengono , che 
ie anirne vengono trafmcffe a' figliuoli dal 
Pa^e. Vedi A N I M A . 
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T R A D U Z I O N E * , TRADUCTIO, l ' a t t . 

di tradurre, o volíare da una lingua nell' 
altra. Vedi TRASLAZIONE , e METAERA
STE . 

• L a parola e formata da trans, di 1^; s 
duco, ioconduco, t i ro . 

T R A F F I C O , negozio , commercio, 1' at-
to o i ' arte di negoziare, comprare, vende-
re , cambiare , &c. mcrcanzie , iettere di 
cambio, danari, Scc. Vedi CAMBIO, LET
TERA di cambio , M o NETA , MERCAN-
ZIA &c. 

Per 1' origine, progreíTo, &c . del Traffi-
co. Vedi COMMERZIO , e NAVIGAZIONE. 

Bilancia di TRAFFICO. Vedi BILANCIA. 
del Commercio. 

Societa di TRAFFICO. Vedi l'articoloSO-
CIETA' . 

* L a parola Traffico, che e propriamente 
Italiana , viene dalP Arábico ; ed ha pro-
dotto la voce Framefe, Trafic . 

I I principal Traffico in Mofcovia e nel Set-
tentrione confiíle in pelli e pelliccie : ií 
gran Traffico áeg\\ Olandefi nell' Oriente fi fa 
in ifpezierie: i l Traffico del danaro íi fa per 
lo pifr alia Borfa . 

T R A F I G G E R E , trapaííar da un canto 
al! 'altro, ferendo , e pugnendo ; e fi prende 
anche per/er/Ve, fempiieemente. 

T R A F I L A , ílrumento , onde fi fanno 
paííare i metalli , per ndurli in filo , ed 
a maggior iottigiiezza. Vedi TRAFILARE , 
e FILO . 

T R A F I L A R E , o tirare * T oro o 1'argen
to . Vedi 1'articolo TIRARE . 

T R A F O R A R E , forar da una banda ali' 
altra, fuer fuora. Vedi TRAPANO. 

T R A G A C A N T A ,* o ALMIAGANTI , Gom-
ma Dragone, una fpezie di gomma che ftií-
la da racifioni fatte nel tronco e ra mi piü 
grandi d' una pianta o piccioio arbuílo deí-
lo íkíTo nome, il quale crefee nel Levan
t e . Vedi GOMMA e DIATRAGACANTHA . 

* L a parola e Greca, Tpotyúxcii/Qa , /or-
mata da Tpáyoí , becco ; e CMUVQC*. , fpi-
na , perchel tal planta e guernita di 
fptne. 

M . Tournefort racconta, che le nude coí-
line del monte Ida in Candía producono 
buona quantita di queñe piante di Traga
canta y o fpina di becco , che danno la 
gomma fpontaneamente verfo Ja fine di 
Giugno , e ne' mefi leguen t i , qu?ndo 

íl í u t -
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i l fucco nutritivo della pianta , condenfato 
dal calore , sboccia i i pm da vafí che lo 
contengono. 

QueÜo fucco fi coagula in fili , i quali 
s'avviano ed entraño ne' pori della conec-
cia , ove effcndo fpinti avanti da nuovo fuc
co, paíl'ano perla corteccia, e reílano alia 
fine indur i t i , nell' aria , o in piccioie maf-
fe , o in pezzi tort i in forma di piccioli 
vermi , piü o mcn lunghi , fecondo la 
quantita della materia , di cui fono for
man . 

Dovrebbe anche fembrare , che la con-
trazion delle íibre contribuifca a fpremerc 
la gomma: quelle fibre fine, íimili alie fi-
bre della canapa , fnudate e calpeflate da 
uomini e cavalü , íi contraggono, e facili-
tano 1'efpreííione del fucco ejhavafato. —• 
Queda pianta crefce anche in varj luoghi 
del Levante, particolarmente verfo Alcppo . 

La gomma é di diverfi colorí , e quaiita-
di , eííendovene di blanca, di bigiccia, di 
roífa,. e di quafi ñera . La bianca é la mi-
gliore : fi dee fcerre chiara , Iifcia e torta 
a guifa di verme. 

Si diífolve fácilmente in un meñruo acquo-
f o , cui ella dará la confiítenza dello fcilop-
po , nella picciola proporzione d'unadram-
ma ad una fogiietta o pinta. Ella é lifcia ed 
ammolliente , e pe re ib buona a rintuzzare 
1' acrimonia d'ogni umore i i l che la rende 
favorevole in quelle tofíi, che provengono 
da catarri, e fluffioni di reuma. Ella é fil
tres! molto corroborante in alcune debolez-
ze feminaÜ , e prevale contro i fiori nelle 
donne. 

T R A G E A , nella Farmacia , una polvere 
aromática groffamente battuta e mifta con 
zucchero v preíi in via di carminativo. 

T R A G E D I A , un Poema Dramroatico, 
che rapprefenta qualche azione fegnalata, 
efeguita da perfone illuftri , e che ha fo-
vente un efko, o fine fatale . Vedi DRAM-
MA e AZIONE. 

Ariílotile piü feientificamente dcfinlfcela 
Tragedia, T imitazione d'una azione grave 
cd intera, di giuña lunghezza, e la quale, 
fenza raffiftenza della nauazione , raffina 
e purga le noífre paffioni, col metter ter-
rore, ed eccitar compaffione. 

Queda definizione ha porto i Crit ici in 
• qualche perpleííita i e Corneille dich lara, che 

i o n pub conciliar Ariftotile con lai raede-

T R A 
fimo: égli crede, che gli efempj citati da 
Anftot i le , diftruggono la di lui propriade
finizione . Egli anche nega, che i l purgare 
le noílre paffioni fia lo feopo della Trage
dia. Vedi PASSIONI. 

Gl i Autori Ingle fi fono pih favorevoli a 
cotal definizione : per purgare le mfire paf
fioni, eglino intendono non gik Teílirpar-I 
le , ma i l ridurle a giufti l i m i t i ; perche col 
far vedere le miferie, che accompagnano 
la foggezione , che a quelle fi ha, ci vien 
infegnato di fiare piü in guardia , e di piü 
attentamente oífervarle ; e coi vedere le gran 
difgrazie degli a l t r i , diventiam meno fenfi-
bili alie noflre proprie. 

M . HedelinofíQTva, cheíaTragedia, nel
la fuá origine, era folamente un inno can-
tato in onore di Bacco da parecchie perfo
ne, che infierne faceano un Coro di Mufi-
ca con balli e firumenti. Vedi CORO . 

Come queílo era lungo , e potea affatica-
rei cantori, non meno che annyiare l'Udien-
za , ftimarono bene di dividere la cantata 
del Coro in varié par t í , e di avere certe re-
citazioni negli íntervallí . Vedi SÁTIRA. 

I n conformita , Thefpis comincib ad in-
trodurre una perfona ful palco con quefta 
idea: Efchilo , trovando che una fola perfo
na non baftava , ne introduííe una feconda 
a daré un piü grato trattenimento agli Udi-
torj con una fpezie di dialogo : egli anche 
vef i i le fue perfone piü decentemente, e fu 
i l primo a metterle in coturni . Vedi CO
TURNO . 

Le perfone , che facevano quefie recita-
zioni fulla Scena , fi chiaraavano Attori ; 
coíícché la Tragedia era da principio fenza 
A t t o r i . E le compofizioní, che quelle cosí 
recitavano , eífendo cofe aggiunte alia cantata 
del Coro, della quale non erano parte neceffa-
r ia , fi chiamavano epifoáj. V . EPISODIO. 

Sofocle trovb, che due perfone non baila-
vano per la varieta deglí accidentí , ed in 
conformita ne introduííe una terza : e qui-
vi pare che i Grecí fi fieno fermati, alme
no egli é aflíaí raro , ch'eífi introducano 
quattro parlatori nella fleíía Scena . Vedi 
PERSONA . 

La Tragedia e la Commedia erano ^alla 
prima confufe Tuna coll 'ai tra, ma venne-
ro pofeia feparate ; e i Poeti fi applicavano 
a coltivare la Tragedia, e neg-ligevano la 
Commedia. Vedi COMMEDIA. 

Quando 
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Quando la Tragedia ebbe acqulflato una 

miglior forma , fi cangib la mifura del íuo 
verlo, e fi proccurb cii ridurre Tazione en
tro lo fpa^ío d'un giorno, o d'una rivolu-
zione del Solé. Vedi U N I T A \ 

Per íe varié parti della Tragedia . Vedi 
ATTO, SCENA, AZIONE , FAVOLA , CA-
RATTERE, COSTUMI, &C. 

Gi i Inglefi riceverono la prima pianta del 
joro Dramma dai Frauzefi , fra' quali egii 
ebbe la fuá prima origine verío la fine del 
Regno di Cario V . fotto i l titolo di Canto 
Reale ( chant royal ) , i l qual confiíkva in 
componimenti in verfo fatti ad onore celia 
B. Vergine, o di qualche Santo , e cantati 
ful Teatro : fi chiamavano col titolo di 
Canto Reale , perché i l foggetto ne veniva 
dato dal Re dell'anno , o dalla perfona che 
avea riportato i l premio T anno precedente . 

L'umore e'l gufto di queíli componimen
t i venne ad efíere maravighofamente in ve
ga fra i l popólo , tanto che in poco tempo 
íi forraarono parecchie Societadi , che in-
cominciareno a gareggiare Tuna coll' al-
t ra : una di quefte, per impegnare laCit-
ta a lafciar 1'altre, comincio a frammiíchia-
re varj accidenti ed epifodj , ch' ella diftri-
buiva in ¿Itti^ Scene , e tante perfone dif-
ferenti quante era no neceífarie allaRappre-
fentazione. 

La lor prima prova íi fece nel Borgo di 
S. Mauro , e i l lor foggetto fu la PaIlione 
di N o ñ r o Signore. I I Prevoílo di Parigine 
vietb loro la continuazione; ma eglino r i -
corfero alia Corte ; e per renderíela piu fa-
vorevole, fi ereffero in una Fraterniía , fot
to i l titolo di Fratelli della Pajjione \ i l qual 
titolo ha dato ad alcuni motivo di fofpet-
tare, che foííe un Crdine di Religiofi . 

I I Re, vedendo ed approvando alcuni de' 
loro componimenti o drammi, lor concef-
fe lettere di ftabilimento l'anno 1402 ; con 
che eglino fabbricarono un Teatro , e per 
un Secólo e mezzo altro non rapprefentaro-
no fe non componimenti gravi , che eífi 
chiamavano Moralita ; finché , annoiando-
íene i l popólo , cominciarono a frammi-
^hiarvi farfe od intermedj prefi daíogget-
tl profani. 

^ifpiacendo a molti quefla miílura di 
íarfa e Rdigione, vennero i fuddetti r i* 
ítabiliti per Decreto del Parlamento Tanno 
1548 j a condizione che non rapprefcntaííe-
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ro altro che foggetti profani , leciti e de-
centi, fenza mdchiarvi alcun mifterio del
la Religione; e cosí i Fratelli della Paffions 
furono fpogliati del lor carattere religiofo : 
ed allora non vollero piu montare in Teatro 
in perfona, ma allevarono una nuova corn-
pagnia di Commedianti, che rapprefentava 
fotto la lor direzione. 

Cosí ílabiliñi i l Dramma , e su tal fon
da mentó giunfe in Inghilterra. Si migliorb 
coll'andar del tempo, e venne ad efier di-
vifo in due parti , conformi alia pratica de-
gli A n t i c h i , e alia natura delle cofe , cioé 
in Tragedia, eCommedia propriamente cosí 
detta; e quefta ultima fu di nuovo fuddivi-
fa in pura Commedia, e in Farfa . Se ne 
vegga ciafeuna fotto il fuo proprio artico-
lo, COMMEDIA e FARSA. 

í/^ro-TRACEDÍA . Vedi l'articolo H r -
LARO -TRAGEDIA . 

T R A G I C O M M E D I A , una fpezie di 
componimentó drammatico , che rapprefen-
ta qualche azione fucceduta fra perfone emi-
nenti , i l di cui evento non é infelice o 
fanguinofo, ed in cui fi ammette alie vol-
te una raiflura di caratteri men ferj. 

M . Dacicr oííerva, che. gli Antichi nulla 
fapevano di cotali compoíizioni , in cui íi 
mefehiafíe i l ferio col cómico ; né I 'epíte
t o , che M.Corneille da loro , di Commedie 
eroiche, ne feufa 1'irregolarita . 

I l lor fondamento é certamente cattivo; 
perché , cercando Tuno e i 'altro di farci 
ridere e gridare a vicenda , eglino cercano 
e proecurano commozioni contrarié , alie 
quali i l cuore non pub mai foggiacere j men-
tre ogni cofa, che difpone all 'una, indif-
pone per l 'al tra. 

La Tragicommedia era per raddietro afiai 
comune íui Teatro Tngleíe: appena s1 é ve-
duta nel Secólo X V I I . una Tragedia pura, 
che non aveíTe una faifa di Commedia o 
di Farfa per far ridere i l popólo. Ora, che 
i l Teatro, e i l güilo della Nazione fi acco-
flano piu da preño al modello della Natu
ra , e degli Antichi , la Tragicommedia é 
disufata. 

La Tragicommedia é i l folo cafo , in cui 
fi permette alia Commedia d'introdurre Re 
ed Ero i , Vedi COMMEDIA . 

T R A G I T T O d'una Cometa; é i l di lei 
fentiero od órbita^ o la linea ch'ella deícri-
ve nel fuo moto. Vedi ORBITA . 

Heve* 
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Hevelio, nella fuá Cosmografía , preten

de che queda s'accofti aírai aila linea retta; 
ma i l Dr, Halley piuttolío conchiude , ch' 
ella fia un' elliííe molto eccentrica . Vedi 
ELLISSE . 

I I Cavalier Ifacco Nevston , in prop. 4 1 . 
del fuo terzo libro , fa vedere come fi de-
termini i l Traghto ( Trajetiory) d'una Co
rneta da trc oüervazioni ; e nella fuá ult i
ma propofizione, come fi corregga unTra-
gitto efattamente deícritto . Vedi COMETA . 

T R A G O , TRAGÜS , T P A F O S , nell' 
Anatomía ; uno de1 tumori o gonfíamcn-
t i delT auricola, od orecchio efterno ; det-
to anche hircut, perché , d'ordinario , pe-
lofo. Vedi ORECCHIO. 

I I trago é quel tumore vicino alia tem
pla: —-quello dalla banda oppofla, al qua-
ie é anneflb i l lobo melle dell'orecchio , fi 
chiama antitragus. 

T R A G U A R D A R E , adoperare i l tra-
guardo, guardare alcuna cofa per mezzo del 
traguardo. Vedi i l feguente articolo. 

T R A G U A R DO , rególo con due mire , 
per le quali paila íl raggio vifivo negli ítru-
inenti afironomici, negli o t t i c i , nella üvei-
l a , e fimili. Vedi ALHÍDADE. —Q u i n d i , 
piíi diflintamente , 

TRAGUARDI , preíTo i Maíematici In
gle fi , ftghts , denotano due fotíili pezzi d' 
ottone alzaíi per pendí col armen te ful! i due 
eftremi d'un alidade o índice di Teodolite, 
Circumferentor, od al tro fímile ü r u m t n t o : 
ciafeuno de' quaii ha un' apertura o fendi-
tura su per lo mezzo, per la quale paííano 
ali'occhio i raggj vifuali , e fi veggono gli 
cggetti diílanti » — I I íor ufo fi é per la 
giuíla direzione deh* índice alia linea dell' 
oggetto, Vedi TELESCOPIO , CIRCUMFE-
RENTOR , ALHIDADE, &C. 

Talvolta le fendsture od aperture hanno 
ve t r i , o lenti adattate in loro y nel qual ca
fo fi chiamano traguardi telsfcopici : per di -
ílinguerli da' primi , i quali in tal rifpetto 
íi denominan© traguardi piani. Vedi TELE
SCOPIO , LENTE , &c. 

I I Sig. Flamfleed e i l Dr. Hook rigettano 
aflolutamente Tufo de' traguardi piani nel-
le oííervazioni afironomiche. I I Sig. Fiante-
fieed aferive interamente gli errori di Tico-
«e nelle latiíudini delle ftelle all'ufo ch* egli 
facea de' traguardi piani ; e fofpetta , che 
Hevelio ufando la ítefla forta di traguardi 
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venga a daré in fimili sbaglj - Hevelio 
aU'incontro, in uno feritt» anneíío alie 
Tranfazioni Filofofiche , difende e giufiifi, 
ca 1' ufo de' traguardi piani , e l i preíerifce 
& telefeopici: la principal obiezionc , ch'egli 
fa a queíli ultimi , fí é , che con eíTi non 
fi puS prendere ficuramente veruna oíferva-
zione , fenza prima efaminarli e rettifi-
carli : nel qual efame fi poíTono comraettere 
molti e groííi sbagi; . A l che egli ag-
giugne , che ne' feíiantt , ottanti , qua-
dranti d' azzimutto , &c. ei non vede come 
fi poífa fare un tal efame , a tutte le vol-
te , fenza gran perdita di tempo . Vedi 
ASTRONÓMICO. 

T R A J A N A Colorína, una celebre colon-
na iílorica, eretta in Roma, in onore dell* 
Imperator Trajano. Vedi COLONNA . 

Ella é delFOrdine Tofcano , benché ab 
quanto irregolare : la fuá altezza é di otto 
diaraetri , e i l fuo piedeñaüo é Corintio i 
fu fabbricata in una gran piazza , detta FG~ 
rum Romanum, 

La fuá bafe é compolla di 12 pietre d' 
una grandezza enorme , e fta alzata fopra 
un zoceolo o piede di otto gradini. Dalla 
parte di dentro v' é una (cala , illuminata 
da 44 fineítre. Ella é 140 piedi alta , i l chs 
é 35, piedi di raeno del la Colonna Antoni-
na^ ma i l lavoro della prima é molto piíi 
ü i m a t o . 

Ev ornata dalla cima fino al fondo di baf-
fi n l i e v i , che rapprefentano le grandi azio-
ni di quell'Imperatore contro i Daci . 

Parecchj Letterati hanno fpiegato i baíU 
rilievi della Colonna Trajana , e fra altri 
Ciaconio e Fabretti. —- Luigi X I V . Redi 
Francia ne fece prendere i modelli di tutt* 
i baííi riüevr in iftucco di Parigr. 

T B . A I L BOARI> , in un vafcello ; vocc 
Inglefe , che denota tma tavola, od aiTe t 
intagliata , a ciafcun lato del vafcello , la 
quale arriva dallo fprone principale fino al
ia figura , o a' beccatelli . Vedi Tav. Va-
jcell. fig. 2. n. 4, Vedi anche 1'arlicolo VA-
SCELLO . 

TRf i lN-Bandf f & TRAINED ^«¿í í , un 
nome che gli loglefi danno alia loro M i l i -
zia . Vedi M I L I T I A . 

T R A T N O , o TKA'ÍNO-, quel pefo , che 
tirano in una volta g l i an i raaü , che traína" 
no r cioe tirano il traim , o firafeinano per 
térra . —. E TRAINO fi prende anche per 

i' atto 



Fatío ele! tramare; t per treggia, o ílru-
m e n t ó , íopra cui ü traína. 

T R A L C I O , ramo di v i te , m e n t r ' c g h é 
verde ía fu^a vJte' e ^ ^^ce anche di al-
tre erbe , ed aiberi . — E per fmiilitu-

^! TRALCIO , fi dice T ombllico del feto , 
i vafi del quale, coperíi da una membra.na , 
s 'eüendono per buon tratto fuori del ven-
tre di effo feto, in forma di cordone, o di 
tralcio. Vedi FETO. 

T R A M A , nclle Manifatture, le filada 
riempier la tela di feta; ovvero , la trama 
é la teffitura della tela, che fi tefle nell'or-
ditura, e compie la tela. 

Gli Inglcfi la chiamano woof , ed é quel-
le fila, che i teiiitori tiranoattraverfo, con 
uno ftrumento detto [pola , fra le fila dell' 
ordito, per fórmatela tela. Vedi ORDITO , 
TELA , TESSERE, &c. 

La trama é di materia difterente, fecon-
do la pezza che fi vuol fare. —« Nel taffe-
ta , ¡a trama e l ' ordito fon ambi di feta . 
Vedi TAFFETA' . 

Nelle meire , o cambellotti di feta, la 
trama fuoi efier di lana, e 1'ordito di feta. 
—- Nc rafi , I ' ordito e fovente di lino , e 
la trama di feta. Vedi PANNO , SARGIA , 
RASO , VELLUTO , &c. 

T R A M A G L I O , » in Inglefe , tramel-
?¡et, é una rete lunga , con cui fi prendo-
no di notte tempo gli uccelli in paefi di pia-
nura, molto fimile, in figura, grandezza, 
e magüe , aquella rete, di cui fi íervono co
loro che van no a tal forta di caccia con un 
lume ed una campana. 

* L a parola viene el al Franzefe , tre-
mail , formato áal Latino, tremaculum , 
o tremadum y da macula , a cañone 
ch* egli e compofio di tre ordini o file di 
magüe. 

Per adoperarlo, lo flendono ful terreno, 
in guifa che i'efiremita baífa della rete , af-
ícttata con piccioli piombini , venga a 
giacer lenta e molle fopra i l fuolo: pofeia 
V altra parte , eííendo follevata da uomini 
collocati agli eíiremi d'avanti , viene cosí 
^aícinaía lungo i l terreno. Da ambi i la-
t l ^ portano de' gran lumi vampeggianti, 
c^e fanno levare gli uccelli : e a mifura 
che que^i ^ ]evano fotto la r€te , reftano 
prefí Vedi '^ow Bellers. 

•i RA M O N T A N O , * Tramontan, o Tra-
Tomo V I H 
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múntam preíto gli Inglefi ; una cofa, ch'é 
di la da 'monti . 

* L a parola £ formata , in quefio fenfo , 
fulla Inglefe Tramontan, la quale vie-
ne dall' Italiano era, o dal Latina trans 
che fignifica di l a ; e da mons, órnen
t e , momagna. — Gli Italiani, peral-
tro , dicono Oltram.ontano . Vedi O i -
TR A MONTANO I 

I I termine fi applica particolarmente da* 
Pit tori Italiani a tut t i quelli che vivono 
dall'altra banda de l i 'A lp i , cioe a tutti que-
gli che fono fuori d' Italia ; come Tede-
fch i , Fiamminghi, Fraozefi , &c. 

I Dotíori di legge Franzeíi danno lo ftef-
fo litólo di Tramontani , o Dottori Oltra-
montani aiCanonUli Italiani , G ó m e z , Ho-
üienfe , Panormo , &c. i quali feguitano 
rególe e maffime favorevoli alia Corte d i 
Roma, e contrarié a quellc di Francia, & c . 

Sul Mediterráneo, e in I ta l ia , i l vento 
di Settentrionc fi chiama Tramontana, cioé 
vento tramontano 5 ed anché Tramontano j 
femplicemente. 

Alcuni parimente chiamano Tramontana 
la ftella pelare . — Quindi i l proverbio , 
perderé la tramontana ; vale a diré , perder 
i l filo de' fuoi difegni, perder la buííola. 

E Tramontana , o Tramontano , dicefi i l 
Polo A r t i c o . 

T R A M O N T A R E , nell' Aílroncmia , i l 
ritiraríi d' una Stélla o Piaaeta ; ovvero i l 
loro abbaííarfi fotto 1' Onzzonte . Vedi LE
VARE . 

Gl i Aftronoml e i Poeti fanno tre diffe-
renti forte di Tramontar del le fielle , cof-
rnica , acronica , e bellaca. — La prima , 
quando la íiella tramonta col Solé . Vedi 
CÓSMICO . — La fecunda , quando tra
monta nel tempo che il Solé fi leva. Vedi 
ACRONYCHUS. — La terza , quand' ella s' 
immerge, e s'afeonde , ne' raggj del Solé, 
Vedi HELIACO . •— Per trovare i tempi 
del tramontare del Solé e delle Stelle. Ve
di GLOBO. 
_ T R A M U T A R E il vino , o altri liquo-

r i , fie i l levarli dalla lor fsccia , dop© 
eífervi ftati lungo tempo abbafianza pee 
iíchiarirfi e raífettaríi. Vedi VINO. 

T R A N S A Z I O N E , TRANSACTIO , ncl-
la Legge Civile , un accomodamento di 
qualche a fía re o difputa fra due parti , 
mediante un mutuo e voloniario accordo 

L11 o coa-
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o contralto fra loro. Vedi ACCOMODAZIO-
ME, COMPROMESSO, AcCORDO, &C. 

TRANSAZIONI Filofofiche ( Philofophical 
TranjaBions ) fono una fpezie di Giornale 
dclle coíe principali che vengono davanti 
alia Societa Rea'.c di Londra. Vedi GIOR
NALE, e KEALE-JfWítrt. 

Le Tranfazioni contengorvS le varíe fco-
perte ed iftcrie della Natura , e delT Ar
te , che fi fanno da'Membn della Societa, 
o a qucüi fi comunicano dai loro corrifpon-
denti ^ co' varj fperirnenti , oífervazioni , 
&c. da lor fat t i , od a loro traímeffi, &c . 

Comincib ad introdurle , 1'anno 1665 , 
i l Sig. Oldenburg, Segrctario della Societa; 
e le continuo fino ali'anno 1 5 7 9 . 

Dopo la di lui morte, i l Dr. Haok , che 
gli íuccedette ncll' impiego di Segretario , 
continuolle fotto i l titolo di Raccolte o Col-
leí te Filofofiche , Philofophical Ctlleíiions: 
M a i l Dr. Gnw , deftinato alio fteíTo offi-
cio Fanno 1689 , riaíTunle i l primo titolo 
di Tranfazioni Filofofiche, i l quale fu con-
fervato dal di lui fucccílore Dr. Plott , e 
fuffiflc anche al di d 'oggi . 

Si pubblicavano ogni mefe con gran cu
ín dal S)\%. Oldenburg^ e da' primi Scgreta-
r] \ ma dopo i l Dr. Plott, elle vennero di 
fpeíío interrotte. L'anno 1700 i l Dr.Slcan 
riflabili la loro pubblicazione genérale & 
ogni mefe ; col tempo elle ncaddero, e 
ron fi davano in luce che una volta ogni 
due meíi ; indi caddcro fino a 3 , 4 , e (5 
mcfi : Vennero pofcia date in luce piü fre-
quentemente e con maggior regolarita per 
cura del Dr. Jurin ; ma ora elle fon ntor-
nate ai lor primo ñato laognente. 

1 R A N S C O L A Z 1 0 N E , nelía Farmacia, 
lo ñeíío che filtrazione , o pcrcolaztone . 
Vedi FILTRAZIONE, &c. 

T R A N S C R I P T O rccognitionis fafla co-
ram fufiicimiis itinerantibus, &c. é in In -
ghiiterra uno Icritto per certificare ia Can
cellería un riconoicimento, o ricognizione, 
prefa davanti al Giudice itinerante , o Ju-
fiice in eyre . Vedi RICOGNIZIONE , reco-
gnizance. 

TRANSCRIPTO pedís finís levati mittendo 
in cancellanam , é uno ícriíto per certifica
re in Canctlleria la forma d'un'ammenda 
(fine) o fia pena pecuniaria, levata davan
t i i Giudici itineranti) &.c. Vedi PENA PE
CUNIARIA , fim. 

T R A 
T R A N S C R I T T O , o Trafcritto , una 

copia d' uno fcritto origínale, particolarmen-
tc qudla di un Atío , o ürumento , inferi-
ta nel corpo d'un altro . Vedi COPIA , 
ESEMPLIFICAZIONE , &c. 

In quefto fenfo dicefi , Tranfcritto , di Con-
tratto , di Pena pecuniaria, &c . Vedi PE
NA PECUNIARIA , DUPLICATA , &c. 

T R A N S E A T . , nelleScuole, &c. unter.r 
mine puramente Latino , fignificante. la-
fdátela pafjare , o palji, ovvero , fuppontíe 
che una propofizione fia vera, fenzaaccot-
darla. Vedi IPOTESI , LEMMA, &c . 

Quindi i l proverbio, Tranfeat , Gracum 
efi legitur: dicefi, che tal fraft abbia 
tratto la fuá origine da qualche antichi Co-
mentatori , o Glofatori della Lfgge Civi ie , 
i quaü non intcndendo \\ Greco, omir.ette-
vano tutte le parole che eglino incontrava-
no in quel linguaggio, fenza fpiegarle . 

Nella Cauceileí'.a Romana , un nil tran
feat é una fpezie d'oppofizione fatta al fug-
gellamento d'una Bolla , od alia confcgna-
zione di qualche altro ü r u m e n t o , finché le 
par t i , centro i l di cui intereífe queílo édi-
retto, fuño fiate afcoltate centro il mede-
fimo. 

T R A N S E L E M E N T A Z I O N E , nelle 
Scuole , un cangiamento degli elementi o 
pnncipj d'un corpo in quelli d'un altro . 
Vedi ELEMENTO. 

Tale é quclla che i Caítolici Rornani fo-
fiengonp nel!1 Eucaññia , ove gli elementi 
del pane e del vino fi cangiano in quelli 
di carne e íangue. VediTRANSUSTANZIA-
ZIONE. 

ha Tranfelementazione, ovunque ella av-
venga , fi tiene fempre per truracolofa , o 
per un cffetto oltre le petenze ordinane del
la Natura. Vedi MiRACOLO . 

T R A N S I E N T E ^ízione. Vedi l'articolo 
AZIONE . 

TRANSIENTE ¿iria. Vedi ARIA. 
T R A N S I R E , in Stat. anno 14. Car . I I . 

c. 11 . íi ufa ( in Inghilterra ) per una l i -
cenza o permiíTione, data dalla dogana, o 
per un paffi , o fi lafci paífare dal ver
bo tranfeo, io paífo. 

T R A N S I T I V O , nella Gramática , un 
epíteto dato a quei verbi , che fignificano 
un'azione, la quale paila dal foggetto , chí 
la fa, ad un1 altro, o íopra un altro , log-
getto,chelariceve. V.VERBO, CAZIONE* 

Sotto 
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Sotto i l capitolo de' verbi tranfuivi , 

vengono quelii, che foglion cbiamarfi ver
bi artivi e paíTivi, aítri verbi, l ' azione de1 
qaali non pafta fuor di loro medefimi, íj 
chiamano neutri , e da alcuni Gramatici 
intranfitivi. Vedi NEUTRO. 

Nell ' Ebraico, i l verbo nin, hajah, nel 
Greco , a ^ í , e in Latino , fum , foso ver
bi puramente neutri o intranfitivi; ovve-
ro , come lo efprimono piu ufualmente i 
Gramatici Latini e Greci, verbi foíknt ivi , 
che íignificano la mera efiílenza delía co
fa , fenza le coniugazioni attive o tranfi-
ti ve. 

T R A N S I T O , * TRÁNSITOS ,neir Aflro-
nomia , fignifica i l paffaggio di qualche Pia-
neta p re fío di una Stelia fiffa, o fopra del-
la medefima ; cd in particclare, quello del-
la Luna, che copre o fi mave fopra qual
che altro Pianeta . Vedi STELLA e PiA-
NETA . 

* L a parola viene dal latino , tranfire , 
pajfare ; formato da trans , eo 5 io 
oltrepaílb. 

Mercurio e Venere, &c. ue' loro tranfiti 
fopra i l Solé , paiono tan te macóle feure . 
Vedi MERCURIO e VENERE. 

TRANSITORIO, asila LeggeComune, íia 
oppofto a lócale. Vedi LÓCALE . — Cosí 
diconfi tranfttorie quelle azioni, che íi pof-
fono mettere in ogni Cootado o luogo . 
Vedi AZIONE. 

Cofa TRANSITORIA . V . Varticolo COSA . 
Trasgrejjione TR A NS n o R i A . Vedi TRAS-

GRESSIONE . 
T R A N S I Z I O N E , nella Mufica , équan

do una nota maggiore íi rompe in una 
minore , per addolcire la ruvidczza d' un 
falto , con un gradúale paífaggío alia no
ta , che immediatamente fegue . Vedi PAS-
SAGGIO. 

Quefto comunemente fi dice romper la 
nota. Vedi NOTA . 

TR ANSIZIONE , Tranfitio , nella Rettori-
ca, una fpezie di conneííione nel difeorfo , 
mediante la quale le varié differenti partí 
e rntmbri di quello fi congiungono in mo-

0̂ •> che ne formino un tutto regolare. Ve-
^ ÎSCORSO, PERIODO, &C. 

-^^uni mettono la Tranfizione nel nu-
mero áe\ie fjgUi;e . aitI.i j cort Quiní i l iano, 
ía efcludono da tal el a [fe . Vedi FIGURA. 

P. di Colonia fa due fpezie d iTrat i -
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ík ioni ; Tuna perfetta , l 'altra imperfetta. 

TRANSIZIONE perfetta) fi é quclla , in 
cui brevemente intimiamo quanto é detto, 
e quanto rimane a dirfi — c©me , Orache 
abbiam par lato della guerra , rejlaci a diré 
alquanto della pace ̂  — Satis multa de tur-
pitudme: dicam deinceps , quod propofui de 
periculo. —- Uni epifloLs refpondi : venia ad 
alteram . 1—< Sed húcc vetera , illud recení $ 
Cafarem meo confilio interfeBum . 

TRANSIZIONE imperfetta, é quella in cui 
fi efprime un íolo de' fuddetti due punti-
— come , Confideriamonc ora. le confeguen-
ze , &,c. — Poflularet hic locus ut dicerem 
de — fed finís Jit y ñeque enirn prx iachrymir 
jam loqui poffum j & hic fe lachrymis defen-
di negat. 

T R A N S M A R I N O , Tr*wxwanV;«x,quaI-
cofa che viene dalle parti oltre l imare, o 
alie medefime fpetta. Vedi FOREIGN , Eso-
TICO, MARE, &c. 
^ T R A N S M I S S I O N E , ne l l 'Ot í ica , &c. 
l'atto d' un corpo trafparente , che ía paf-
fare, o lafeia paííare , i raggj di luce at-
traverfo alia fuá foílanza ; ne! qual fenfo 
la parola fia oppoíla a refleífione . Vcdfc 
REFLESSIONE . 

Transmiffione ufafi anche di fpeflfo nel 
medefimo fenfo che rifrazioae, perchéqua» 
fi tu t t i i corpi rifrangono i raggj nel tras-
metterli. Vedi RIFR AZIONE . 

Per la caufa della transmijfione, o per la 
ragione per cui alcuni corpi traimettono , 
cd altri riflettono i raggj. Vedi TRASPA-
RENZA , e OPACITA1 . 

I raggj di luce , oíferva i l Cav. Ifaceo 
Newton , fono foggctti ad accefTi di facile 
trasmiffwne, e di ciafcihia refleífione . Ve
di RAGOIO e LUCE . 

T R A N S P I A N T A Z I O N E . Vedi TRAS-
PÍA NT A RE. 

TRANSVERSALIS , nell' Anatomía , 
un neme dato a varj mufecsii, &c. in rif-
petto alia loro fituarione, progrefíb , occ. 
come i l 

TR ANSVERSALIS abdominis , un rr.ütfcolo 
che fia íotto gli oblíqui , e na^c dalla 
cartilágine xiphoides , dalle eftreruta, delle 
coüe falfe, dal 1 ' ^ ^ / / í f trafvcrri dellc ver
tebre de' lombi , e fitto al la o interiore 
della fpina ácW ilium , cd ínlerito ncU'OÍ 
pubis e linea alba, Vedi Tav. Anat. ( Mio l . ) 
fig,2. n .29 . fig.j. n. 39. 

L U 2 Que-
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Quefto, cogli obüqui , un i fe e í fuoi ten- e prova ia di leí r i tondma da! leí crefee-

dini , a mi fura ch' ei s avvicina alia linea re e calare , fupponertdo , come cofa am-
étlba , ed é i l folo mufeolo , che fi taglia meffa da' fuoi opponcoíi , che le flelle íic-
ncll ' operazione del bubonocele: cgü ha una no tutte fimili. 
membrana fina e fottile , che chinde efat- T R A N S U S T A N Z I A Z I O N E , TRANS-
lamente i l di lui anello o buco , per cui 
paffano i vafi. Vedi OBLIQUUS . 

TRANSVERSALIS colll , é una parte del 
dorfo transverfale che aícuni dividono in tre, 
eioe i l facer , i l fewi-fpinatus, e i l tramver-
falis colli. 

Egli nafce dalP oíTo facro , e da tutt ' i 
proceííl tras ver fi delle vertebre de' lombi , 
¿eHa fchiena e del eolio, eccetto i due pri-
rai , ed é i n fe rito , da altrtttanti diftintí 
tcndüii > in tutte le loro fpine fuperiori : 
egli muove tutta la fpina obbliquamente ail ' 
indietro. 

TRANSVERS ALIS pedís píacemini , viene 

SUBSTANTIATÍO, nella Teología , la con-
veríicne o cangiamento della íoftaiua de! 
pane e del vino , nell' Eucariília , nel 
corpo e fangus di Gesu Crifto . Vedi EU
CARISTÍA . 

La Tranfuflanziazione i prefa nel fuo fen-
fo genérale e litterale r íignifica ogni can
giamento d'una ÍÜlianza in un1 altra ; cosí 
i l cangiamento della verga di Mosé in un 
íerpente ; quello delle acque del Ni io ia 
fangue ; o della moglie di Lot in una co
lon na di fale v era no tranfujianziazioni ib* 
prannaturali : e i l cangiamento del cibo ^ 
che maogiamo , nella folianza de'noftri cor

dal F oíío del metatarfo) che foíiiene i l dito p i , é una tranfujiunziazione oaturale. Vedi 
del piede ch' é vicino al dito picciolo , e 
paliando attravcrfo alie a!tre offa , é infe-
r i to nell'oíTo fefamoides del dito groílo del 
piede : i l foo ufo é di portare tutte le di
ta del piede a ferrarfi Tuno coll' altro. 

TRANSVERS ALIS penií , nafce dail' if-
ehium rafente gli ereclores , e corre obbü-
9110 alia parte fuperiore del bulbo dell' ure-
thm • 

SOSTANZA. 
Ma la parola , nel fuo fenfo proprro e 

técnico y é riílrettaai miracolofo cangiamen
to , che , fecondo i l dogma della Chiefa 
Cattolica Romana^ fi opera nel Sagramen-
to , mediante la confeerazione del Sacer-* 
dote. 

Uno de' grandr articoli áí queíla Chiefa 
rigettaío da' Proteílanti , é quello della Tran.» 

Egli'ajuía a prcmere le vene fopraildor- Jujianjáazione ; pretendendo queíli ullinai ^ 
che la Tranfujlanziazione. fia íolaraer.íe fi
gurativa, e íoftenendoia rcale i Catcohci • 

I Pro teñan t i „ o R formati , interpreta-
no efi, nel Te í lo hoc e/i corpus meura 9 
qnefí e t i mió carpo , per jignificat ; cioé , 
quejlo ftgnificai i l mió corpo : Ma ti Conci
lio di Trento foíiiene vigorofamente il fen-
ib' litterale del verbo : cosí nel Can. 1 . 
feff. 13.. di qjjel Concilio fi decreta tfpref-
la me nte ,. che,* nelia Tranfujlanziaztone , i l 
corpo e ' i fangue di Gesu Criílo noilro Si-
gnore fono veramente , realmente , e fo-
flanzialmente fotto le fpezie del pane e del; 
vino 1 

Si aggiugne , che per veramente inten» 
álamo propriamente y e non fo!tanto per fi-
gnificazione, come fe 1' Eucariífii altro ñora-
foífe che, un fegno del corpo e fangue di Ge-
síi Criílo \ che per realmente, nos in tendí a-
mo in fatto 1 e non, gia foltanto ia figura p 
come fe T Eucariília íoíí'e: folo una figura e 
rapprtfentazione del corpo e fangue de! Sal* 
«ftlpie. del Mondo ; e per foflanzialme^te % 

fo del penis con tro I'OÍ pubis ,* che é la 
caufa dell' erezione. Vedi EREZ JONE . 

TRANSVERS ALIS Lumborum , Vedi SA.-
CER . 

TR ANSVERSALIS Femoris . Vedi QUA-
©RATÜS. 

TR ANSVERSALIS , é anche nome da
t o ad una futura del cranio perché ella 
travería la faccia da un lato all' altro» Ve-

SUTURA. 
Ella nafce in uno degli angoli minori dcü* 

occhio , e paífando lungo íl fondo ddla di 
luí órbita e lungo la radíce del nafo y 
termina neiFaitro angolo minore. 

T R A N S U N Z I O N E , TRANSUMPTIO , 
aeilc S e ñ ó l e u n íülogismo per conceílione 
od accordo , ufaío q.uando una, queílione 
propolla é trasfenta ad un' altra , con que
íla condizione , che la prova di queft' ui-
lima venga arnraeíía per prova della prima. 

Ce si Arif tot i ie , nel fuo libro de C celo , 
voleo do far vedere , che tutte le ftelle fono 
ionde j , írasferifee la queílione alia. Luna^ % 
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intendlamo in fo¡Unza, e non gia folo in 
virtíi td energía. — Cosí opponíl veramen
te ad un feorpiice fegno , realmente ad una 
figura , e Jq/ianzialmente all' energia j o 
virtíi. 

T R A P A N A R E , nella Chirurgia, 1 ope-
razíone di ?imediarea taglj, contufioni, in-
tarlamenti, e fratture del cranio, col mez-
zo d'uno frumento detto trepanum. Vedi 
TRAPANO. 

l i Trapanare é un'operazione aífai peri-
colofa e difficile; non fi dee ufare, fe non 
quando le fcbesgie e prominenze deiroíTa 
pungono ; quando la tavola fuperiore é i l i 
tera , ma depreffa , e Tinferiore rotta ; e 
quando i ! fangue eftravafato pub raettere la 
perfona in pencólo di reñar fuffocata . Ve
di CRANÍO. 

La maniera di trapanare, o aprircilcra-
n io , é cosí: rafi che ne Geno i capelli, fi 
dee tagliare da banda a banda la pelle fi
no al pericranio, fchiuando , per quanto fia 
poíTibüe^ i mufcoli delle tempic , e \e fu tu
ve del cranio : e per quefta volta fi lega la 
ferita , quando non vi fia sj poco fangue 
fpanto, che fi poíía al medefimo tempo t i 
rar S'i il pericranio daírof íb . 

Poche ore dopo , turate le orecehre al 
paziente , e préndete uno degli ftrumenti 
detto trápana mafchio, omodiolut\ ficcate-
ne la punta nel cranio , ma si lungi dalla 
fratrura , che non la mechi , e raoito me-
no la futura, co' fuoi denti; febbene al-
cuni Chirurghi non curano di fchivare le 
future, ma affermano , di averie perfórate 
con tanto buon fuccefib quanto ogni altra 
parte. 

Pofcia , tenendo fermo lo ikumento coí-
ía mano finiflra, voltatclo in giro colla de-
fíra , finché abbiate fatto un buco abbaftan-
za profond i : dopo qneílo préndete un trá
pana frmmina , che non ha alcuna punta nei 
mezzo , e volgeteí'o in giro come prima , in 
quefio mentce lévate via lapolvere, o mi
nute fcheggie r che dalla perforaiione pro-
^engono , ed umettate lo ftrumento nell' 
^ i o , o nell' acqua ^ per renderlo frefeo e 
^Wciolevole. 

^-«mparendo il fangue , troverete , ch 
_lete or giunto fino alia profondita ov 'é 1 
jC0"da tavola ció} di la dal cranio, fina 

a Ura madre, nel qual cafo dovete pre-
® e r s aífai leggiermente e deitramentc, a i 

che 
la 
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finché non ne refti quella membrana inav-
vedutamente danneggiata. 

Quando 1'oífo comincia amuoverfi , met-
tete qualcofa fra "i lati della ferita ;\fcioglie-
tela , e lévatelo fuori con 5molleo íanagliet-
te da Chirurgo . 

Dopo che i'operazione é finita , fi dee 
lavar gentilmente la parte con vin roflb 
debole, ed applicam fopra de' medica men
tí convenevoli, come farebbe meie di ro-
fe, linimento arceut, olio d'erba S. Giovan-
n i , &c. — Se la dura madre é corrotta , 
aggiugnete , fecondo i l cafo , fpirito di v i 
no , tintura di mirra ed aloé, trementina 
di Venezia, melé Egiziaco, &c. 

I I Sig. Chcjelden avverte, che i feni e la 
fpina delPoíTo della fronte rendono perico-
lofiíiimo, fe non impraticabile , l'apphcare un 
trapano alia parte media c bafTa deila fronte. 

T R A P A N O , TREPANUM , Terebra , 
firumeoto con punta d'acciaio, col qual fi 
fora il ferro, la pietra, e firaili. 

TRAPANO, Trepanum, é anche firumen-
to da Chirurgo, che ferve a perforare un 
cíío , fpeziaimente quello del cranio ; e íi 
adopera come tale nell' operazione del tjták 
panare . Vedi TRAPANARE. 

SI chiama znzhz abaptiflon , anahaptiflon 9 
modiolus , terebra , terebellum . —- Jlb-z-* 
pttjion j da a privativa, e fia-nrrí?® , inti-
gnere ; come quello che ha un largo circo-
To fopra la fuá punta , per impediré , che 
queíía , nell'operazione del íw^^ari? , pe-
netri nelle membrane, che riveíiono i l cer-
vcllo . — Modiohíf, da modus , una mifu-
ra y eííeodo fatto in modo che entn fol 
tanto fino ad una certa profondua. — Te* 
rebra , &c. da npía) y forare. 

EgU é in forma di íucchiello, terebellum 9 
o fia picciolo foratoio , folo che il mani-
co é mtaccato > alquanto in guiía d1 una 
fega rotonda , 

Egli ítrve per ía cura diferiteT contufio-
, e fratture del cranio , quand'eüe no« 

paííano la íceonda tavola j perché col di luí 
mezzo fi fa un' amputazione o sfaliazione di 
quella parte, o quantita d'oíTo, che fi vuo-
le. Vedi CRANIOJ FRATTURA, EXFOLIA-
T r o , &c. 

Egli fuole avere un chiodo o chiavellp' 
scuto nel mezzo della fuá circonferenza , ü 
quale ferve a tenerlo fermo e faido du^ 
tante l ' operazione .• — EgU dee a!tres| 

avere 

n i 
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avere una fpezie di ciuffo o fprone, che s1 
a h í e s' abbaííi fecondo i cafi > affinché i l 
trapano non vada gih nell' oíiu piu di quel 
c h ' é uopo . V i Tono anche de' trapani di 
due punte, altri triangolari, quadrangolari, ed 
cíagonali , per la cura d1 intarlamenti d'of-
fa . — V i fono paritneníe át" trapani per-
forativi , ed altri sfoliativi . Vedi EXFO 
3.IATIO , 

T R A P E L A R E , propriamente é lo ícap 
pare i l liquore , o íimili , dal vafo , che lo 
contiene , uícendo per fottiliflima feííura. -
•— Gli Inglefi chiamano leakage lo flato 
cT un vafo che trapda ; cioé lafcia penetrar-
v i dentro , o flillar fuori , acqua, od altro 
l iquido. —• Quindi , 

Leakage , cioé Uapelamento , chiamano 
panmenti una detrazione di 12 percento, 
che fi accorda nel dazio a'mercanti che 
introducono vino-, e di 2 barili in 22 di 
cervogia, che i ' Excife lafcia a' fabbricanti 
d i birra, &c. 

T R A P E Z I U S , nell' Anatomía . Vedi 
CUCULLARIS. 

T R A S C E N D E N T A L E , o Trafcenden-
te) qualcoía alzata , od elevata oitre T al-
tre cofe; o che paffa e trafcende la natu
ra e le circoÜanze d'altre eífenze infe-
riori , in modo , che non fía intimamen-
le ed eífenzialmente inchiuia nel lor nu
mero . 

I I termine fi applica particolarmente all' 
cggctto della Metafifica , che confidera 1' ef-
áenza in genérale, od eífenze trafcendentali^ 
come Dio e gli Angelí , e le verita che 
con fií! o no neila pura fpcculazione . Vedi 
METAFÍSICA . 

I Logici e Metafifici danno i l nome di 
termini trafcendentali a qutHi che fono si 
generali , e d' una fignificazione si efiefa 
cd univerfale, che paííano per tutte le ca-
tegorie , e s'accordano con cgni fpezie di 
eofe: — tali fono i termini ens , unum , 
ferum, bonum, res. Vedi ENS, &c. 

Arte TR ASCENDENTALE . Vedi ARTE. 
Perfezione TRASCENDENTALE . Vedi PER-

#E2IONÉ. 
Quamitadt TRASCENDENTALI , fra gli 

Scolañici. Vedi Tartico'o QUANTITA'. 
TR ASCENBENT ALI Qtiamita , fra i Geo-

met r i , fono le indeterminate; ovvero quel-
le che non fi poífono efprimere o fiíTare 
ad una equazioue cortante. — Tal é una 
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curva trafcendentale, o fímili . Vedi TRA
SCENDENTALE Curva , e CURVA. 

I I Sig. Líibnttz ha una Diíiertazíone ne-
gli AÜa Emdit. Lipf. in cui egli intrapren-
de di far vedere 1' origine di tali quantita-
d i , cioe per qual cagione alcuni problemi 
non fieno né píani , né fol idi , né fur-foli-
d i , né di un certo grado , ma trafcendano 
ogni equazione algebraica. V.PROBLEMA. 

Egli altresl fa vedere come fi poífa dí-
moñrare íenza calcólo, che una quadratri-
ce algebraica peí circalo od iperbola fiaim-
poílibile : perché fe fi poteífe trovare una 
tal quadratrice , ne feguirebbe , che col 
raezzo della medefima ogni angolo, ragio-
ne o l oga r i tmo fi potrebbe dmdere in una 
data proporzione d'una linea rctta ad un' 
altra , e queílo mediante una coflruzione 
univerfale ; e confeguentemente i l proble
ma della fezione d'un angolo , o l 'inven-
zione d'un numero di mcdj proporziona-
l i , fartbbe cV un certo grado finito . Vedi 
CIRCOLO , QUADRATRICE , QuADRATU
RA , &c . 

I n luogo che i differenti gradi dell'equar 
zioni algebraiche , e percio i l problema , 
intefo in genérale d'ogni numero di partí 
d'un angolo o raed] proporzionali, é di un 
grado indefinito , e trafcende tutte le cqua-
zioni algebraiche. Vedi EQUAZIONE. 

i TRASCENDENTALE Curva , nella Geo-
metria alia, é quelia tale che non fi pub 
definiré con un'equazione algebraica; ov
vero quelia , che, quand'é eípreíla con un' 
equazione, ha uno de' di \ ú termini c h ' é 
una quantita variabile. Vedi CURVA. 

Quefle curve fono appunto quelle , che 
Cartefio , e dopo il di luí efempio , pa-
recchj a l t r i , chiamano curve mcccaniche, le 
quali eglino hanno voluto efeludere dalla 
Seometria i ma i l Cavaiier líacco Newton 
e i l Sig. Leibnitz fono d' un altro fentimen« 
t o . Concioííiaché, in effetto, nella cofiru-
zione di problemi georaetrici , non fi dee 
preferiré una curva ad un'altra, in quanto 
ella fi definiíce con un'equazione piü fem-
plíce , ma bcnsi in quanto ella fi deferíve 
plii fácilmente che quell' altra . Vedi GEO
MÉTRICA linea. 

Ed alcune di quefie curve trafcendentali o 
mcccaniche fi trovano di maggior ufo, che 
tutte le algebraiche infierne, ecceíto i l cir
colo. Vedi MECCANICO. 

Si ag-
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Si aggiungai cíie y Sig^Leiínitz , negll 

^¿ÍÍ? Erudhor. Lipf. ci uoa fpezie d'e-
quaxioni trafcendentalí , mediante le quali 
quefte curve trafcendentalí vengono attual-
mente definite, e le quali ion o d'un grado 
indefinito; c ioé, non fono fempre le mede-
f¡We in tutt' i punti della curva . 

In luego che gü Algebrifli ufano di afifu-
inere qualche kttere o numeri generali per 
Je quatuita ricercate j in queíli pro ble mi 
trafcendentalí i l Sig. Letbmtz affume equa-
zioni generali o indefinite per le linee r i 
cercate; e. gr. raettendo e / per V ab-
fciffa e 1' crdinata , 1' equazione ch'egli ufa 
per una linea cércala, é , a b x -\~ c y 
J\~ exy f * x gyy , &c. = o. Coli ' 
ajuto della qual equazione indefinita, che 
in realta é finita , perché ella pub eflfere 
fempre dettrminata , per quanto mai fia ne-
ceflario di alzarla , egli cerca la tangente ; 
€ comparando t i o , che rilulta , colla data 
proprieta delle tangeoti, egü trova il valo
re delle aííunte lettere a , b, c , &c. e co
sí definifce 1'equazione della linea ricercata . 

Se la compar&zione fopraccennata non 
procede , egli pronunzia , che la linea r i 
cercata non é algebraica, mz tr afeen dent ale . 

Cib íuppoílo , egli continua per trovare 
la fpezie della trajeendenza : perché alcune 
trafcendentalí dipendono dalla general divi-
íione o fezione d' una ragione ( ratío ) , o 
da i logaritmí, altre dagli archi d 'unxirco-
lo , cd altre da piü indefinite e comporte 
ricerche. 

Quivi per tanto , oltre i fimboli x , e j / , 
egli ne affume un terzo, come v , che de
nota la quantita trafcendentale , e di quefti 
tre forma una general equazione per la l i 
nea ricercata , da cui egli viene a trovare 
la tangente fecondo i l método differenziale, 
che neíce anche neile quantita trafcendenta
lí . Cib ch' ei trova, lo paragona egli col-
le date proprieta della tangente , e cosí di-
ícopre non íoio i valoridi,¿7, b, &c. ma 
anche la particoiar natura della quantita ím-
fcendentale. 

E íebbene pub talvolta fuccedere, che le 
^arie trafcendentalí fieno tali che fe ne ab-

a far ufo, e quefte di nature diverfe an-
^ora una dall'altra ; parimente, benche vi 
lleno trafcendentí o trafcendentalí , ed una 
progreílione di queíie in ínfinítum : Nulla-
einieno poffiam foddisfarci colla {áu facile 
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e la piu i.tile , e per lo pib poffiam ricor-
rere a qualche peculiare art ficio per accor-
ciare i l calcólo , e ridurre i l problema a' 
terraim tanto femolici quant 'é poflibile . 

Apphcandofi quedo met do alT affare del
le quadrature, od all'invenzione delle qua-
dratrici , in cui la propnet^ della tangente 
é íempre data , non folo é m.t nifefto come 
íi pofla feopnre, fe la quadratura indefinita 
venga ad t í í t re algebraicamente impoílibile, 
ma anche come , quando íi difeopre queíl' 
impoffibiiita , fi pofla trovare una quadra-
tnce trafcendentale; cofa , che non erií mai 
flata prima dimaltrata. Talmente che tg l i 
pare, che la Geometría venga portata con 
queíio método infinitamunre di da' l i m i t i , 
a1 quali Vieta e Cartefio la portarono ; poi-
ché con tal mezzo fi fiabilifce un 'anaí i í i 
certa e genérale , che fi cftende a tntí ' i pro-
blemi, i quali non fono di grado certo , e 
per coníegutnza non compre fi neile equa-
zioni algebraiche . 

In oltre, affine di maneggiare i prob'emr 
trafcendentalí ( ovunque octorra i ' affare del
le tangenti o quadra nre ) mediante un cal
cólo , appcna fe ne pub immaginar di piu 
corto , di piu vantaggiofo od unlvcríalc , 
che i l calcólo diff renziale , o fia analifi d' in-
divifibili ed inf imt i . 

Con qoefto método poffiamo fpiegare la 
natura delle linee traícendentaíi mediante 
un'equazione , e. gr. Sia a V arco d'un cir-
colo , e x i l feno verfante : allora fara 

s dx 
a Z~ :,r ~ e fe T ordinata della c i -

y/ z x— xx 
cloide é y , allora fara y — ^/ 2 x — xx -|-« 
s d x \ 
"^>;- ~~—— la qual ekuazionc efprime per-
^ / 2 X ' — X X 
fe t ta mente la relazione fra 1'ordinata 7 e la 
abfciíía x , e con effa fi poffono dimoílra-
re tutte le proprieta della cicloide. 

Cosí 11 calcólo anaüttico vien eftefo a 
quelle linee , che fiaora fono ftate efelufe, 
per nina' altra cagione , fe non perché ne 
erano íiimate incapaci. Vedi GEOMETRÍA. 
línea . 

T R A S C R I T T O . Vedi TRANSCRITTO. 
T R A S C R I V E R E o trafp&rt^rí un contó i 

fra i Mercanti Inglefi , pofllng \ 11 portare 
avanti un contó da un libro ali' altro; par-
ticolarmente , dal Gioruale , o Straccia-

foglio, 
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foglio , al Libro grande . Vedi TENES. 
Jióri. 

TRASFERIRE , ne! Commercio, &c. 
un atío per cui una perfona cede i l fuo di-
r i t t o , intereííe o proprieta in qualche co
fa mobile , o immobile , ad un' altra . 

La vendita , o donaxione di un' eredi-
ta , &c. ne trasferifce la proprieta , i d i -
r i t t i , &c. 

I I termine fi ufa principalmente nel Com
mercio di Capitaü i per aífegnare, e cede-
re foícrizioni ne' medeíimi a coloro, che 
e comprano da' proprietarj. Vedi SOTTO-
SCRIZÍONE, 8cc. 

Nella Compagnia Inglefe del Mar del 
Sud) del Banco, dcll 'Indie Orientaü , &c. 
fi fanno quefti trasferimenti {transferí) col-
Jo fcancellare i nomi de' primi proprietarj, 
e colT appuntare i l capitale a nome del com-
pratore, fotto la di lui propria lettera dell' 
alfabeto. Vedi COMPAGNIA , BANCO, &C. 

I n ordine ad un tale trasjerimento , fi r i -
cliiede, che !a parte porti feco un'altra per
fona per gíurare ch'ella fia la fteífa perfona, 
per cui fi regiftra i l capitale. Una furberia 
ín quefto cafo é dichiarata delitto capitale 
per At to di Parlamento. 

T R A S F I G U R A Z I O N E , preífo i Teo-
leghi , quel miracolofo cangiamento opéra
lo da Gesíi Crifto , in prtfenza di S. Pie-
t ro , S. Giacomo, e S. Giovanni, ful mon
te Tabor, ov'egli comparve nella fuá glo
ria , nel mezzo di Mosé ed Elia . Se ne 
vegga la defcrizione in S. Matteo , cap. xv 11 . 

I I tfermine fi applica parimente ad una 
Fefta , che nella Chiefa Romana fi celebra 
l i 6. d- A so lio , in commemorazione di 
quel miracolo. 

T R A S F O R M A Z I O N E , una metamor-
fof i , o cangiamento di forma. Vedi ME
TAMORFOSI, FIGURA, e FORMA. 

I Chimici fono andatl lungamente cer
cando la trasformazione úe* metalli , cioé , la 
ioro trasmutazione ; o fia la maniera di 
convertirli i n o r o . Vedi TRASMUTAZIONE . 

Preífo i MiÜici , per trasformazione , 
s' intende un cangiamento dell'anima con
templativa, per cui ella viene in certo mo
do deificata o convertita nella foíknza di 
D i o , ed in cui ella é , per cosí diré , per-
duta ed aíforbita neila Divinita , in guifa 
tale, che piíi non s'accorga della fuá pro
pria diñinzione da D i o . 
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La parola trasformazione é rnolto foggee-

ta ad a bufo ; ed in effetto ne han no abu la
to i Quietiíli e i Quaccheri. Ma mol i i de' 
Mif t ic i 1' adoperano innocentemente abba-
flanza; altro per eífa non intendendo, che 
cib che S.Paolo intefe allorché diífe , Vivo 
ego •> jam non ego, vivitvero in me Chriflus. 

TRASFORMAZIONE fi ufa anche talvoíta 
per c ib , che noi piia propriamente appellia-
mo Tranfuflanziazione . Vedi TRANSUSTAN-
ZI AZIONE . 

T R A S F U S I O N E , * TRANSFUSIO, 1'at
to di verfarc un liquore íuor da un vafo 
neiral tro. Vedi DECANTAZIONE. 

* L a parola e compofia dalla prepoflzio' 
ne Latina trans, di la , piü oltre , e 
fundo, io verfo. 

Nelie preparazioni di Chimica e Farma
cia , vi fono frequenti trasfufioni di liquo-
r i , fciloppi, &c . 

TRASFUSIONE del fanguc, fi prende nar-
ticolarmente per f atto di far ufeire il fan
guc d1 un anímale in guifa, che ne venga 
immediatamente ricevuto ful corpo d' un 
al t ro. Vedi SANGUE. 

Si fuole tenere il Dr. Lovaer per invento-
re di queíla trasfufione , e ch'egli fia flato 
i l primo a íarne pubblicamente lo fpecimen
to a Oxford T anno 1605 , di che fu pub-
blicata la defcrizione nel fuo cccellente l i 
bro de Corde. 

Nulladimeno fappiamo da buona parte, 
che ella, era ftata propofia a Parigi nel 1658 ; 
che un altro Inglefe ne ebbe l'idea prima, e 
ch1 ella era ñata conofeiuta in Germania pa-
recchj anni. — Certo fi é , che in Libavio 
evvi un palfo , in qui la trasfufione fia efat-
íamente deferitta come praticata fin da quel 
tempo : é vero, ch'ei la difapprovaj e fo-
10 ne fa menzione per metterla in ndicolo. 

L ' ufo i l piu naturalmente afpettato da 
tale operazione fié, che un anímale pub 
vivere del fangue d 'unahro; tanto che que-
g l i , che mancano di fangue, o che hanno 
11 fangue coirotto e mórb ido , poífanoeííer-
ne provveduti da altri con una fufficiente 
quaruita, e di tale che fia buono e lauda-
hile. 

Ad ogni modo, egli é certo, che 1'ope
ración non ha luogo nella prefente pratica 
della Fifica ] ma non oferemo di ré , fe cib 
avvenga per raancanza dell'operazione Itef-
fa , o fe debbafi alfiadolenza ed avverfio-

ne ? 
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«e , che la gente ha, d¡ abbraccíare nuo-

V1 I^mecodo di tmifondere ci vien datodal 
Lowsr al feguente effetto : álzate 1'ar

teria crotide del cañe , od altro anímale, 
i l cui Tangue fi dee trasfondsre in un aitro 
¿ella medefima o diverfa fpezie i íeparatela 
dal ñervo deH'ottavo paio, e Icopntela píu 
d'un pollice. Fí te una forte iegatura fulla 
parte fupcriore dell'arteria ; ed un pollice 
piu vicino al cuore un'altra Itgatura con ua 
nodo ícorfoio, da feiorfí e legarfi íecondo i 
cafi . Tirate due fíia tra le due legature i 
aprite T arteria , metteteci dentro un can-
nelío di penna, e tórnate a legar bene i'ar
teria fopra la penna colle due fila , e tura-
te la penna con uno flecco. 

Scoprice pofeia la vena jugulare dell' ai-
tro anímale , per un pollice e mezzo in cir-
ca in lunghezza , ed a ciafeuna eliremita 
fatevi una egatura con un nodo ícorfoio j e 
nelío fpazio ira i due nodi , tírate fotto le 
vene due fila , come nell' altro. Aprite la 
vena, e mettevi dentro due cannelii, o peo
ne , una nella parte difeendente dellavena, 
per ricevere i l fangue dall'altro cañe , e por
tarlo al cuore: i'a tra penna metretcla nell' 
altra parte deila jugulare , verío ia tefla , 

er cui ¡1 propio fangue del fecondo anima-
e ha da feorrere in certe fcudelle. Légate 

cosí ben ferme le penne , táratele con de-
gli í lecchi, finché convenga di aprirle . 

_ Difpoña cosí ogni cofa , attaccate i ca-
ni su i loro lati uno verío Taltro, in tal 
maniera, che i cannelii vadano 1' uno nell' 
altro: pofeia üurate íl cannello, chevagiu 
nella vena jugulare del íecondo cañe , co
me anche quello che vien fuori dall' arte
ria delFalíro cañe ; e coli'aiuto di due o 
tre altre penne o cannelii meííl l'uno acü ' 
ahro , a miíura che ve ne far'a occafione , 
inferiteli Puno nell 'al tro. 

Lafciate allora andaré i nodi feoríoj, ed ira-
mediatamente i ! fangue correrá per le penne, 
come per un'arteria, aflai impetuoíamentc. 

A mi fu ra che i l fangue fe orre , e paila 
nsl cañe ; .üurate la penna nella parte íu-
?eíiore della di iui jugulare, perché Ta ne 
1CQ»a fuori i l di Iui propio fangue, benché 
fQn caftantemente, ma íecondo che voi lo 
írovate capaGe di cib foffrire) fi„ché l ' a l t ^ 
TllZZ^f*§ridare'e ven'ir raeno 9 

^aúnen te a morí re . 
Tmo Pili. 
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I n fincj lévate árabe le penne fuor della 

jugulare , légate bene ñretto i l nodo feor-
fo o , e tagliate la vena per mezzo , e cu-
cite la pelic : lafciate cosí andaré i l cañe , 
ed egii correrá via come fe Bou aveffe al-
cun male. 

Nelle Tranfazioni Fihfofiche zhh\2.mo ng-
guagli del fucceflb di varié Trasfufioni pra-
ticate a Londra, a Pangi , in I ta l ia , &c . 
I I Cavaiicr Edmondo Kmg tras fufe 49 oa-
cie di fangue da un vitello in una pécora ; 
c dopo T operazione , la pécora comparve 
tanto íana, e tanto forte, come prima. 

11 Sig.Coxe ne trasfufe 14 o \6 oucie da 
un caoe íbzzolo in un altro fano: i ' effetto 
ne fu , che non oífervoííi veruna alterazio-
ne nel can fano, ma lo ílizzoío guar í . 

M . Gayant trasfufe i l fangue d' un cañe 
giovans nelle vene d' un vecchio quati cíe-
co per Teta , ed appena capace di muover-
fi ; i l quale non olíante , due ore dopo , 
correa e faltava qua e la, 

M . Denis trasfufe i l fangue di tre vi te l l i 
in tre can i , i quaii tutti continnarono ad 
cffer lefti , e raangiavano cosí bena come 
prima . —- La meaelima perfona trasfufe i l 
fangue di quatero caítrati in un cavallo dell' 
eta di 26 anni, i l quale ne ricevette raolti 
forza, ed un appetito piu che ordinario. 

A S. Griñomi a Udine , i l fangue d' un 
agnello fu tras fufo neile vene d' un braceo 
di 13 anni , i l quale era flato interamente 
íordo per lo fpazio di tre anni , e si debo-
le che potea appena far un paíío . — Do
po 1' operazione egíi faitb dalla tavola, efe 
n'andb per la cafa in cerca del fuo padro-
ne. — Due giorni dopo ei correa su e giü 
per le ftrade cogli altri cani ; 11 fuo íío-
raaco divenne forte \ ed egü ricupero 1' udito. 

TRASGRESSIONE * , difubbtdiema , 
TRANSGRESSIO , un'offcfa contro qualche 
Legge 'y ovvero un rompimento , o viola-
zione della medefima. Vedi VIOLAZIONE, 
LEGGE, CRIMEN, PECCATO, &c . 

* L a parola b compofta da trans, d i la* 
e gradiri , andaré . 

I l termine fi ufa per lo pih rifpetto alie 
Leggi di Dio . Nella domina del peccato» 
onginale fi fuppone , che tutto i l genere 
umano abbia avuto parte con Adamo nel 
reato della prima di lui Trasgrejfione. Vedi 
ORIGÍNALE peccato. 

Mosé minaccia di molti gaaighi tempo-
M m ra 
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rali i Traígrejfort della fuá legge . Vedi 
P ü N I Z I O N E . 

TRASGRESSIONE } Transgresión , nella 
Legge Inglefe, e piü propriamente T m p a p , 
ílgnifica una difubbidienza alia Legge, fot-
to tradimento , feüonia , o inavvertenza 
i m i / p r i f t c n ) di tradimento. Vedi i l prece
dente ar t ícelo. 

Per un Signore, o Lord del Parlamento, 
íl partirfi da quell' Aflemblea fenza la l i -
cenza del Re, non é tradimento , né fel-
lonia , ma traigrejfione , Trespafs. Staund-
ford P4. Cor. 

TRASGRESSIONE, Trespafs, per altro , 
fi ufa i l piu comunemente per quel terto 
o danno , che fi fa al Re nella fuá fore-
fta , o da qualche perfona privata ad un' 
akra. 

I n queflo fenfo ella é di due forte s 
TrasgreJJione genérale ̂  Trespafs general , al-
trimente detta Trespafs vi & armis, quan-
do íi ufa forza o violenza 1— e Trasgref-
fione fpeziale, Trespafs fpedal , al t rimen te 
nomata Trespafs upon the cafe , c ioé , fopra 
i l cafo ; che dee efíer quella fatta fenza 
forza. Vedi AZIONE fopra il cafo. <•— Ma 
quefle due fpezie ralvolta fi confondono. 

I n un'azione di trespafs , l'attore fem-
pre fa iflanza per gli danni, o peí valore 
del danno a lui fatto dal reo. Vedi DANNO . 

La Trasgrejjione trespafs, fi divide anche 
ín lócale e tranfitoria. 

TRASGRESSIONE lócale , Trespafs local , 
c quella ch' é talmente anneíía al luogo 
certo, che fe i l reo entra in materia fo
pra un luogo , e attraverfa i l luogo men-
tovaío nelia dichiarazione , e lo avvera i 
baila per delúdete, od annullare 1'azione. 
Vedi LÓCALE . 

TRASGRESSIONE tranfitoria, Trespafs tran-
fitory, é quella che non pub eífer delufa o 
cancellata dal reo che attraverfa i l luogo, 
perché i l luogo non é materiale . L'azione 
di Trespafs) quare claufum fregh ^ dev'eífer 
lócale. 

TRASGRESSIONE . — TRANSGRESSIONE , 
nella Legge Inglefe , chiamafi uno feritto, 
detto ufualmente writ ovvero aüion of tres
pafs , cioé feritto , mandato, o azione di 
irasgrejione. 

Fitzherbert ne ha di due forte : uno vi' 
countiel, cosí detto perché diretto alio Sce-
rijfo, e non pub ritornare, ma ha da eífer 
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determínate nel Contado . — La fuá for
ma diñerifee da quella d d l ' a l t r o , in quan-
to manca delle parole quare vi & miéis * 
8cc. Vedi VICOUNTIEL. 

L'a l t ro s'appella a writ of trespafs, ferit
to di trasgrejfwne y e fi ha da follecitare nel 
Tribunale delle Caufe Comuni , a uel Ban
co del Re . Vedi TRASGRESSIONE , trespafs. 

T R A S L A Z I O N E * , 1'atto di trasferire 
o rimuovere una cofa da un luogo ail 'altro. 
Vedi LUOGO . 

* L a parola e formata da trans, di l a , 
e la t ió , da ferré, portare. 

D iciamo la Traslazione d'una Cattedra di 
Vefcovo , d 'un Concilio, d'un Tribunale 
di Giuflizia, d'un Parlamento ; la Trasla
zione delle Reliquia d'un Santo; la Trasla-
zione deir Imperio , &c . 

Le Traslazioni de' Vefcovi da una Sede 
all'altra fono proibite dal Concilio di N i -
cea, i l quale le dichiara nulte , e ordina 
che i l Vefcovo trasferito ritorni alia fuá 
prima Chiefa . — I I Concilio di Sardica 
efelude dalla Comunione i Vefcovi trasfe-
riti. Erafi offervato, che non fi rimoveva 
mai alcun Vefcovo da una Chiefa mag-
giore ad una minore; e che quegli, i qua-
l i cosí abbandonavano le loro Chiefe , non 
lo facevano che folo per ambizione o per 
avarizia . 

Queíla difciplina fu generalmente offer-
vata per lo fpazio di 900 anni; e i l primo 
tfempio di qualche Traslazione notabile , fu 
quella di Papa Formo ib , ch'era Vefcovo di 
Porto. Uno de' fuoi fucceífori prefe quefto 
pretefto per farlo difotterrare ; ed un Con
c i l i o , tenutofi non moho dopo , proibl i l 
dar per efempio cotal Traslazione. 

Ad ogni modo, la fieífa Chiefa permife 
alcune caufe legittime di Traslazioni ; co
me , i l vantaggio apparente della Chiefa : 
fotto i l qual preteño , le Traslazioni di-
vennero prefto cosí frequenti, che per 5 0 0 , 
o 6co anni últimamente feoríi , elle fono 
fíate fiimate una fpezie di legge coraune. 
Vedi VESCOVO . 

La Traslazione d' un Religiofo da un Or-
dine all' altro non pub efFcttuarfí fenza i l 
confenfo del Papa : íi aggiugne, che ora 
íi permette i l trasferire da uoa Regola piu 
íhet ta ad una piíi larga. 

TRASLAZIONE fi ufa anche per la ver-
fione d' un libro , o feritto , da un l in -

guag-
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guaggío nell 'altro. Vedi LIBRO, VERSIO-

Traslatori, o Traslatatori íbvente proc-
curano di fcufarfi a ípeíe deila lo r l ingua; 
e ne chieggon perdono pcr le i , come s'el
la non foíh ricca e copiofa abbaftanza per 
efprimere tutta la forza e le bellezze dell' 
origínale. 

Cosí accufafi la lingua Inglefe di quella 
poverta e ficcitaj, che lia nel proprio ge
nio áéTraslatore; e fi carica la prima di 
que' difetti , che fol al fecondo aícnvere 
fi dovrebbono. Vedi INGLESE. — Gli Ita-
liani hanno un proverbio , Tradutore, tra-
dttore . 

T R A S M I G R A Z I O N E , ¡1 rimuovimen-
to o translazione d' un intero Popólo i a 
un altro Paefe , caulato dal potere d' un 
ConquiÜatore . Vedi COLONIA . 

Alcuni traducono la condotta de'fígliuo-
H d' l íraele cattivi in Babilonia , la Tras-
migrazione degli Ifrael i t i , &c . Vedi M r -
GRAZIONE . 

TRASMIGRAZIONE fi ufa particolarmen-
te peí paífaggio di un'anima da un corpo 
all 'altro : lo íteflb che cío che altriraenti 
s'appella METEMPSYCHOSÍS . 

F. Tachará ci informa , che i Siamefi , 
per una credenza della Trasmigrazione 
dell'anime in ahn corpi, tralafciano di uc-
cidere le bellie di qualunque forra ; affin-
c h é , con tal mezzo, non vengano a fcac-
ciare le anime de' loro parenti rnorti . 

TRASMIGRAZIONE Jónica. Vedi 1'artí
celo IONICO. 

T R A S M U T A Z I O N E , l 'atto di trasfor-
mare o cangiare una natura in un' altra . 
Vedi TRANSUSTANZIAZÍONE , e TRASFOR-
MAZIONE . 

I I termine fi adopera per lo piíi nella 
Chimica e nella Medicina : fi difputa af-
fai , fe fia poffibile , o no , la trasmuta-
zione dell'argento in oro , e dello fiagno 
in argento, cotanto ricercata dai Ch imic i . 
Vedi ORO, &C. 

Le piü pare e piu fottili partí del ci-
^0 fi trasmutarlo od aíTimüano nella pro-
íria foftanza del corpo . In che maniera 
C10G faccia, Vedi NUTRIZIONE. 

Cavalier Ifacco Newton oííerva, che 
Pare 5 che la Natura fi diletti colle tras-
mutazioni: egli procede ad enumerare pa

lé ^rte di trasmutaziom naturali; egli 
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fofpeíta , che i corpi groflolam e la luce 
fi poíTano vicendcvolmente trasmutare gl i 
uni negli a l t r i ; ed aggiugne , che tutt ' i 
corpi ricevono la loro forza attiva dalle 
particelle di luce , che entraño nella loro 
compnfmone. Vedi LUCE e Fuoco . 

Perché tutt ' i corpi fíífi , quando fono 
ben riícaldati , tramandano luce per tutto 
i l tempo, che continuano ad eficre cos í ; 
ed in ol t re , la luce fi frammifchia ne' 
corpi , ed a loro s'attiene {inharet) ogni 
volca che i fuoi raggj cadono luí le folide 
particelle di que' corpi. Vedi OPACITA*. 

In oltre , Tacqua, ch 'é un fale fluido , 
volatile , e infipido , col caldo fi trasmuta 
in vapore , ch 'é una fpczie d'aria ; e col 
freddo in diaccio , che é una pietra fred-
da, trafparenre e fragüe, e fácilmente dif-
folvibile ; e quelta pietra, di nuovo , h 
convertibile in acqua col caldo , come lo é 
i l vapore col freddo . Vedi ACQUA , VA
PORE , GHIACCIO, &C. 

La térra , mediante i ! calore , diventa fuo
co ; e col freddo, torna a díventar térra: i 
corpi denfi, per fermentazione, fi rarefan-
no in varié fpezied'ana; e queft'aria, pa-
rimente per fermentazione , e talvolta fen-
za di eífa , torna a convertirfi in corpi grof-
folani. Vedi ARIA, &c. 

L ' argento vivo prende talvolta la forma 
d'un metalío fluido; talvolta egli appanfee 
in figura d'un fale trafparente e fragile , 
detto folimato ; allevolte, d'una térra tra-
chiara, volatile, blanca ed infipida , detta 
mercurius dulcís ; per difiillazione egli d i 
venta vapore; e per agitazione in vacuo , 
egli rifp.'ende come fuoco, &c . Vedi MER
CURIO , e FOSFORO . 

T u t t ' i corpi , le befiic , i pcfci, gl ' in-
fe t t i , le piante, &c. vengono e crefeono 
dali' acqua, e da tinture acquofe e faline; 
e per putrefazione, tut t i ritornano a díven
tar acqua, o liquore acquofo. V . ACQUA. 

In oltre, P acqua efpofta per un poco alP 
aria aperta, prende una t intura, la quale 
coll'andar del tempo ha un fedimento ed 
uno fpirito ; e prima della putrefazione , 
fomminiflra nutrimento si per aniraali che 
per vegetabili . Vedi NUTRIZIONE C VE-
GETAZIONE. 

TRASMUTAZIONE, ncH'Alchimia, l 'atto 
di cangiare o efaltare in oro od argento i me-
talli imperfetti. Vedi METALLO , ORO , &c. 
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Quefta fi chiatna puré lagrar/J operaziam, 
c fi dee efFettuare colla pietra filofofale . 
Vedi F l L O S O F A L E pietra. 

Alcuni Afchimifti íbíkngono-, chela traf-
mutaztcne fi dovrebbe piuttofto chiamare 
perfezione di metaüi imperfecti; come quel-
l i che fon di parere, che t u t t ' i metaili di-
fegnati dalla Natura arrivino egualmente a 
queQa perfezione , in quanto eglino fon com-
poíii delia mcdcíima materia ; e che cib , 
che gli ha impcditi di arrivarvi , alrro non 
é che Timpurita deüe loro matrici , cioé 
del luogo in cui fono formati dalla Natu
ra . Vedi METAL LO . 

Si fuppone, che l'elifire , buttato fopra 
uno di queüi metaili , purghi e fepari le 
parti impure dalle puré , e fi un i fea inte-
ramente al mercurio ( ch' é la parte pura ) 
eflendo deila fteffa natura. V . PROJEZIONE. 

Se i metaili fieno , o no , trafmutabili 
Tuno nell 'a l t ro, é un punto a (Tai dilputa-
to fra i Filofofi ; glí AichimiíH ne foften-
gono vigorofaraente 1' affermativa . Vedi 
ALCHIMIA . •— Di comune accordo, alcu-
ni metaili fi poflon cangiare i n a l t r i ; e.gr. 
i l ferro in ottone o rame, e il piorabo in 
jrtagno; ma Cardano , ed alcuni altri ne» 
gano anche queflo; e in oltre argomenta-
no , che íebbene i l ferro e Fottone, come 
quegli che fono quafi fimili nel pefo e 
relia tenacita, & c . purché fi pote (Te can
giare i l lor colore e durezza, fi potrebbo-
no convertiré in un altro , o realmente , 
o almeno in apparenza \ puré farebbe fem-
pre irapoíTibile il tmfmutare, o maturare, 
gli altri metaili in oro od argento ; si per
ché quei metaili fi hanno prima da calci
nar t u t t i , dopo di che non fi poífonomai 
di nuovo ndurre alia lor prifiina punta ; 
€ si perché v'abbiíogna una generazione, 
la quale noa c opera delParíe , ma della 
natura. 

Cardano ( de Metal! ) Lemery , Dicken-
fon, cd a l t r i , ci danno contezza delle va
rié impofture degli Adepti nell'afFare della 
traímutazione; alcuni, per efempio, fiífano 
i l mercurio con verderame , e poi n1 efal-
tano il colore con cadmía , turtumagli© , 
&c. Ma quefio, fe fi prova colla coppel-
Ja 5 fe ne va tutto in fumi ; ed in eífetto 
uiuna cofa prodoíta in quefta guifa deefi 
giudicare oro buono, fe non foffre la cop-
pella , la ceraentazione j la punficaxione , 
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con antimonio , e i l raffinamento . Vedi 
PURIFICAZIONE , SAGGÍARE , & C . 

Si aggiunga, ch'egli dec reggere al mar-
tello , cd effere interamentc arrendevole, d 
di un' eftrema duttílith^ come Toro; e che 
dee anche avere la gravita fpecifica deü' 
oro , i l qual é all'acqua come i8a a i . 
Vedi PESO. 

La furberia di trafmutare i l cinabro in 
argento é cosí: ammaccato groífamente i l 
cinabro , fi Jhnttfica in un crogiuolo con 
argento granito, e fi mette i l crogiuoloia 
un gran fuoco ; c dopo i l tempo debito per 
la calcinazione, fi leva via : ailora la ma
teria fi verfa fuori , e fi trova e fie re cina
bro convertito in vero argente, benché i 
gran i del I ' argento appaiano nel lo fteífo nu
mero e forma come quando furono meffi 
nel crogiuolo ; raa i l malanno fi é , che 
quando venite a maneggiare i grani d'ar
gento , voi non l i tróvate eífer altro che 
leggieri e ftritolabili vefeiche , le qaali fe 
vi triteranno fra le dita in minutiíTimi pez-
zi . I I Sig. Boyle , nel fuo Scept. Chymifl. 
accenna, che due de' fuoi amici, eolio fti-
molare i l mercurio in un fuoco defiramen-
te rmneggiato , lo convertirono quafi pefo 
per pefo in acqua; ma non dice qual íofle 
la gravita fpecifica dell' acqua prodotta , 
né della rimanente mafia di mercurio non-
trafmutata . Egli afferma egualmente, che 
T acqua piovana, diftillata , e ri-dill:il!ata, 
da un amico fuo, quafi zoo volte , lafcia-
va , dopo la diílillazione , nel fondo del 
corpo di vetro , una notabile quantita di 
térra blanca,* e cib piu copiofamente nei-
le ultime diñillazioni, che nelle prime. 

Credeva egli , che cib foflfe una certa 
quantita d' acqua attualrnente trasmútala in 
ierra; aggiugnendo, che quefta era piu di 
una volta piu pefante fpecificamente che 
l'acqua comune, e d'una si fiifa natura , 
ch'ella ílava per uno fpazio notabile di 
tempo in un crogiuolo mfocato , fenza 
perderé la mínima cofa del fuo pefo , o 
tramandare i l minimo fumo. 

TRASMUTAZIONE, inGeometria, deno
ta la riduzione o mutazione d'una figura, 
o corpó, in un' aitra della ficífa área , o 
folidita , ma d'una forma diverfa ; come 
un tnangolo in un quadrato , una pira-
mide in un paralellepipedo, &c. Vedi FI
GURA, ¿kc. 

TRAS-



T R A 
TRASMUTAZIONE , nclla Gcorfietria al

ta fi prende per l 'aito di convertiré una 
figura ¡n un'altra della fteíla fpezie e ordi-
¡ne le cu i parti rifpetrivc montino alie 
lleííe dimenfioni in un'cquazione , e ammet-
tano Je íleíle langenti, & c . Vedi TRAS-
IORMAZIONE . 

Se una figura rettilinea fi dee trafmutare 
in un'altra, bafla che le interfecazioni del-
]e linee, che la compongono , fieno trasfe-
r i t e , e che fi tirino delle linee attraverfo 
alie medefime neila auova figura. Vedi Rr-
DUZIONE. 

Se la figura da trafmutarfi é curvilínea', 
i punti , le tangenti , ed altre linee ret-
t e , col rnezzo delle quali fi ha a definiré 
Ja linea curva , debbono effere trasferite . 
Vedi CURVA . 

TRASMUTAZIONE delle Piante. Vedi gli 
articoli SEME , e DEGENERAZIONE . 

T R A S P A R E N T E ; che trafpare ; pellu-
eidus. Vedi PELLUCIDO . —CO/Í<««Í2 TRAS
PARENTE. Vedi i'articolo COLONNA. 

TRASPARENZA , Diafaneith , nella Fifi-
ca, una qualita in certi corpi , mediante 
Ja quale eííi lafeian paíTare i raggj di luce. 
Vedi LUCE, e DIAFANEITA' . 

A k u n i hanno impútate la trafparenza 
de' corpi naturali , come vetro , acqua , 
aria , &c. al gran numero , e grandezza 
de' pori od interftizj fra le particelle di 
que'corpi: ra a quefto ragguaglio é efirema-
mente difettofo ; concioffiaché ben fappia-
mo , che i l piu folido ed opaco corpo, che 
fi trovi nella natura , contiene molto piu 
pori che materia; molto p iu , certamente, 
di quanto fia neceííario peí paflaggio d ' im 
corpo si infinitamente fino e fottile com' é 
la luce. Vedi PORO. 

Anfioti le , Cartefio , &c. mettono la 
trafparenza nella rettitudine o dirittura de' 
pori ; col di cui mezzo, diconeífi , i rag-
gi fono abilitati a tatvifi finada attraver
fo, fenza urtare contro le parti folide , e 
fenza efier di nuovo addietro refleffi : raa 
i l Cavalier Ifacco Newton fa vedere , che 

tal contó zoppica ; poiché la quantita 
^e'pon in t u t t ' i corpi é fufficiente a traf-
^«tterc tutt ' i raggj che íopra quelli ca-
donQ j coraunque fieno que' pori fituati 
i uno rifpetto al l 'a l t ro. 

caufa, dunque , per cui t u t t ' i corpi 
non fono trafparenti , non dee aferiveríi 

alia loro mancan ¿a di pori re t t i l inc i ; ms 
bensl all'ineguale denfitk delle parti , ov-
vero ail'eíTere i pori ripieni d'alcune ma-
terie forefhere , od all' eííer eglino íntera-
mente voti i col mezzo di che , i raggj 
nei paffarvi attraverfo, foggiacendo ad una 
gran varieta di reíkfliom e rifrazioni , 
vengono perpetuamente divertiti in qua e 
in la , finché alia fine cadendo fopra alcu
ne delle parti folide del corpo, refianoefiin-
t i ed alTorbiti. Vedi RAGGIO, REFLESSIQ» 
NE , &c . 

Cosi i l fughero, la carta, i l legno, & c . 
fono opachi; quando il vetro , i diaman-
t i , &c . fono trafparenti: la ragione fié, 
che nella vicinanza di parti eguali in den-
fita, tali come quelle del vetro , dell' ac
qua, del diamante, &c. fono Tuna rifpet
to aU'altra ; eífendo eguale da ogni ban
da 1' attrazione , non ne fegue veruna re-
fie ífi o ne o rifrazione ; ma i raggj , che 
fonoentrati nella prima fuperficie de' cor
pi , procedono íenza interruzione a tra-
verfare affatto i l corpo; eccettuati foloque' 
pochi , i quali s' abbattono ad incontraríi 
colle parti folide . Ma nella vicinanza di 
parti , che molto differifeono in denfita , 
tali come le partí del legno e della carta 
fono, si rifpetto a loro medefime, che r i f 
petto al!1 aria o alio fpazio voto ne' loro 
pori ; ficcome !' attrazione fara aífai ine
guale , le refleflioni e rifrazioni faranno 
grandilfime ; e percib i raggj non faranno 
capaci di paffare attraverfo a quei corpi , 
ma verranoo perpetuamente defleffi o d i 
ve r t i t i , ed alia fine del tutto fermati. Ve
di OPACITA' . 

T R A S P I A N T A R E , e TRASPIANTA-
MENTO, neil' Agrico'tura, e ne!i'Arte del 
Giardiniere , I'atto di rimuovcre alberi e 
piante da' luoghi, ove fu ron o feminati od 
aüevati , e piantarli in un altro . Vedi 
ALBERO, P l A N T A R E , R l P ! A N T A R E , &C. 

Nel TR A S P f ANTARE alberi di forefia , fi 
dee aver cura di confervar le radici , ed 
anche i finí peli o filamenta delle mede
fime , coila ttrra che fia loro atraccata ; 
poiché quefte fiiamenta fono le bocchc , 
che fucciano il nutrimento , e lo trasfbn-
dono all'albero . Vedi RADICE , c VEGE-
TABILE. 

Le foífe , in cui fi traspiantano gli al
t e n , fi dovrebbuno lafciar apene pe* 
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qualche tempo preventivamente , sffinclbé 
la pioggiai i l gielo, e i l So!e poflano dif-
folvere i l iale collegato o compatto , render la 
térra flntolabile, e qualificarla a nutrir 1' 
albero . — Lo fíeflb ñ pub fare, in qual
che modo , col bruciare della paglia nelle 
nuove foffe , c coll' inaffiare la ierra grafía 
con acqua in iftagioni fecche, e con arric-
chire i l terreno con letame. Vedi CONCI-
M A RE . 

Plinio era di parerc, che non fi doveííe 
rimuovcre alcun albero, che avefie men d i 
due anni, o piü di tre . Catón* non vo-
Icva , che fi trafpi anta (Tero qucgli , che avea-
r o meno di cinque dita in d iámetro: ma 
noi fiamo, al preíente, capaci di trafpian-
tar alberi d'ogni eta e grandezza , íenza 
rifehio . 

l\\trafpiantare alberi vecchj reputavafi 
cofa tanto diñieile , che veterem alborem trans-
pUntare era divenuto un proverbio per un' 
impreía difficile; eppure fiamo informati d' 
un bofehetto di <5oo alberi di coceo , dell' 
«ta di 8o anni, c dell' altezza di 5o piedi 
jfino al ramo piu baflo, trafpiantato dal Con
té Maurizio al íuo Paradilo di Friburgo : 
€ i l Sig. Evelyn afferraa , che un gran per-
fcnaggio , nclla Provincia di Devon in In -
ghilterra, traípiantb quercie , tanto grofife, 
che ci volevadodici buoi a tirarle, per íup-
plire ad un difetto in un víale. 

Peí trafpiantamento d'alberi crefeiuti , i l 
Sig. Evelyn ci da i l íeguente método , co
me praticato con buon fucccíTo dal Lord 
Titzhardingh: íceglieíe alberi della groííez-
za , incirca , della cofeia d'un uomo; r i -
muovete la térra d' intorno a loro; taglia-
te tutte le radici latcrali , fin che fi pof. 
fa , a forza, tirar giíi 1'albero da un lato; 
tanto che fi poffa cómodamente giugnere 
alie radici fcalzate per tagliarle via coli' 
afeia : poícia raddirizzaíe 1'albero, e lafcia-
telo fiare, coperto colla térra , da cui era 
ílato fciolto, fino all'anno vegnente, opiíi 
lungo tempo; e in tal tempo egli avia trac
to nuove radici tcacrc atte al trafpianta-
mento , e fi potra tor su 'in una ílagione 
cpportuna. 

In altro modo, per alberi affai grandi , 
prima che s avanzino i gran g i e l i , fate un 
íbflb attorno all'albero, a tale diftanza dal 
fufio , che voi fiimerete fufficiente per la 
xadicej (cávate tanto, e a talje profonáita, 
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che quafi venghiate a minarla ; mettete 
groffi pezzi, e travicelli di legno , a fofte-
nere i l terreno, e gittatevi dentro tant'ac
qua che poífa riempiere i l foííb , o fuffi-
cientcmente bagnarlo , fe i l terreno non 
foffe gia da prima affai umido . Cosí la-
ícistelo fiare, finché qualche duro gielo lo 
leghi fermamente alie radici, e allora pór
tatelo alia fuá nuova ftazione , la quale fi 
potia. prefervare dal gielo , col mettervi 
dentro buona provvifione di kt&me caldo: 
cosí ferrate alia meglio la térra colle fibre 
erranti , e collocate i l terreno, prefo fuo-
r i dalla foffa, intorno alia radice dell'albe
ro nuovamente piantato. 

Le comuni rególe per trafptantare fono, 
Io. Quanto piü leggiere é il terreno, tanto 
piia profondi biíogna plantare gli alberi . 
— 2O. Se i l terreno é ghiaia , orena, me-
fchiatevi della creta , e vice verfa. — 30. 
La migliore üagione é O t t o b r e , oFcbbraio; 
in tempo caldo, umido, e chiaro. — 40* 
Nel prender su gli alberi, fi offervi, come 
crefeano le radici , e nel trafpiantarli fi 
diípongano quefie nello ftcffo ordine, e fi 
collochi 1' albero al medefimo afpetto. 
5o. Si fcemino le radici grandi, perovvia-
re alia neceffita di fare la foffa troppo fon
da: ma le picciole c fibrofe fi rifpaimjno. 
— 6o. Si difendano , dopo i l trafpianta
mento i giovani alberi , si dal vento , che 
dal Solé, finché le radici fieno ben fitte , 
e che eglino comincino a germogliare. — 
70. Se i l fuolo , in cui voi trafpiantate, é 
buono, non tagliate la cima degü alberi , 
ma Icapezzatene tutt ' i rami fino ad un 
fulo , i l piü ritto e che piü promette fra 
loro: ma fe i l terreno é povero , tagliate 
le cime, e quando hanno di nuovogermo-
gliato , fcapezzatene via tutt ' i rami fino 
ad uno. Vedi POTARE. 

TRASPIANTARE alberi fruttiferi. — Do
po un crefeimento efiivo di rampolli da 
frutea nel feminario , quefti tali fi tirano 
su, o fi fpiantano a mifura che fono dell' 
altezza d'un piede, e fi trafpiantano in i m 
femenzaio ; e fi laíciano gli altri nel lor 
terreno fino ad un altr'anno. Vedi SE-
MENZAIO. 

Quando fono tirati su , fe ne tagliano 
via i ramufcelli, dalle parti circa la cima, 
le barbe dalle radici, e le cftremitadi , si 
della cima , aífin ch' ella no» corra troppo 

preflo 
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preño in su , e ú della ra-dice del cuore, 
0 fia del centro , affinché queíia non paíü 
direttamente in giu ; per timore che non 
vada di la dal buon terreno . I buchi , o 
foffe, han da efifer si profondi, che le pian
te poííano fiare alquanto pih in giü nel 
terreno, di quel che ftavano quand' erano 
nel feminario; iérrate la térra interno alie 
medefime, e s'egli é tempo fecco ^adac-
quatele i l primo giorno , e coprite i l ter
reno con felce vecchio. 

I I Sig. Bradky ci d^ un nuovo método 
di trafplantare alberi di tutte le forte e le 
eta con fícurezza , o raentre che fono in 
fiore , o quand' hanno i l frutto fopra di 
loro ; cosí : i buchi per ricevere g!i albe
r i , bifogna prepararli prima che gli alberi 
fieno prefi su ; e la térra , che fi cava dai 
buchi, bifogna farla affai fina ,, e metter-
la in tine grandi, e raefchiarla conaequa, 
finché fia quafi della confiñenza d'una pa
ña leggiere. Pofcia i buchi, in cui fi han-
no a plantare gli alberi, debbonfi riempie-
re con quefta térra cosí tempérala, prima 
che le parti terree abbiano tempo di pofare. 

I I vantaggio di queflo fi é , che gli al
beri cosí piantati hanno le lor radici ira-
mediatamente riechiufe , e guárdate dall' 
aria ; e ficcome la flagion calda dell'anno 
difpone ciafeuna parte dell'albero a ere lee
ré e germogliare , egli perderá pochiffimo 
del fuo vigore . —- Nel Verno ció non riefee . 

I I medefimo Autore aggiugne , che in 
confiderazione della circolazione del fuc-
chio , egli é tanto neceflario di conferva-
re irueri i vafi degli alberi, quanto quegli 
de'corpi degli animali : e percib, ntltraf-
piantar alberi in iftagioni efiive , non é 
cofa convenevoíe i l tagliar via alcun ra
mo , o ferire alcuno de'vafi , finché gli al
beri abbiano rinnovato le lor radici , di 
ferire le quali egli é aííblutamente necef-
fario nel trafpiantarli. Per le radici ferite, 
egli ha provveduto un impiaftro d'una mi-
üura di gomme , per ovviare al cancro e 
alia putrefazione, e promoveré i l lor rifa-
^amento. 

TaASPIANTAMENTO , o Trafblantazione, 
^Ha Magia Naturale, fi ufa per un méto
do di curare i malí , col trasferirli da un 
ipggetto all 'altroj aííai in voga prefíb cer-

j i Fificichitnici, op iu t toño fimpatici. Ve-
01 SIMPÁTICO. 
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Si fa quefia trafpiantazione , mediante 

1' ufo d' un certo mezzo ( médium ) che per 
tal cauía magnete s' appella ; ovvero fenza 
i l medefimo, per fempüce contatto. 

La prima fpezie, che propriamente traf
piantazione fi chiaraa , é quando, venendo 
Tefcremento del paziente impafiato con tér
ra , fi trafpianta i l male in un vegetabile, 
che nafce da una femente feminata nella 
detía compofia ; ovvero , quando i ritaglj 
dell'ugne, e. ¿r. d'una perfona gottofa, íi 
rinchiudono in un buco fatto col fucchiel-
lo in una planta , particolarmente io una 
quercia. 

Quivi 1' eferemento del paziente é la 
magnete, o calamita , e lo fpirito vítale 
della planta, che nafce dal femé, é l a m u t n -
mia che la magnete riceve; ed é lo íkí íb 
cafo, ne' ritaglj delle dita , e nello fpiri
to vítale della quercia. Vedi MUMMIA . 

La feconda fpezie di trafpiantamento , 
propriamente detta approffimazione , é 5 
quando un d i to , attaccato da un paoerec-
cio , vien curato col fregarlo nel!' orecchio 
d'un gatto, ilquale, per quanto fi fuppo-
ne , dee riceverne i l dolore. 

In queflo cafo , i l foggetto fano riceve 
gli fpiriti v i ta l i , fi unifee con loro , ecor-
regge i l loro flato morbífico j e ficcome cer-
t i mali fi acquiflano per approíTimazione» 
mentre gli fpiriti infetti d'un corpo infer-
mo fi infinuano in un corpo fano , e in 
queflo modo lo infettano : cosí eglino íi 
curano per approíTimazione ; allorché en
trando gli fpiriti d'una perfona ammalat» 
in un corpo fano , queft' ultimo corregge 
e ripara lo flato morbífico dé'primi. 

I l trafpiantamento, col raezzo della ma
gnete , é di cinque forte , cíoé , infemlna-
zione, implantazione , impoftzione, irrorazlo* 
ne, e imfeazione; che fí veggaao fotto i 
loro proprj articoli , INESCAZIONE , I M 
PLANTAZIONE, &c . 

TRASPIÉ AZIONE , i l paíTsggio infenfibi-
l e , o quafi infcnfibile d'una materia efe re
me ntof a per gli pori della pelle; detta an
che Perfpirazione . Vedi TRASPIRAZIONE , 
perfpiratio . 

Evvi un' infinita di queñi pori nafpira' 
torj nella pelle ; i piü notabili fono gli or i -
fizj de' condotti o dutti provementi dalle 
glandule mlliari. Vedi PORO, e PELLE. 

La caufa della trafpirazione é la circoli-
zione 
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zíone e i l calore del faogue . Si t r cm , r l dellapdle. Vedi EVACUAZIÓNÉ , PORO , 
che la trafpirazion infenfibüe ecctde aííaiíTi- e PELLE . 
rao tutte le evacuazioni leníibili meffe in- Quando quefta evacuazionc é copiofa ais-
fieme. Anzi Satitorio fa vedere , nella fuá baftama perché i fenfi fe n'accorgaoo, co-
Medicina Statica , che una perfona perde me nel fudore, dicefi che la trafpirazione h 
p iü in un giorno per tra/pirazione, che per jenfibile; quando i fenfi non fe n' accorgo-
tutte l'altre ulcite in quindici. Egli aggiu-
gne, che fe i l abo prefo in un giorno pe
la otto libbrc, la tra/pirazione ne íara fei . 

I I freddo impedifce la tra/pirazione , a 
caufa che coftrigne i pori della peile , ed 
ingroífa i liquon che circolano nelle glan-
tlule curanee : i l caldo, all ' incontro , au-
inenta la tra/pirazione , si perché apre i 

no , come n 'é i l cafo nello ñato ordinario 
del corpo, dicefi ch'ella é in/en/ikik, Vedi 
SUDORE. 

La parola tra/pirazione, o per/pirazione , 
ufata femplícemente , e fenz'alcun addiet-
t i v o , s' incende della ímy/7/V^/o« infenfibile» 

Quetta evacuazione era nota agli Antichi , 
Ippociate, Galeno, &c. ma Santorio, ce-

condotti e/cmorj deüe glandule, e si perché kbre Fiüto Padovano, fu egli ¡1 primo a 
accrefce la fluidita e veiocita degii umori . ridurla a qualche rególe determínate . A 
.Vedi CALORE, &C. lui íl dee i'invenzione e anche la perfezio-

M . Dodart , per moki fperiraenti fatti üedelháouúagúdhtra/pirazions in/en/ibile, 
•per 33 anni infierne , ci aííicura , che noi I vafi , per gli quaü fuccede la tra/pira-
Irafpiriamo aífai piü in gioventíi che nell' zione, ftanno oübliquamente aperti fotto 1c 
ct^ avanzata. — In alcune perfone latraf- fquame o fcaglie deila cuticola o epidermia. 
pirazione é si copiofa , che non ifcaricano Sonó incomprenfibi!mente piccioli : da un 
le non pochiñimo degli eferemetui piu glof- calcólo di Leewenhoeck egli appare, che le 
í b l a n i , benché raangino di buoniffimo ap- bocche di cento ventiemque mila di loro 
pe í i t o . fi poííbno copnre con un grano ordinario di 

La tra/pirazione é aífolutameníe neceíía- rena. Vedi CUTICOLA , MILIARE glandit-
j i a nell'economia anímale , per purificare la / ^ i &c . 
inaíTa del fangue , e fcaricarla di quantita 
«T inuíili panicelle eterogenee , che potreb-
bono corromperla. Quindi é , che ferman-
doíi la tra/pirazione ufuale , ne provengono 
tante índifpoíizioni , paríicolarmeníe fet>-
l ) r ¡ , fcabbie , &c» 

La tra/pirazione h anche di ufo all5 orga* 
sio del tatto, in quanto ella impedifee che 
2e papille della pelle fí fecchino, o perl 'a-
aria , o peí continuo toccaraento di corpi 
cfternt» 

TRASPIRAZIONE, fi prende anche daal-
cuni Autori , per T ingreíTo deil 'aria, de' 
•vaport, &c. per gH pori della pelle , nel 
corpo. Vedi ARIA» 

Cardano , con quefta fpeiie di tra/pira-
zione , fpiega i l prodigio d1 una donna \ le 
cui orine giornaliere pefavano 27 libbre ; 
i s n c h é tuts' i cibi ^ ch'ella prendea , tanto 

Per quefti vafi lia continuamente írafu-
dando un umor fottile , da ogni punto del 
corpo , e per tutía t ampíezza della cuticola . 

La materia evacuata per quefto verfo íi 
trova , per ficura efperieaza , eífere piü chs 
uguale a quella evacuata per tut t i gli altrt 
verf i , f/o^, per feceíío, orina, &c. Santo 
rio trovb in I ta l ia , nelle circoílame d' una 
dieta moderata y di un1 eta mezzana , e d* una 
vita cómoda, che la materia infenlibilmen-
se traípirata era f di quella prefa per cibo: 
talmente che altro non vi reftava che ~ pe? 
la nutrizione , e gli efereraenti del nafo r 
dell' orecchie , degí' inteftini, della vefeica f 
&c . Vedi ESCREMENTO , 

I I medefimo Autore fa vedere , che tai> 
ta fi> evacúa per infenfibile tra/pirazione m 
un giorno , quanto per feceífo in quattorcíi-
ei g i o r n i e particoiarmente, che, nel teni-

fecchi che l iquídi , non eccedeífero le quat- po d'una notte, fi mandan fuori per orina, 
t ro libbre. — VíT>r. Baynard fofpeíta, che ordinariamente, fedici once in cirea , quattr* 
qualche fimile tra/pirazione ne fia i l cafo nel
le perfone ideopiche . Vedi IDROPISI A . 

TRASPIRAZIONE C Per/piratio ) o PER-
SPIRAZIONE, nella Medicina, i 'atto di eva
cuare i fugjhi fuperflui dd corpo, per glipo-

once per feceífo; e piu di quarantaonceper 
in/en/ibile tra/pirazione^ 

Egli anche oíferva , che fe un uomo mara* 
gia e bee otto libbre in un giorno, cinqu© 
libWe ne fono confuraate nella tra/piraziam; 

m/cm-
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¡nfenfth'ik ed aggiugne , quanto a¡ tempi, 
che nello fpazio di cinque ore dopo i l man-
siare vi fi traspira una libbra in circa; dal
la quinta alia dodiceíima ora, tre libbre in 
circa ; e dalla duodécima alia decimaíeíla , 
appena una mezza libbra. 

I bcneficj della trafpirazion infenfibile fono 
si grandi, che fenza di eíTa, diíTe i l Borelli, 
ja vita animale non potrebbe confervaríi. 

La gran fottigliezza, equabilit'a , ed ab-
bondanza della materia, cosí tras pirata, i l 
fu o aumento dopo ¡i fonno , &c. coílitui-
fcono i gran fintomi d' un perfetto ftato di 
falute; e i principali mezzi di confervario. 
AH'incontro , 1'allontanarfi da queíU é i l 
primo fícuro fegno , e forfe la caufa delle 
xnaiattie. Vedi SALUTE e MALATTIA . 

La traspirazione íi fa , fi conferva , e fi 
accrefce mediante le vifcere, i vafi, le fi-
bre; col moto od efercizio fino alia prima 
a p paren xa di fu dore ; coli' ufo raoderato del 
coito ; col fonno di fette o ott ' ore , col 
corpo ben coperto , pero non caricato di 
coperte da k t to ; coll'allegria ; con cibo 
leggiermente fermentato ma folido , non 
graíío ; con aria pura , fred da , peíante , 
&c. — I contrarj di tutti queíii , come 
anche Faumento dell'altre efcrczioni , di-
minuifcono, impedifcono , e depravano la 
trafpirazione . 

Quindi veggiamo la caufa, efFetto, &c. 
di quefta materia perfpirabile, i l di lei ufo 
nel confervare le partí molli e fleffibili , 
nel fuppüre a quanto fi perde, ma foprat-
tutto nel confervare umide, frefche, e v i 
vac i le papille nervee , e renderle atte a 
riccvere le impreffioni degli oggetti, ed a 
trafmetterle. V . ÑERVO, SENSAZIONE,&c. 

Troppa traspirazione cauía debolezza , fve-
n imen tó , morte (ubitanea ; troppo poca, o 
niente affatto, fa feccare, appaíTire, e pe-
rire i vafi capillari. Quindi anche gli emun-
torj piü grandi vengono ad eíTere oí i ru t t i ; 
quindi vien diñurbata la circolazione, e íi 
ritengono gli umori acuti ; quindi putrefa-
zione, erudita, febbri, infiaramazioni, po-
fteme. Vedi MALATTIA. 

Per determinare lo ftato e le condizioni 
^ a traspirazione, tanto neceííarie pergiu-
dicare di quelle del corpo, Santorio inven-
to una fedia da pefare, colla quale egli efa-
m-tnava la qUantita , grado, &c. di traspi
razione m varié circoftanze del corpo , fot-

Tomo V I I L 
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to varíe íemperature delP aria, ne'varj in -
tervalli del raangiare, bere, dormiré , &c. 
Vedi Sedile per PESARSI. 

Alcuni de' Fenomeni piíi firaordinarj, of-
fervati colla fuddetta fedia , fono; che peí 
qualche tempo dopo ¡1 mangiare la traspi-
razione é di tuíte la mínima . Che, tra Tora 
quinta e la dodicefima dopo i l paito Xa. tras
pirazione c grandiííima . Che T andar a ca-
vallo, in carrozza, o in barca, &c . i l v i 
vo moto ful diaccio, &c. ma fopra t u t t o , 
un vivace fregamento della pelle ; promo-
vono la traspirazione a maraviglia . Che , 
nel fudare , la traspirazione é alfa i minore 
che in altri tempi: e che la traspirazione é 
fempre alfa i minore nelie donne che negli 
uomini . 

T R A S P O R T A T O R E , lo ftefíb che Fw-
trattore. Vedi PROTRATTORE . 

T R A S P O R T A Z Í O N E , 1' atto di con-
durre , o portare una cofa da un luogo o 
paefe ad un altro. Vedi ESPORTAZIONE , 
—> Vedi anche DEPORTAZIONE . 

I n materie di Commerzio, Trasportazio-
ne é di eguale figniñeato, preffo gü Inglefí, 
che la voce Re ex pon at ion ; e vale a d i r é , 
prendere mercanzie in uno Stato o Regno 
eí lero, portarle in Inghilterra , e pagarne i l 
dazio , e le gabelle; e poi condurle in qual
che altro Stato foreftiere: con che , preíTo 
de' fuddetti, ella fi diftingue da Impon at ion , 
e Exportation , ch' é quando le merci íi por-
tano originalmente fuori di quel Regno, o 
dentro vi fi portano ú l t imamente . 

La Trasportazione o Re-efportazione I n 
gle íe di lañe , butirro , pelli , fevo , arin-
ghe, vaccina, e fermoní , che gli lugleíi 
trasportano dall' Irlanda ad altre Provincie, 
cío che fa 1'intereíTe di quella Nazione, e 
paga dazj a quel Re , fié contata fino a 
300000 lire alT anno . 

Sarcbbe cofa tedioía 1' enumerare i l va
lore delle trasportazioni deg'i Ingíeíi da. 
Daniraarca, Svczia , Spagua , Portogailo , 
dagli Stret t i , dalla Turchia, Guinea, &c . 
la piü notabile é quella dall' Indie Orien
tal i . Ne' pnneipi di quefto Commercio, 
cioé nelT anno 1613 , di pepe íolo , ol-
tre quanto fe ne coníumava in Inghilter
ra , ne trasponavano gli ínglcfi in un an
no ad altnpaefi, dopo che fe n'era gia pá
galo i l dazio in quell' l ió la , fino al valore 
di 200000 lire j e in quetli ul t imi annl 

N n n P f/-
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Y efportazione di quanto gli Inglefi traggo-
no da quelle parti, dopo eíTerfi provvedu-
ti loro medefimi, ti computa fino a 500000 
lire ík r l ine . Vedi NAVIGAZIONE e COM-
MERZIO, 

TRASPORTAZIONE , Trafportation j é an
che preflb gl 'Inglefi una fpezie di gañ igo , 
ovvero, piu propriamente ? una mitigazio-
ne o commutazione di gaftigo , per reí 
convinti di fellonia, i quali, per la prima 
offeía, quand' ella non ne Ca una ílraordi-
Daria, vengono d'ordinario trafportati alie 
piantazioni o Colonie, ove hanno da íbg-
giacere a duro travaglio per un termine dT 
•anni, entro i l quale íe ritornano , fono giu-
fíiziati fenz'altro proceííb . Vedi FELLO-
3 s I A , P U N I Z I O N E , & C . 

TRASPORTO . Vedi TRASPORTAZIO-
NE. —- Vajcello di TRASPORTO, é un na-
vilio che ferve a portare provvifioni , mu-
«izioni da guerra , íbldaíi, &c. V . VASCELLO. 

TRASPOSIZIONE , neil' Algebra , U 
portare un termine d* un' equazicne di la 
al l ' altro lato. Vedi TERMINE. 

COSÍ , fe a - j - ¿ rrr r , e voi potete fare 

T R A 
TRASPOSIZIONE rifpetto alia chlave ( Í0 

the clefj dicono gli Inglefi) confiñe nel can-
giare i luoghi o fui delle note o letcere fra 
le righe e gli fpazj ; ma in guifa che cia-
feuna nota fia meífa alia fteíTa lettera. Ve
di CEEF. 

CÍO fi fa col rimuovere la fleíía chiave 
ad un* altra riga , e col fervirfi di un' akra 
chlave, ma colla medefima fegnatura , poi-
ché il componimento é fempre nello íleíTo 
tuono. Vedi CHIAVE. 

L a pratica é facile nell'uno e nell'altro 
cafo: nel pr imo, voi préndete la prima no
ta alia fteíía di fianza fopra o fotto la nota 
di chiave, r.clla fuá nuova pofizione come 
prima; e tutte le altre note nelle fteíTe re-
lazioni o díflanye Puna dall'altra; coficché 
le note fono tutte meíTe fopra righe e fpa
zj dello fieflb neme. 

Nel fecondo, o fia mettere la mufica ad 
una chiave differente , biíogna offervare , 
che i luoghi delle tre note di chiave fono 
invariabili nella (cala, e fono 1' una alP al
tra in queíle relazioni , cioe i l Tenore una 
5l:a. fopra il BaíTo , e i l Soprano una 5ta, 

a ~ c — ¿ ; fi dice che b é traípofio. Ve- fopra i l Tenore. Ora per trafpone ad una 
di EQUAZfONE. 

TP ASPnsrziONE, in Gramát ica , il diOur-
haie o í-'is'ocar le parole in un diícorfo ; 
ovveio , i l cangiare i l loro natural ordine 
di coftruzione , per placeré all ' orecchio , 
coi réndeme la teíTitura piu facile , piü l i -
feia , ed armeniofa . Vedi HIPÉRBATON. 

Una trafpofizione , che rende perplefio 
i l fenfo, é viziofa. — La coílruzione del
le lingue antkhe, efifendo moho piu artifi-
siofa che que lía delle moderne , permettea 
tmffofizioni ínolto maggiori e piu frequen-
ú i L'Inglcfe , la Frañzefe , &c. non ne 
permettono quafi mai , eccetto nell' Orato
ria e nella Potfia; n'e* quaH cafi le trafpoji-
¿ziont fervoro a dar for-za ed energía al di 

nuova chiave , e. gr. dal Soprano a! Teno
re , ovunque quelta nuova chiave fia njef-
fa , noi la frpponiamo la fleffa nota indi
vidua , nello üeffo luogo della fcala, come 
fe tal pezzo foíTe quella parte in una com-
pofizione a cui queña nuova chiave é ge
neralmente appropriata ; affinché cosí ella 
poíía dirigere alie fie fie note che noi a ve-
va mo avanti la trafpojlzione : ora, dalle re
lazioni fiíTe delle tre claíTi nella feala, fa-
ra facile i l trovare i l fito della prima no
ta trafpofla ; e allora tutte P altre fi deb-
bono mettere alie fieííe mutue diftanze , 
in cui elPerano prima . Vedi SCALA . 

Supponete , c. gr. che la prima nota di 
un"aria fía d , una óta. fopra la chiave di 

feorfo od al verfo, e ad impediré che que- BaíTo; ovunque tal chiave fia coilocata, ¡a 
íii non íangmfcano . Vedi COSTRUZIONE . prima nota dev' eííere la feconda raaggio-

TRASPOSIZIONE, nella Mufica , fi é ií re al di fopra di eíía , perché una 2d3. 
cangiare íe note d1 un componimento di M u - maggiore fopra la chiave di Tenore é una 
í ica , ovvero i l far cambiare ad un'aria la <5ta. maggiore fopra la chiave di Baíío , 
fuá prima íitoazione , per metterla piu al- mentre la relazione di quefie due é una 
ta o pife baíía, o in un'altra ottava. 5ta. — Coficché la prima nota fark fem-

Quefia tmfpofizione k di due forte; lapri- pre la fieíía individua 
ma rifpetto alia chiave ; la feconda rifpet- L ' ufo di quefla trafpofiziü7ie é , che fe, 
to al modo , o tuono, o come dicono gli In - effendo meífa un' aria con una certa chia-
g k f i j to t h key * v e , in una certa po f i z ione le note oltre-
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^afíano fopra o fotto i l íiíiema di cínque 
r i ^ h e e l l e poffono , mediante i l cangiarnen-
10°del luogo della fleíía chiavc nel fiítcma 
particolare, cvvero col prendere una nuova 
chiave' eííer pórtate piü dentro i l circuito 
0 fpazio dtlle righe. 

TIIASPOSIZIONE da un tuono , o modo j 
¿ll'altro, o come dicono gl'Inglefi > from 
me key to another ; íi é i l cangiar di tuo
no , o metiere turre le note deli'ana io 
differenti lettere, ed efcguirla, per confe-
guenza , in note differenti fopra uno flru-
mento. Vedi CHIAVE. 

I I diícgno di c¡b fi é , che un' aria , la 
quale , eííendo incominciata in una nota, 
¿ troppo alta o troppo baíía, od altrimen-
t i inconveniente per un ccrto ürumento , 
fi pub commciare in un' altra nota , e da 
quefta continuare in t u t t ' i fuoi giufti gra-
di ed intervalli . 

Quivi la chiave , e la fuá pofizione r i -
m angón o le íleífe, e i l cangiamento é pro-
priamente delle note medefime, ciauoalet-
tera, e íua riga o fpazio, ad un'al tra. 

Neila prima trajpofizione, le note erano 
efpreífe col le Üefle lettere , ma rimoíTe en-
trambe a differenti righe e fpazj : in que-
í la , le lettere non ion moííe , e le note 
dell' aria fono trasferitc ad altre lettere , 
od efpreífe con quefte, e coníeguentemcn-
te melle fopra differenti righe e fpazj. i l 
che perctb richiede una diíferenre fegn a tu
ra della chiave . Vedi CLEF . 
• T R A S VERSA LE , che va per traverfo . 
— Trasverfali fi dicono tutt i i parenti ) 
che dal medefirao ftipite rierivati , non fo
no neila diritta linea . — F.dticommiífo 
traiverfale, fi dice quello , che é ordinato 
da perfona trasver/ale. 

TRASVERSALE , neli' Anatomía . Vedi 
TR ANSVERSALIS . 

T R A S V E R S O , TR ANSVERSUS 5 qualche 
cofa che va a traverfo di un'altra da can
tone a cantone. Vedi TRAVERSA. 

COSÍ le fafcie e le sbarre nell' Araldica 
fono pezzi o portaraenti di diviía trasverfi . 
"Vedi Benda. — Le dsagonali ti ' un paral-
^^graramo o d' un quadrato, fono linee 
trasver/e. Vedi Diagonale. 

Le linee , che fanno interfecazioni con 
perpendicolari , fi chiamano parimente l i 
nee oblique o trasver fe . Vedi PERPENDICO-
I A í l E , OBLIQTTO, & C . 

TR A 4^7 
TR ASVERSA affe, o diámetro , detta an* 

che prima o principal affc . VediAssE, DÍA-
METRO , e LATUS transverjum . 

L'aífe trasverj'a di un'elliífe , é Taffe 
piu lunga, o quella che la traverfa per jun
go in diüinz'one dalla comugata . Vedi 
ELISSE , e CONGIUGATA . 

L'aífe trasver/a di un' iperbola é la linea 
D K . Tav. Cónica, fig. 17. che tagiia la 
curva ne punti D e K . Vedi IPERBOLA „ 
Lato TRASVERSO, Latus Transverjum. Ve
di LATUS. 

Setto TRASVERSO, Septum transverfum, 
Vedi SETTO . 

Mulcoli TR ASVERSI , nell 'Anatomía , fo
no ceni mufeoh provenienti dai proceííl 
trasverfi delie vertebre de5 lombi . Vedi 
TRANSVÉRSÁUS, e VERIEBR A . 

T R A T T A T O , TRACTATUS , un difeor-
fo fludiato, in l ícr i t to, fopra qualche íog-
getto , o materia . 

Si fuppone , che un Trattato fia piu ef-
preífo, fórmale, e metódico, che un Sag-
gio; ma raeno tale di un Siliema . Vedi 
SAGGIO, &C. 

TRATTATO, una convenzionc tra varíe 
Naz ion i ; o w e r o , i varj articoü o condi-
zioni fl i pul ate ed accordate ira Potenze So-
vrane.. Vedi ALLEANZA . 

V i fono Trattati di Pace , di Matr imo
nio , di Con federa? ion e , di Neutrahta , di 
Capitolazione , e di Commercio e N a v i -
gazione. V . PACE , CONFEDER AZIONE , & c . 

I Trattati famofi fono quelli di N i m e -
ga ^ di Munfter, de' Pirenei, di Velffalia , 
di Rilwick , d' Utrecht , di Hannover, di 
Vienna, ckc. 

I Trattati di Commercio fogüono portar 
feco o produrre varié Tariffe, per aggiufta-
re i dazj delle mercanzie pórtate fuorí o 
dentro de' rifpettivi Dominj delle Potenze 
contrattanti . 

L ' ultimo Trattato di Pace, di Commer
cio, di Navigazione, &c. fra 1'Inghilterra 
e la Francia, fu Jottofcritto a Utrecht i l inia. 
d 'Aprile 1713 , e confifte in 39 articoü , 
la maggior parte de'quali fono regolarmen-
te efeguiti fra le due Nazioni , folo che al-
cuni de' piu particolari non fi poílono an
cora efeguire , a caufa di ale une difficolta 
nelle Tariffe. Vedi TARIFFA. 

Garante cí un TRATTATO . Vedi l ' a r t i -
colo GARANTE . 

N n n z T R A T -
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T R A T T O , TRACTUS, denota'propna-

mente UÍI'elienfione di terreno, ovverouna 
porzione de!la fuperficie del Globo Terrá
queo. Vedi TERRÁQUEO, &C. 

TRATTO , o traecia , nella Caccia, de
nota la pedata, o fegno, d'una fera. Ve
di TRACCIA . 

T R A V E , legno groflb e lungo , che s' 
adalta negli editicj per reggere i palchi, e i 
t e í t i . Vedi RooF-rm?x . «— Quindi , 

TRAVE, preffo gli Inglefi , beam , nell' 
Architettura , i l piu gran pezzo di legno 
in una fabbrica; ch' é mefío attraverfo a' 
m u r i , e ferve a folUnere i corren t i o tra-
vicelli principali del tetto . Vedi TRAVI-
CELLI , &C. 

Niunacafa ha meno di due di queíle 
v ' t , c ioé , una a ciafcun capo: in quefte s' 
incaífano parimente quell' altre travi del 
pavimento della íbffitta ; e fe la fabbrica é di 
legname, gli arpioni de'pali o travicelli. 

Le proporzioni travi , vicino a Lon-
dra , fono determinate per Irtatnto , come 
fegue: una trave lunga 15 piedi, deeeífere 
7 poílici da un lato del fuo quadrato , e 
5 dall 'altro: s1 é lunga 16 piedi , un lato 
dee eíTere otto poll ici , Taltro fei: fe é lun
ga 17 piedi, un lato deve eífer dieci poiii-
c i , l 'altro fei : nel Territorio le fanno or
dinariamente piü 'forti . U Cavalier H . 
Wotton avverte, che que lie íieno del legno 
i l pih forte e i l piu durevole. 

Herrera accenna, che nel palagio di Fer-
dinaudo Cortefe, i nMt f f i co , v 'cranoyooo 
travi di cedro : ma egli dee certamente ufa
re la parola trave in una maggior latitudi-
ne, che noi non facciamo . In tffetto ( i 
Franzefi , fotto i l nome di pomre , trave , 
comprendono non foiamente que' pe^zi , 
che íoftengono í correnti, ma anche que-
gli che reggono i travicelli íottiii de' cie-
l i delte camere . 

Alcuni de' lor migliori Autori hanno 
confiderato la foría o forttzza deüe tra
vi , e ridotto la lor refitlenza ad un cal
cólo precifo ; particolarmente M . Varignon, 
e M . Parent j i l Silkma del fecondo é co
me fegue. 

Quando, in una trave, che fi rompe pa-
ralella alia fuá bafe , la quale fi íuppone 
eflere un paralellogrammo , due piani di fi-
bre, che prima erano contigui , fi fe para-
no , non v ' é alero da confidcrarfi in quelle 
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fibra , fe non i l lor numero , groíTezza , 
teníione prima del lor rorapimento, e la 
leva percui elle operano j poiché tutti que-
fli infieme fanno la fortezza o reííÜenza 
della trave a romperfi . V . RESISTENZA . 

Supponete allora un' altra trave del me-
deíimo legno , ove la bafe fia parimente 
un paralellogrammo, e di una grandezza, 
rifpetto all' altra , come fi vuo'e; 1'altezza 
o la groífezza di ciafeuna di quefte, quan
do fon collocate orizzontali, eífendo divife 
in un numero indefinito di parti eguali, e 
la loro iarghezza nello fteífo numero , v i 
ciafeuna delle loro bafi fi trovera un cgual 
numero di picciole cellette quadrangolari, 
proporzionale alie bafi , di cui elle fono 
part i . — Quefte dunque rapprefenteranno 
picciole bafi , o cib ch' é la fleífa cofa , 
le groílezze delle fibre da fepararfi per la 
frattura di ciafeuna trave : e poiché i l nu
mero delle cellette é uguale in ciafeuna , 
la ragsone delle bafi d' ambe le travi fara 
queila della!refilienza delle lor fibre, si rif
petto al numero, che alia groífezza. 

Ora , íupponendofi dello íleífo legno le 
due travi, le fibre k piü rimóte da' puntí 
di follegno, che fon quelle che fi rompo-
no le prime, debbon eíTere ugualmente di-
íttfe quando fi rompono. Cosí le fibre, v. 
gr. della ionia. divifione, fono egualmente 
diftefe in ciafcun cafo, quando la prima fi 
rompe ^ e in qualunque proporzione ¡a ten-
fione fuppongafi, ella fara fempre la fleíía 
in ambi i cafi ; ficché la dottrina é inte-
ramente libera, né punto imbarazzata coa 
qualche Siftema Fifico. 

Finalmente, egli é evidente, che le le
ve, per le quali le fibre étñe due írn^z ope
rano, fono rapprefentate dali'altezza o pro-
fondita deMe loro bafi; e per conftguenza, 
i'intera refifienza di ciafeuna trave é il pro-
dotío della fuá bafe per la fuá altezza; ov-
vero, ch ' é la fteífa cofa, i l quadrato dell' 
altezza moltiplicata per la Iarghezza : i l 
che milita , non folo in cafo di bafi pa-
rallelogrammatiche, ma anche di bafi el-
l i t t iche. 

Quindi , fe le bafi delle due travi fono 
eguali , benché si le loro altezze che le 
loro larghezze fieno difuguaü , la lor refi-
ñenza fara come le altezze fole; e per con-
feguenza, una, e la medefima, trave, po
lla ful lato i l piíi piccolo della fuá bafe , 

refi-



refiílera piíi i che quand' é pofía piatta , a 
m-oporzione che la prima fituazione le da 
una maggior aitezza che la feconda : e cosí 
«na baíe eüittica refiftera p iü , quand' é po-
{ía fulla íua aíTc maffima , che íulla m i -
ninia. 

Poiché, in travi egualmente lunghe , le 
feafi fono quelle che dererrninano la pro-
porxione de' loro pefi o íbliditadi ; e poi
ché , effendo eguali le loro bafi , le loro 
aitezze poffono tífer differenti ; due travi 
dello ftcíío pefo poííono aver refiíknze che 
differifcano in infinito: cosí , fe nell' una 
1' aitezza deiia bafe fi concepifce infinita
mente grande, e ia larghezza infinitamen
te piccioia ni entre nell' a!tra le dimenfioni 
delia bafe fono infinite ; la rcfiitcn/a dei
ia prima fara infinitamente piu grande che 
queila delia feconda , benché la loro foli-
dita e pefo (i en o la ÜclTa cofa . Se per-
cib quanto fi richit.de neli' Architettura 
f o ¡Te di a veré travi capaci di íoíienere 
grandilTimi pefi , e che queíte alio üclío 
lempo doveffero eílere del mínimo peío 
poi i ibüe, egli é chiaro , che (i dovrebbo-
no tagliare iot t i l i come aíiiccile , e met-
terle in cofia . 

Se Ineguaü fi fuppongono le bafi de lie 
due travi , ma eguale la í- mma dei lati 
deile due baíi , v.gr. íe eüe iooo i 2 e i 2 , 
ovvero t i e 15 , ovvero i ce 14, &c. fle
ché íempre facciano 24; e in ultre, íe fi 
fuppone, che fieno meífe in colla; fegui-
tancio la ferie, fi trovera, che nell a trave 
di 12 e 12 la refiílenza laia 1728 , e la 
folidita o pefo 144 ; e che m 11' ultima , 
ovvero 1 c 29 , la refiftenza fará 529 , e 
i l pefo 2} : dunque la prima , ch 'é qua-
drat.i avra me no deila meta del la íortczza 
dell' ultima , rifpetto a! fuo pefo. 

Qumdi M . Farene oíTerva , che Tufan-
za coraune di tagiiar le travi da aiberi 
che abbiano la mig'ior quadratura poíiihi
le , é cattiva economía : e quimil prend' 
cgli motivo di determinare geométrica
mente , quali dimenfioni avra la bafe d' 
vma trave da tagharfi da qualunque a ibero, 
0 lungo pezzo di legno , propoito, affioch' 
ella riefea delia maggior forttzza poffibi» 
íe', ovvero, cib ch 'é lo ñeíío , datafi una 
^afe circolare, egü determina i l rettango-
io delia maggior refifienza, che vi fi pof-
fa inlcrivere , e trova che i lati debbono 

effere quafi come 7 a 5 , i ! che s'accords 
colle oífervazioni . 

Sin qua ía lunghezza delte travi é ílata 
fuppofia eguale; s'ella é ineguale 5 le baíi 
refifierahnó aitrettan to meno , quanto fon 
piú lunghe le travi . 

A ero fi pub aggiugnere, che una trave 
fofi enuta da oaícun capo, romretululi pee 
un pefo fofpeíole dai mezzo , non fi rom
pe fojo nel mezzo , ma anche in ciaícuu 
eliremo; ovvero s' ella iv i attualmente noa 
fi rompe , almeno iramediatamente prima 
del momento delia frattura , ch 'é qucllo 
deH'eqttiiibrio tra la refifienza e'i pefo, le 
fue fibre ion o tanto ditlefe negíi e lhemi , 
quanto nel mezzo . — Talmente che del 
pelo loítenuto dai mezzo non evvi che fo-
lo una terza parte, che operi nel mezzo , 
per íare la frattura ; raentre le altre due non 
operano che ad mdurre una frattura ne'due 
eí t remi. 

Si pub fupporre una trave, caricaía, fofo 
col fuo propno pefo , 0 con altri pe!; fore-
fiien apphcati in qua'che difianza , ovvero 
íolamente con quelli pefi forcíheri. P o i c h é , 
íeconüo M . Parent, i l pefo d' una trave non i 
ordinariamente piu d; --0 parte de! carleo da-
tole a fofteaere , egh é evidente , che in 
cunliderando varj pefi eglino debbonu tu t t i 
ndurre dalle rególe comuni ad un cerero 
comune di gravita. 

M . Parent ha cal colato le Tavo'e de' pefi , 
che verran foilenuti dal mezzo, in travi di va
ne baíi e longhezze, aífettatc ne' muri da cía-
feuncapo, íulla fuppofizione , che un pezzo 
di quercia d'un poli ice di quadrato , elungo 
un piede , n te ñuto orizzontalm.ntc da' due 
eí t remi, foiterra 515 libbre nel fuo mezzo 
prima di romperfi , come lo ho fatto vedere 
i'eípenenza . V .Mem.Acad.RScienc.an. 1708. 

TRAVI d' un vafcello , fono gran iegni 
principali e trafvcríali , che tengono infie
rne i fianchi del navilio, affinché non pie-
ghino 1' uno íull' al tro , e i quali anche fo-
itengono i ponti e i bordi. V , VASCELLO. 

La trave maeftra é viema all'albero mae-
flro; e da quefto elle fi contano , prima, feconda 
e terza trave. La gran trave fra tutte fi chtama. 
trave del mezzo del vafcello. Vedi Tav. Va-
/cello, fig.z. n. 36,45 , 0 1 , 2 8 , 9 1 , 8 7 . 

TRAVE curva , p re lío gli lüglefi Cam-
ber Beam , nella Fabbnca , un pezzo di le
gno tagliato in arco , o con un angolo 
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cttulo nel mezzo , comunemente ufato sel
le piatteforme ; come in piombi di Chiefa, 
e in ahre occafioni, ove fi richieggono tra-
vi Junghe e forti . — Una íimil trave cur
va é moho piü forte che un' al tra della 
medefima grandezza; poiche cíTendo raeífa 
col lato cavo all' ingiíi , come fi füole met-
lerla , ella rapprefenta una fpezie d' arco. 

T R A V E R S A , qualcofa che va attra-
verfo ad un' altra, cice, la trave ría , e ta-
glia obbliquamente. Vedi TRASVERSO. 

TRAVERSA , uíafi particolarmente per 
un pezzo di legno , o di ferro , collocato 
traíverfa'mente per corrobórame e fortifi-
carne un altro: tali fono q u t l l i , che fi ado-
perano in porte, fineftrá, &c. 

Ü piallare un'alTecontro i l t ig l io , o con-
trappelo, fi dice anche da'Falegnami, &c. 
traverfarla. 

TRAVERSA , nell' Arte del Cannoniere , 
íignífica i l voltare o plantare un pezzo d' 
artiglieria, peí verfo che fi vuole , fulla fuá 
pattaforma. Vedi CANNONE , &c. 

11 plantare o rimuovere un pezzo d'ar
tiglieria od un gran cannone, affine di r i -
durlo a fegno, od a fiare a livello col ber-
ftglio , fi chiama puré traverfare il canno
ne. Vedi Ane del CANNONIERE, &c . 

TRAVERSA, nella Fortificazione , deno
ta una tritícea con un picciol parapetto, e 
talvolta due, uno per banda, fatta per co-
prirlcne dal nemico , che potelTe venire 
in fianco. 

Le Traverfe fono talvolta coperte al di 
fopra con panconi , e caricate di térra . 
— Elle fono aífai comode per fermare i l 
cammino del nemico, e per impediré le 
di luí infilate . Elle fanno parimente una 
buooa dífefa o riparo in un foífo afciutto , 
i n facendo il parapetto dalla banda vicina 
al fianco oppofito. 

TRAVERSA , in un foíTo umido, é una 
forta di gallería, fatta corgittare falficcio-
ni , travicellí , fafeinc , pietre , térra , ed 
altre cofe , nel foíio , a rifeontro del luo-
go ove fi vuol mettere i l Mmatore al pié 
del muro, affine di riempiere i l foífo , e 
fare fopra di eíío un paííaggio. Vedi G AL
IE RÍA . 

TRAVERSA , denota cziandio un muro 
d i térra o di pietra alzata attraverfo ad 
un'opera, ch 'é ^ominata, per coprire gli 
1191111 m . 

T R A 
TRAVERSA , fignifica puré qualunqu* 

trinciera, o linea tortificata con fafeine 
barili o faethi di térra , o gabbioni. Ve
di RIPARO militare. 

TRAVERSA , o TRAVERSO , prefíb gl' 
Inglefi , Traverfe, nella Navigazione , fi é 
la variazione od alterazione del corlo d' un 
vafcello , cauíata dal cangiare de' ven ti , 
delle correnti, &c. Vedi CORSO. 

Navigare a traverfo , o per traverfa , o 
fia bordeggiare, dicefi quando un vafcello, 
avendo meíTo alia vela da un Porto verfo 
un altro, i l di cui corlo e difianza dal Por
to onde fi é fatto vela é dato o conofeiu-
t o , viene , a caufa de' venti contrari , o 
d 'altr i accidenti, forzato a girare ed a na
vigare in varj corfi , i quaii fi hanno da 
ridurre in un fol corfo , per fapere , dopo 
tanti giri e r i g i r i , i l vero corfo , e difían-
za, íatto dal luogo onde s'é fatto vela , e 
i l vero punto o luogo ove fi trova i l va
fcello j affinché cosí , venendo bello i l ven
t o , fi poíía fapere come formare un corfo 
verfo i l luogo difegnato. Vedi NAVIGARE . 

Quefio íi pub fare geométricamente in 
due modi •, i l primo, col tirare nuovi Me-
ridiani , per gli ellremi di ciafcun corfo, 
paralelli al primo Meridiano , o alia linea 
tattafi prima, da Scttentrione a Mezzodi , 
e col delineare ciafcun corfo con un arco 
o colmo di 6o , come fe ne foííe i l cafo nel 
Navigar piano . Voi potete ai t re si far ca-
dere delle perpendi.colari a ciafcun nuovo 
Meridiano , dal punto verfo i l quale navi-
gava i l vaícello fopra quel corfo, mediante 
cui voi avete i l corfo, la difianza, la dif-
ferenza di Latitudine , e le volte per cia
fcun corfo. 

Per mettere cib in chiaro con un efem-
pio: un vafcello, indrizzato per una parte 
diftame izo miglia Nord Efi \ E f l k man
cando i termini Italiani , giova aiú jervtrci 
de Franzefi , che cogf Inglefi x' aecurdano ) na-
viga Sud Sud- Efi 30 roiglia ; poi NordEfl 
per 4 0 , poi E j i fopra Nord 2 5 , i n d i i V W -
Nord EJI 44 i fi ricerca di trovare i l cor
fo , e diltanza , fatto buono, ed anche i l 
corfo , e difianza , ai porto verfo cui G 
naviga. 

Tí ra te la linea H K ( Tav. Navigazione, 
fig. 17. ) a placeré per un Meridiano, o per 
una linea da Scttentrione a Mezzodi, editi 
efia aífumete un punto , come A , per Jo 
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Porto onde s é fatta vela; indi con del-
le corde, ed un piede in A , t írate B arco 
L m fopra il quale difegnate due punti 
(oerché ü corfo é Sud Sud E J i ) daL a m, 
e tírate la linea A m , fopra la quale dife
gnate la diflanza 3 0 , da A a B ; allora i l 
vafcello é in B : cosí lafciando cadere la per-
pendicolare B K , A K 27o f é la dííferen-
za di Latitudine , e B K 11O 5' , la voita 
0 fia volteggiaraento peí primo corfo. 

Peí fecondo corfo , colla dillanza K B , 
tírate la paralclla B N , e con cíTa colla cor
da di 6 0 , come prima, delinéate i l fecon
do corfo e diflanza , Nord-Ej¡ fopra Nord 
40 , da B a C , e lafciate cadere la perpen-
dicolare C L , allora é i l vafcello in C , la 
di Aeren za di Latitudine fopra quel corfo é 
B L 3 3 : 3 , e i l volteggiamento C L 22 : 2. 

Procedete nella íleífa guifa peí terzo cor
fo , colla paralella C O , delinéate JE/? fopra 
Nord 2 5 , da C a D , e tirare la linea D P , 
dalla quale delinéate 1'ultimo corfo, Nord-
Nord-EJi 4 4 , ai lora i l voflro vafcello é in E . 

Poiche dunque i l vafcello veuiva d a i ^ , 
ed é ora in E , la linea A E mífurata ful-
le medeíime partí eguali , fopra cui tutte 
1'altre ditlanze eranfi prefe, fí trovera ef-
fere 91 miglia , e 1'arco R Q. mifurato su 
1 rombi, cinque punti , cioé Nord Eji fopra 
E / i , coGcché il vafcello é ora 91 miglia 
Nord E j i fopra E / i dal Porto, onde fi fece 
vela. 

Per trovare i l di lui corfo e diflanza al 
Porto verfo cui fa vela, delinéate 4 mezzi 
punti fopra F arco R Q d a R a S , e da A 
per S tírate la linea A S F ; fopra la qua
le delinéate 1 2 0 , la diflanza dal Porto on
de fi partí al Porto ove fi va, da A a F ; 
aliora F é il Porto , verfo cui íi naviga : 
<?ra i l Porto , verfo cui fi naviga, eííendo 
in F , ed i l vafcello eflendo foKuncnte in E , 
la linea E F mifurata fulle fleffe partí egua
l i , da cui fi prcfe i l reflo, fi trovera tlíe-
re 31 , e Parco T V mifurato fulle corde, 
é 35o 12 ' , ovvero Nord E / i fopra Nord , 
alquanto oriéntale, &c. 

Queflo método é utile, ove i corfi ten-
^ generalmente per un verfo , fenza in-

terlecatfj fra {] | ¡oro • ma s'eglino di fpef-
0 5 attraverfano , i l meglio íi é di r i -

correre al fecondo mé todo , íi quale é fen-
2a nuovi Meridiani . 

•ín ordiae a queflo, oflemte quantipun-
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t i fono fra i l punto proffimo ad eífer no-
tato , e i l punto oppofito al corfo ultima-
mente notato o difegoato; perché queft' é 
i l punto per notare : indi , colla corda di 
60 , ed un piede nel punto , a cui é últi
mamente venuto 11 vafcello, defcrivete un 
arco; fopra i l quale delinéate i punti tro
vad colla fopraccennata regola, eperquel-
10 tírate la linea peí proíümo corfo , &c . 
Per eferapio: 

Tirare una linea da Settentrione a Mez-
zodl , come nel primo, come la lineaR M , 
fii- lT n0. 2. nella quale alTumete un pun
t o , come in A , per lo Porto donde fi ven-
ne ; poi da A delinéate i l primo cor ib e di
flanza , cioé Nord Nord Ouefl 68 , da A a B ; 
e peí fecondo corfo, colla corda di 6 0 , ed 
un piede in B , tírate Tarca T W , fopra i l 
quale per delineare i l proíTimo corfo Sud-
Sud-Oucfl 7 0 , offervate la regola data di fo
pra , cioe di prendere il numero de' punti 
fra i l punto oppofito ail 'ultimo corfo navi-
gato, e i ! punto ful quale voi flete per ve-
leggiar imraediatamente. La ragione della 
qual regola é que (la: í» da A a B i l voflro 
corfo é Nord Nord Ouefi , indi addietro da 
B ad A , dee per oeceíTua cfferc Sud-Sud-
E/t i l punto opporto ; e allora fe voi avefte 
da nav;gare Sud íopra Efl , egli dee eííer 
un punto alia, parte di Mezzodl o Sud di 
queila linea di Sud-Sud E j i , fe Sud , o Mcz« 
zodl, egli é duc punt i , e confeguentemen-
te i l proíTiaio corfo eífendo Sud Sud Oue/l, 
voi avete a delineare 4 punt i , fopra i qua-
11 difegnate 70 m i g ü a , da É a C , ed allo
ra i l voflro vafcello é in C : peí terzo cor
fo , fe da B a C é Sud Sud Oueft , poi ~ da 
C a B é Nord-Nord-Eji , ma i l prrffimo 
corfo eflendo E / i mczzu Nord., i punti fra 
Nord-Nord E / i , e E / i mcizo Nord , fono 
cinque punti e mezzo, e percib colla cor
da di 60 e un piede in G , tírate 1' arco 
X Y ; fopra i l quale delinéate cinque pun
t i e mezzo da X a Y , e per Y tírate la. 
Jinea C D , fopra la quale delinéate 90 
miglia da C a D : allora i l voflro vafcel
lo é in D . 

Nella flefla maniera nótate turto i l re
flo , come D E , che é Que/i-Nord Oueft 
mezzo Nord 7 0 , indi E F S"d 25 , poi 
F G , E / i mezzo Sud 45 ; poi finalmente 
G H , Sud 3 0 ) ch 'é T ultimo corfo. 

Cosí eflendo i l voflro vafcello in H , e 
i l Por-
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Porto , onde fi fice vela , in A , la lí-

A H 28 Éliglia , é la diílanza fatta 
buona j e Tangoio in A é quatíro punt i , 
cioé Sud-Ej'i , ma i l Porto, cui fi tende, 
efiendo Sud-Oueji 55, mertttelo da A a K , 
cd tilendo i l vafcello m H , la linea H K , 
6z miglia , é la diílanza dal vafcello al 
Porto ve río cui fi naviga 5 e i l ce río fi 
trova , col miíurare 1' ángulo in H , 71o 
4 8 ' , ovvcro Otiefl Sud Cueji pih d'un quar-
to verfo Occidente, &c. 

Per operare una TRAVERSA colle Tavcle 
di differenza di Latitudine e volteggiamento. 
— Qucft' é Tufo principale , cui íono de-
fíinate quelle Tavole ; e ti modo di ope
rare una Traver/a colle medcímie r é ugua-
le a\ migliore quanío ali 'eíattezza , ed é 
fuperiore in punto di fpeditezza. 

Fate una picciola Tavola con fei eolon-
ue , la prima peí cor íb j ia feconda perla 
diftanza , la terza per le volte a Setten-
trione, la quarta per quelle a Mezzogior-
no, la quinta per quelle a Levante, la fe-
fla per le voite a Ponente. Poícia tróvate 
la differenza della Latitudine e quella del-
le volte a ciafeun corfo, e metteteie nel-
íe lor propie colonne;, come quando ü cor-
fo é verfo Settentrione , mettefe la diffe
renza della Latitudine fotto 1! volteggiar a 
Settentrione, ovvero nella Colonna del Ses-
tentrione o Nord\ e quando i l corfo é Me-
ridionale , mettete la differenza di Latitu
dine neWa colonna del Mezzogiorno o Suá. 

I n oltre ? quando i l corfo é Oriéntale , 
mettete ií volteggiaraento nella Colonna d' 
Oriente o E j i ,, e quand' egli é Occidcnta-
Je, metteteio nella colonna d'Occidente o 
Ouefi , poi fom mando c i al cuna colonna per 
fe fteíTa, fottraete le colonne di Settentrio
ne e di Mezzogiorno , la minore dalla mag-
giore , i l refiduo é U volteggiamento a Set
tentrione, o a Mezzogiorno., faíto buono. 
Parimenti fottraete le colonne d'Oriente e 
d' Occidente, la minore dalla maggiore, i l 
refiduo é i l volteggiamenío oriéntale od 
©ccideniaie faíto buono : allora voi avete 
Ja differenza di Latitudine e volteggiamen
to data, per trovare i l corfo e la dií lanza. 

Ne í primo efempio, qul fopra fpecifica-
io 5 si primo corío é Sud-Sud-Eft 30 mi
glia , o due punti 30 miglia ; per cui io 
trovo la differenza di Latitudine 27 : 7 . 
0.ra ficcome i l corfo é UzSud e E / í c i o ^ 
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tra Mezzogiorno ed Oriente, ío colloco Ja 
mia differenza di Latitudine nella colonna 
di Mezzogiorno, e i l mió volteggiamento 
1 1 : 5 nella colonna d'Oriente 3 lalciando 
in blanco le colonne di Settentrione e d' 
Occidente. 

Poi peí fecondo corfo Ñord-E/i fopra 
Nordi o 3 punti 40 miglia , la mía dif
ferenza di Latitudine 33 : 3 ha da eífer 
coilocata nella colonna di Settentrione , s 
i l volteggiamento 22 : 2 nella colonna d* 
Oriente , perché i l corfo é tra i l Setten
trione e 1' Oriente. 

Poi i l terzo corfo eífendo Efl fopra Ncrd 9 
o fette punti , 25 miglia , io eolloco la 
mia differenza di Latitudine 4 : 9 nella cô -
lonna di Settentrione , e i l volteggiamento 
2 4 : 5 nella colonna d'Oriente. 

E cosí peí quarto corfo Nord-Nord-Efl t 
o due punti 44 miglia ,. io colloco lamia 
differenza di Latitudine 40 : 6 nella Co
lonna di Settentrione, e i l mió volteggia
mento 16 : & nella colonna d'Oriente ; pcv-
feia íommando ciafeuna colonna la fom-
ma della colonna per io Settentrione é 78^: 
8 , e la fomena della colonna per lo Mez
zogiorno é 27 : 7 , i l che fottratto dalla 
fomma fettentrionale 7 8 : 8 , il ref iduo5i: 
1 é la differenza di Latitudine fatta buo 
na , la qual é fettentrionale, perché ü nu
mero fettentrionale era i l maggsore. 

D i nuovo , ia fomma della colonna Ár 
Oriente é 7 5 : o , i l che, perché non v 'é 
fomma. occidentale da fottrarne, e la diffe
renza o volta oriéntale fatta buona . C031 
voi avete la differenza di Latitudine 51 ' 
1 , e la volta oriéntale 75 : o data , per 
trovase il corfo e la di (lanza ; e fcbbcnc 
non potete trovare nella Tavola T efatto 
numero di 5 1 : 1 , e 7 5 : o infierne, purs 
tróvate i l piíi vicino che potete , i l quale 
é 7 5 : 4 , e 5 0 : 9 ^ fopra cui nella fom-
mita voi tróvete te 3 4 gradi per lo corfo y 
c h ' é Nord E j i fopra Nord oP 15' verfo 
Oriente, e la diftanza 91 miglia. 

TRAVERSA, nella Legge Inglefe , Tra* 
verje, denota la ripulfa o negazione di qual-
che materia di íatto , allegata da íaríi ia 
una dichiarazione, o piato j fopra, di cli£ 
F altr.a parte venendo e foílenendo che €ih 
fu fatto,. fi entra in p roe efl o per la caufa 
per procederé alia deciüone o fentenxs * 
Vedi IssuEj e T a i AL. 

La 
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l e parole formali d1 una Travetfa fono 3 

lic]la Le^ge Franzeíc , fans ceo , in Latino , 
abfque hoc; c m Ingle íe , withoutíhat , cioé 

^Una^rí ípof ta ' , ÁicetVeJi ( parlando di j5/7/x 
di C3nce!leria ) é queíia che i l reo piati-
fce o dice davanti a Giudici per evitare 
¿I ¿¡¡I o azione dell'Attore , per confeffio-
ne e sfuggiraento, ovvero per negazione e 
traverfamento deile parti materiali ddla me-
defima . Una replica é la rifpofta dell' at-
tore alia rifpoüa del reo, che deeafferma-
re e profcguire i l fuo bilí , e confeffare e 
sfuggire , negare , e t-mverfare la rifpofla 
del reo. Vedi BILL. 

£v millo quel piato , che non traverfa , 
né confeffa i l titolo del l 'At tore , &c. Ogni 
materia di fatto allegata dall' attore , puo 
e líe re traverfata dal reo , ma non gia la 
materia di Itgge, o cib c h ' é in parte ma
teria di legge , e in parte materia di fat
to •, né un atto ( record) puo eíTer traver' 
fato, come quello che non fi dee giudicare 
da un Jury , cioé da' Giura t i . 

Se una materia viene efpreflamente piati-
ta neü' affermativa , che ha un' t-ípreíla rif
pofta nella negativa , niuna traverfa é ne-
ceflaria , entrandovifi fufficientemente in l i 
te : parimente , quando i l reo ha dato una 
particolar rifpofta nel fuo piato a tu t t i í 
punti materiali contenuti nella dichiarazio-
rse , egli non ha bifogno di prendere una 
traverfa \ perché quando fi é rifpofto alia cofa , 
non v 'é bifogno d'altra negazione oripulfa. 

TRAVERSA di un accufa o denuncia ( 0/ 
an indltement cr prefentement ) é i l contra
diré o negare qualche principal punto del-
!a medefima, e entrara fopra in l i t e . Ve-
di ' lNDICTEMENT , O DENUNZIA , e PRESEN
TE ME NT . — C o s í , in una denunzia con-
tro una perfona per una Orada maeftra 
inondata dall'acqua, per mancanza d'aver 
nettato un foffo, &c . queñi pub traverfar 
la materia , con allegare che quella non é 
ftrada maeftra, o che i l foífo era baílevol-
ríitnte neíto ; o egli pub traverfare la cau-
ía-> cioé , con allegare ch' egli non ha i l 
terreno^ o ch1 egli e coloro, i cui beni , 
&c. non hanno ufato di nettare i l foífo. 
*'L R̂"A,VERSA ^ un Offi"0 •> ^ ^ i l provare, 
che un' inquifizione fatta di terre o beni é 
diftcttivás* e non fioceramente fatta. Vedi 
G r f í C J O , c ÍKQUISIZIO .NE. 

Tomo Vll l , 
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Neffuno traverfera un oficio , s' egli non 

pub fare a fe medefioio un buon diritto 
e t i to lo : e fe uno é ammeífo & traverjare na 
oficio, quefta ammijfione áslh parte alia tra
verfa fuppone, che i l titolo fia in l u i , oal-
triraeote egli non avea caufa di traverfa. 

TRAVERSA , o sbana , Traverje^ fi ufa 
talvolta nell' Araldica Ingle fe , per una parti-
zioned'unoScudo, della figura rapprefentata 
nella T^v . Arala, fig. 90. che fi divifa partí 
per pal, traverfa*, argento e vermiglio. 

Tegole di TRAVERSA . V . l'art. TEGOLA . 
TRAVERSA, in ínglefe , Tranfom, nella 

Fabbrica, quel pezzo che fia incaífato a tra-
verfo d' una fineftra doppia. Vedi FINESTR A . 

TRAVERSA, fra i Matcmatici, denota la 
girella d'una baleftrina ; ovvero unmembro 
di legno fittole attraverfo, con un quadrato 
su cui egli sdrucciola, &c. Vedi GIRELLA 
( Vanes ) e BALLESTRINA . 

TRAVERSA, Tranfom , in un vafcello , é 
un pezzo di legno , che fta attraverfo alia 
poppa , tra quei due pezzi efterjori di quefta 
che fanno la larghezza del navilio, diretta-
mente folto la porta del magazzino di pol-
vere . — Vedi Tav. Vafceli. fig. 2. n. 109. 

T R A V E R T I N O , pictra viva, di bian-
chezza fimue al marmo , mafpugnofa; che 
aitrimente fi dice Tiburtino, e Tebcrtino . 

T R A V E S T I T O , in Inglefe TRAVESTY , 
dal Franzefe traveflir, traveftirfi , maícherar-
í 1; un termine, che alcuni Autor i moderni 
hanno introdotto nella Poefia \ e fi applica all ' 
atto di sfigurare un Autore , o di tradurlo in 
uno ftile e modo diverfo dal fuo proprio ; i l che 
rende cofa difficile i l conofcerlo. V . PARODIA. 

G. Battifta Lalli ha travefitto V i r g i l i o , o 
lo ha convertito in verfo Italiano bu ríe feo. 
Scarrone ha fatto lo fteflb in Franzefe, e 
Cotton e Phillips in verfo Inglefe . Vedi 
BURLESCO. 

Caftalio é aecufato di aver traveflito la 
Bibbia, a caufa della differenza d'aria e di 
ftile fra la fuá verfione e 1'origínale. 

T R A V I C E L L T , o correnti-, in Inglefe , 
rafters j nella Fabbrica .• certi pezzi di le
gno , i quali fiando appaiati a due a due 
fopra la trave del colmo , s' incontrano i n 
un angelo al!a cima , e formano i l íetto 
d'un edificio. Vedi TETTO . 

E' regola nell' Architettura , che ni un 
travicello Üia piu lontano di dodici pollici 
F uno dali 'al tro. 

O o o Per 
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Per le grandcize o mifure de' travicclll , 

fi é provveduto per At to di Parlamento , 
che i travicelli principali lunghi da 12 pie-
d i , e 6 pollici finoai4piedi , e 6 pollici , 
fien o larghi chique pollici in cima, e otto 
in fondo, e groííi 6 pol l ici . — Quelii che 
fon lunghi da 14 e 6 fino a 18 e 6 , abbian 
ad diere larghi 9 pollici al piede , 7 in 
cima, e 7 groíii . — E quelli da 18 e ¿> 
íino a 21 e ó , fieno larghi dicce pollici al 
p i é , 8 in cima, e 8 groíTi. 

I travicelli femplici , lunghi 6 piedi e 6 
pollici , fieno 4 6 3 pollici nel lor qaadra-
t o . — Quelli che fono lunghi cito piedi 
debbon e fíe re 4 | - , e 3% pollici , quñdr4 . 

T R A U M A ! ICA , T P A T M A T I K A , 
Vulmrary , o medicamenti buoní per fanar 
le ferite . Vedi VULNERARIO , c AGGLU-
TINANTE. GUARIRÉ ( healing ) , CONSO-
LIDAZIONE &c. 

T R A Z I O N E , TRACTIO, il tirare; l'at-
to di una potenza movente, mediante cui 
i l mobile vien portato piü vicino al mo-
vitore; detto anche attrazione . Vedi AT-
TRAZIONE. 

T R E A S U R Y , Teforeria . Vedi TESO
RERÍA . 

T R E B E L L T A N I C A , o Quarto TREEEL-
IIANO, neüa Giurifprudenza Romana , un 
diritto fpettante ad un ere de iñituito per 
teftamento. Se i l teftatore , dopo di avere 
ñabilito un erede pieno e genérale, confu-
mava, e difponcva tu t t ' i fuoi eífetti in le
gan ; ovvero s ' egüandava ultra dodrantem^ 
oltre i tre quarti de' medefimi; in quel ca
fo permettevafi all' erede di. levare e rite-
nere per fue proprio ufo una quarta parte 
de' legati . — Queño fi chiamava la Trc-
bellianica. 

I n fimil guifa, fe i l teftatore incaricava 
i l fu o erede d' un fidecomraeífo , e di r i -
mettere l'eredita ad un altro ; in tai ca
fo , 1'erede poteva eguaimente ritenere i l 
quarto di tuíta la fucceffione , affinché la 
qualita di erede non ven i fíe a reliare in-
teramente vana ed infruttuofa. 

T R E D E C I L E . Vedi 1'artic. ASPETTO , 
T R E G U A , * TREUGA, una foípenfione 

d'armi ; ovvero una ccífazione d'oíiilitadi 
fia due Partiti in Guerra. Vedi Sos PEN
SIONE , ed ARMISTIZIO. 

* La parola, fecondo Menagio, &c.vie
ne dfíl Latino, treuga , che fignifica lo 
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fteffo; e che Oafanuova fa derivare dal 
Tedefco trave o treve, che fignifica 
cía . Quindigli Ingleft la chiamano Truce. 

Le Tregüe fi conchiudono fovente fra' 
Principi , in ordine di venirne ad una Pace. 

Le Tregüe di molti anni fervono in luo-
go di Trattati di Pace fra Principi , le cui 
differea/e non fi fono ancor potute intera-
mente aggiuftare. Vedi TRATTATO. 

TREGUA di Dio, Treuga t)ei, é unafra-
fe famofa nelle Storie deli 'undécimo Secó
lo , ailor quando i diíoniini e licenze del-
le guerre prívate fra Signori e famiglie par-
ticolari obbügarono i Vcícovi della Francia 
a proibire tali violenze entro certi tempi, 
fotto pene canoniche . 

Quefli intcrvalli fi chiamavano Treuga 
De i , Treve de Dieu , cioé Tregua di Dio; 
frafs frequente ne'Concilj da quel íempo 
in qua . 

I I primo regolamento di quefta fpezie fe-
gui in un Sinodo celebrato nella Diocefi 
d'Elno in Roffiglione , Taono 1027 , ove 
fi decreto, che per tutto quel Contado niu-
na perfona pote fie attaccare i l fuo nemico 
dali' ora di Nona in Sabato fino a quella 
di Prima in Lunedi , affinché la Domeni-
ca poteííe avere i l fuo convenevole onore: 
che neííuno attaccaífe , in verun tempo , 
un Sacerdote religiofo che difarmato paífeg-
giaífe , né alcuna perfona che andaífe alia 
Chiefa , o da quefla fen ritornaífe, o paf-
feggiafi'e con donne: che neífuno srdifie at
taccare una Chiefa, o alcuna cafa entro lo 
fpazio di tren ta paífi all'interno di quella. 
— 11 tutto fotto pena di feomunica , la 
quale , alia fine di tre mefi , fi converti-
va in anatema. 

T R E M E N T I N A , TEREBINTINA , una 
forta trafparenre di ragia , che fcola natu
ralmente , o per incifione , da varj alberi, 
untuofi e refinofi — come i l terebinto , 
lá r ice , pino, abete, &c. Vedi RESINA. 

Si. difiihguono varié forte di trementine ; 
come quella di Chio , quella di Venezia , 
quella di Bourdeaux , quella di Cipro, di 
Strasburgo, &c. 

La trementina di Chio , o Scio, ch 'é la 
fola vera e legittima forta , e quella che 
da la denominazione a tutte 1'attre, é una 
refina bíanchiccia , che tira un poco al 
verde , aflai chiara ed un poco odorífera; 
tratta per incifione da un albero detto te

re-
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blnthus, aíTai comune in queli ' lfola, co- rae ale fí prefcrive ne' malí de'polraoni y 

e di petto : ma é famofiííima per netrare 
i paíiaggj orinar) , e come tale prefcritia 
nelle oflruzioni delle reni , nelie gonor-
ree, &c . 
7 Olio di TREMENTINA. . — V i fono due 
forte d'olj tratti dalla trementina per di-

me anche in Cipro , ed in alcune partí 
della Francia e della Spagna. 

La refina fi dee fcegliere di foiida con-
fiftenza ? quafi fenza fapore né odore , e 
niente affatto tenace , i l che la diftingue 
dííla trementina faifa di Venezia, la quale, 
comunemente a quella fi foftituifee, edha i l i üaz ione ; i i primo blanco , il fecondo rof> 
un odor piu vivace , un fapore amaro , e 
molto s atíacca alie d i ta . — Quefla tre-
mentina di Chio é fenza- contradizione la 
migiiore ; ma la fuá ícarfczza é caufa ch' 
ella é poco in ufo. 

La trementina di Venezia é falfamente 
cosí detta ; perché, febbene v' era della tre
mentina , che anticamente ve ni va da Ve
nezia , puré quella che ora ha tal neme 
viene dal Delfinato . — Ella é liquida , 
della confiíknza d' uno fciloppo fpcffo , e 
bianchiccia, e ftilla fpontaneamente, o per 
iocifione, dall'albero detto lance , princi
palmente nel bofe o di Pilatze. 

Quella, che rtilla naturalmente r detta da' 
paefani bijon , é una fpezie di balfarno , 
non inferiore in virtu a quello de! Perú , in 
iuogo del quale vien egii íbvente foílituito . 
— Quella tratta per incifíone , dopo che 
i ' albero ha ceíTato di fpontancamente fom-
miniftrarne, é di notabile ufo in varíe ar-
t i ; e di queüa appunto fi fa anche princi
palmente la vernice . Vedi VERNICE . —• 
Si dee fcerre blanca e trafparente , e por 
cura che non fia ftata contraíFatta con olio 
di trementina. 

La trementina di Bourdeaux é bianca 
e fpeíía come i l melé.. — Ella non iftilla 
dall' albero nel la maniera , che ci viene man-
data i ma é propnamente una compofizio-

cui r fra gli altri ingredienti, v ' é ne , 
una forta bianca e dura di refina detta ga-
Upot. Vedi PECE . 

La trementina di Strasburgo r ch' é ü p r o -
dotto dell'abete o abezzo , é quella ebe pin 
comunemente fi adopera in Inghilterra; e 
fi preferí lee da quella gente a quella di 
Venezia , dalla quale n ' é díihnta peí fuo 
C0W verde T odor fragranté T e fapor di 

^ i ufi della trementina nelia Medicina 
fono umumerabili . Ella é un gran vulne
rario , e molto detergente ,. e come tale 
vien preferitta in afceííi , ed ulcerazioni , 
&.c> Ella promove la fpettoraüom j e co-

f0 5 ambi áimati come balfami atti a cu
rar le ferite, i pedignom , &c. Ma eglino 
fono si poco ufan dagli loglefi , che non 
é cofa facüe di averne in quel paefe. 

Cib che iv i comunemente fi vende col 
nome $ olio di Trementina, od olio etéreo, 
non é altro che una diitillazione del fuc-
co refino ío deil1 albero, frefeo a mil u ra che 
vien raccolto. -—Si adopera con buon fue-
ceíío nelia cura di ferite verdi, o non ma
tute, come anche da pittori , manifcalchi, 
&c . — Per eífer buono , egli dee eífer chia-
ro e bianco come i ' acqua , d'un odor for
te e penetrante, ed a (Tai infiimmevoie. 

T R E M O R E , e TREMÍTO, nelia Medi
cina , un male ch ' é ftretto párente della 
Convulfiane, e in cui v ' é qualcofa di mo
to o feotimento convu'(iva , che a.compa
gua un voiontaria o natura! movimenco . 
Vedi CONVULSÍONÍE e PARALISFA . 

Si trova, che fouente il t r e m a r e nafceici 
feguito delle piíi violenti paíEoni, partico-
larmente della collera , crápula , lafcivia , 
&c . ma quelV é accidéntale e t raní i tono. 

Talvolca un tremare é fo^getto a dege
nerare in altri mali peggion , cioe ta pa-
ralifia , apopleffia , letargo , fp^limo, &c. 
Negli uomtni vecchj egii é incurabile. Ve* 
di TREPIDAZÍONE . 

I l medicamento comunemente adoperato 
ne' tremori , ed altre malattie de' nervi , 
foíto i l nome di goccie o lagrime paraliti-
che , non é altro che fpínto comporto di 
ípigo. I I modo piu profpero di farne ufo , 
fi é col préndeme 30, o 40 goccie due o 
tre volte al giorno, fatte goccíolare íur un 
pezzo di pane di zucchero , o fur un na* 
di pane ordinario. Si fuppone, che inque-
flo modole partí le piíi fpiritoíe ed effi-ací 
s'aprano dnettamente la ihada pe' nl i 'v l 
del palato t &c. fenza foggiacere ú corfo 
della circolazione , come diceíi ch fucce-
da, quando fi prendono in un veicolo liqu ido. 

TREMORE del cuore. yedi i'articolo PAL" 
l > I T A Z I O i S E . 

O o o 2 T R E N -
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T R E N G I . Vedi THRENGT. 
T R E N O d1 artiglieria , include i groíli 

cannoni ed altri peizi d' artiglieria , che ap-
partengono ad un Efercito in Campagna . 
Vedi CANNONE , ORDNANCE , ARTIGLIE
RIA, &c. 

T R E N O D r A , THRENODIA , ima can-
zcne lúgubre , o fúnebre. Vedi FUNER ALE. 

T R E N T A L E , TRIGINTALE , o TRI-
CENNALE , Trentina , un Officio Romano 
per gli M o r t i , confiflente in tren ta Me fíe, 
recitate per trenta giorni fucceffivamente 
dopo la raorte della perfona. 

I I Trentale é cosí detto dall' Italiano , 
trenta, triginta . —- Egli é menfovato , in 
Inghilterra , anno primo Ed. V I . E t voló, 
& ordino , quod executores mel ordinant jen 
crdinare faciunt unum Treníai pro falute 
anim¿e mece. 

T R E P A N U M , i n Chirurgia. V.TRAPAÑO. 
T R E P I D A Z I O N E , nella Medicina, un 

tremore , o tremito de' nervi e membri 
^el corpo. Vedi TREMORE. 

I I primo fintomo di rabbia ne' cani é 
una trepidazione de' membri , &c . Vedi 
IDROFOBIA. 

TREPIDAZIONE, nell' Aftronomia antica, 
denota una librazione deli'ottava sfera; ov-
vero un moto, che i l Si íkma Tolemaico at-
íribuifee al Firmamento, per ifpiegarg cer-
í i quafi ¡nfeníibili cangiamenti e moti of-
fervati nell' aííe del Mondo; col di cui mei-
20 le latitudini delle flelle áffe vengono ad 
effere gradualmente cangiate , e pare che 

T Eclittica s' avvicini reciprocamente , pri
ma verfo un Polo , c poi ve río l 'alíro . Ve
di TOLEMAICO , &c. 

Queflo movimento íl chiama anche mo
to della prima librazjone . Vedi LIBRAZIO-
ÜNE , e TITUBAZIONE . 

TRESPASS, nella Legge Inglefe . Vedi 
TRASGRESSIONE . 

TRESPOLO , arnefe di tre piedi , una 
i a l l ' u n capo, e duedall' altro , fopra il qua-
i e fi pofano le menfe. 

TRESSURE , ncir Araldica Inglefe , i l 
diminutivo d'un orlo, uíualmcnte fuppoílo 
effere la meta della iarghexza di qirefio. Ve
di ORLO . 

Si portad'ordinario fiorito, e contra-fiori-
t o , flor y , e comer flory • e t alvo! ta doppio , 
-come ñeila Tav. Arald, flg 85 •, e talvolta 
t r i l l o , 
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T R E T , ncl Ccmmercio Inglefe , usía 

detrazione fatta per lo guafío, o pella poU 
veré , che viene a melchiarfi nelle mercan, 
zie ; che é fempre 4 libbre in ogni pefo di 
I 0 4 l i b b r e . Vedi TARA . 

T R I A prima i fra i Ch imic i , i treprit^ 
cipj ipoftatici, cioé fale , zolfo , e mercu
r i o , de'quaii , foftengono eíii , che tutt' i 
corpi fíeno primariamente fa t t i , e ne' quali 
quefti tutt i fi ftimano rifolvibili mediante il 
íñoco . Vedi PRINCIPIO ed ELEMENTO-, 
Vedi anche SALE, ZOLFO , e MERCURIO. 

T R I A C A , nella Farmacia) &c. Vedi 
TERIACA . 

Acqua di TRIACA, Acqua Thcriacal'n , 
Vedi ACQUA. 

T R I A D E , TRIAS, T P I A 2 , un termi-
ne alie volte ufato per una T r i n i ta . Vedi 
TRINITA' . 

TRÍADE Armónica , Triar Harmónica , 
nella Mufica , un comporto di tre íuoni ra
dical! , fen-títi tut t i iníierae ; due de'quaii 
fono una quinta ed una terza fopra l ' a l t ro , 
ch ' é la nota fondamentale . Vedi CONCOII-
DANZA , &C. 

La Triade k propriamente una eonfonan-
za formata d' una terza e d' una quinta ; la 
quale , col bailo , o fuono fondamentale , 
fa tre termini differenti, onde i l nome tria.-
de. — Quello di armónica le vi en dato, 
fenza dubbio, per quella maravigliofa pro
prieta della quinta, che divide fe Üeíía na
turalmente in due terze, árabe ecceilenti, 
e perfettnmente armoniche ; di modo che 
quedo folo fuono, diíporto fra due a l t r i , fa 
due terze in una volta , e per coníeguenaa 
una doppia armenia. Vedi QUINTA . 

Quindi é , che in un Trio , particolarmen-
te , querta concordanza viene preferí ta a 
quella, che divide i'ottava in una quinta e 
una quarta : poiché qui , fe v' é una concor
danza da una banda , evvi una difeordanza 
dali' altra ; in luogo che nel primo cafo i ' 
armenia é perfetta da ambe le parti. 

Deitre fuoni, che compongono la tria de 
armónica, i l piü grave fí chiama la fonda
mentale ,, o // baffo ; i l piü acuto, cice quel
lo che fa la quinta, e che termina la con
cordanza alio 'nsir , íi chiama f efelufo , o 
il piü alto fuono e queüo , che divide la 
quinta si piacevoimeníe in due terze 5 ^ 
chiama medio armónico. 

La diviriotieT della quinta in due terze fi 
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pub fsi'e i n '̂JE ROOÍLT J ^ 5 ^ A r m ó n i c a 
mente s quaudo la terza raaggiore é la pi i i 
ba í ía e la minore di í b p r a , nel qual cafo 
h 'triade é pe r í e t t a e natura'e . 

2. A r i t m é t i c a m e n t e , quando la íerza m i 
nore é la piu baíía , e la raaggiore di fo-
pra; nel qual cafo la tríade é imperfetta e 
p lana . Entrambe fono buooe j ma F u l t ima 
íi dee ufar di ráe lo . 

T R I A L , nella Legge Inglefe , denota i ' 
efame di una caufa , o c i v i l c , o c r i m í n a 
le , fecondo le leggi del Regno , davanti un 
Giudice competente. V e d i PRO VA , & c . 

V e n ' ha d i diverfe for te ; po iché , e.gr. 
le materie di fatto debbono effer efam'mate 
da' G i u r a t i , Jarors; le materie di legge dai 
Giudice ; le materie di r icordo dal Ricordo 
iriedefirtio. Vedi JURY, GIUDICE , JUSTI-
CE, RICORDO, &C. 

U n Lord del Parlamento , aecufato di tra-
d i m e n t ó o d i fe l lon ia , fara efamlnato ( tried ) , 
fenz' aicun giuramento , da1 fuoi Parí , fo-
pra i l ior onore e fedelta ; ra a in appella-
r ione , fu l l ' i lianza di qual í iHi fuggetto , fa-
ranno efamínati per bonos Ó' legales homi-
nes . Ved i PARÍ e APPELLAZIONE. 

Se un antico patr imonio viene pia t i to co
me appartenentc ad un Feudo o Signoria , 
ed é negato , que í lo íi efaminerh dal Ricor
do di Domssday . V e d i ANCIENT demesne. 
e DOMESDAY. 

Baí la rd ig ia , feomunica , legi t t imazione 
di ma t r imonio , ed altre materie Ecclcfia-
í l i c h e , í a r a n n o efaminate colla certificazio« 
ne del Vefcovo . Ved i BASTARDO, &C. 

A van t i l5 efame , o trial, i n un cafo c r i 
m í n a l e , íi fu ole dimandarc al delinquentc , 
i n che modo egli vuol eííer efamlnato ; i l 
che era anticamente una quifHone aíTai per
t i nen t e , benebé non fia tale adeífo j poiché 
v ' crano per Faddietro varj modi di trial , 
cioe per hattle, ordeals f e jury . V e d i OR-
DALIUM, e JURY. 

Quando i l d e l í n q u e m e rifpondea , da D i o 
e dalla fuá patria , egli facea vedere , che 
fceglieva d i effer efaminato da' Giura t i . — 
M a non v' é al prefente a'tro modo d i 
vñal . •— Quedo fi chiama puré trying per 
pais , per patriam. 

Circa 1'antica maniera di efame , o trial, 
per combatt imento , e Aífvfa grande. V e d i 
COMBATTIMENTO , DüELLO , ASSISA , 
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T R I A N G O L A R E , Compajfo, é que l lo , 

che ha tre garabe o piedi , e mediante i l 
quale íi leva qualfifia triangolo in una v o l -
í a ; a í íai ufato nella co í t ruz ione di mappe , 
g l o b i , & c . Ved i COMPASSO . 

TRIANGOLARI Nunuri, fono una fpezie 
di numeri p o l i g o n i ; t í fendo le fomme delle 
progreffioni aritmetiche , la diíFerenza de' 
cui t e r m i n i é i . V e d i Numero POLÍ
GONO . 

C o s í —- Della progreffione a r i t m é t i c a 
1 2 3 4 5 6 fono fo rma í i i numeri trian
golari 1 3 6 10 1 5 2 1 . 

TRIANGOLARE Quadrante , é un Settore 
guerni to d1 un pezzo fciolto , con cui fi vie
ne a farlo un triangolo equ i l á t e ro . V e d i 
SETTORE. 

I I Calendario é graduato su quefto, col 
luogo del Solé , fuá declinazione , ed altre 
linee u t i i i j e col l ' ajuto d' una cordelia e d' un 
p iombino , e delle uivi f ioni g r adúa t e ful pez
zo f c i o l t o , fi pub farlo fervire da Quadran
te . V e d i QUADRANTE. 

Scala T i n ANGOLARE a lurnnea . V e d i 
S e A L A . 

T R I ANGOLARE, Triangularis , nel l ' A n a 
t o m í a , « n nome dato a due mufeoli , r i f -
petto alia lor figura. V e d i MUSCOLO . 

I I Triangularis peñoris , i l quale ha ta l -
vol ta l 'apparenza di tre o quattro mufeo l i 
d i f i i n t i , nafce dalla parte interiore del lo jier~ 
num , e fi implanta nclle car t i lagini che 
unifeono le quat t ro pm baffe cofie veré al
io Jhrnum. 

L ' azione di que í lo mufeolo é aííai o fe l i 
ra , po iché si T originazione che 1' inferzio' 
ne fono i n parti , che non fono m o v i b i i i , 
fuorché infierne . I I D r . Drake conghiet tu-
ra , ch1 egli poíía fervire a formare l ' i ncur -
vazion neceífaria del lo jhrnum , e colla fuá 
troppa tenfione ne' fanciulü , raeture le car
t i l ag in i fono m o l l i , poíía cagionar queila 
m ó r b i d a acuminazione dello Jternum , la qua
le fi vede in fanciui l i che ion foggetti alia 
rachitide . *— A l t r i fuppongono , ch' eg l i con-
tragga la cavila del torace nella efpira
zio ne . 

Triangularis lábil . V e d i DEPRESSOR la-* 
bii fu per ior is . 

T R I A N G O L O , neíla G e o m e t r í a , una 
figura comprefa fotto tre linee , o latí , la 
quale per con í eguenza ha tre ango l i . V ide F I 
GURA e ANGOLO. 

Se le 
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Se le tre lince, o latí , del triangolo fo

no tutte rctte, fi dice ch 'egü é un trian
golo piam o rettilineo * Vedi PlANO e RET-
TILINEO. 

Se tutt ' t tre lati del triangolo fono egua-
l i ( come A B C , Tav. Geometria j fig. 68. ) 
íi dice ch* egli é equilátero. Vedi EQUILÁ
TERO . 

Se folamente due de* lati del triangolo 
fi no eguaii ( come in D E F , fig. 69, ) 
íi chiama triangolo ifofeele , o equicrurale . 
Vedi ISOSCELE, &c . 

Se tutt* 1 lati del triangolo fono ineguali 
V uno ail' altro ( come in A C B , fig. 70. ) 
íi dice che i l triangolo é fcaleno* Vedi SCA-
LENO . 

Se uno degli angoli,. come K , {fig. 7 1 . ) 
di un triangolo ) K M L , é un angolo ret
í o , íi dice che i l triangolo hrettangolo. Ve
di RETTANGOLCK 

Se uno degli angoli , come N , {fig. 72. ) 
¿ ottufo, fi dice che il triangolo é obtufan 
gol are, o ambligonio . Vedi AMBLIGONIO . 

Se tuttt gli, angoli fono acuti, come in 
A C B (fig.ótt.y Ci dice che i l triangolo é 
acutangolare , ovvero oxigonio . Vedi ACO
TA NGOLO, e OXYGONIUS. 

Se. le tre linee del triangolo fono tutte 
curve,, fi dice che \\ triangolo é curvilineo * 
Vedi CURVILÍNEO .. 

Se ale uno de' latí é retto , e gli altri 
curvi , fi dice che i l triangolo é mifltlineo. 

Se i lati fono tutt i archi di gran circoli 
dellaSfera, fi dice che i l triangolo é sfen-
co. Vedi SFERICO triangolo. 

TRIA NGOLI fimdi Vedi i ' articolo Si-
MILE. 

JBafe ¿Tatf TRIANGOLO . Vedi BASE. 
Canone del TRIANGOLO . Vedi CAÑONE. 
Cambe aw-TRÍ ANGOLO . Vedi CAMBE l 
Ccjiruzione d i TR 1 ANGOLI . — 1.. Due 

í a t i , come A B , e A C , 73. eífendo da-
t i in numeri , o altrimentev infierne colla 
quantitk" de!!'ango'o intercetto fra loro r 
A ; per cofiruire un triangolo- •—> aífumete 
A B come una bafe ; e in A fate i ! dato 
angolo : full'aítra gamba delinéate l'altra 
linca data A C , finalmente y tirate B C : 
allora A B C fara i l triangolo richie-ílo . 

Quindi , tííendo determmatr due lati coll' 
angolo intercetto , tutto i l triangolo é de-
terminato. —Per i i che, fe in due trian-
gdi A C B , e ac b, a A i ab-. ac-.x 
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A B : A C , i triangoli fono deíermínati nel-
la fie fia maniera, e fono percib fimili; con-
feguenteraente c ~ C , e bzz: B , a b : b c : i 
A B : B C , &c. 

2. Tre l a t i , A B , B C , e C A , fig. 6%. 
eífendodat i , ogni duede'quaii, come A C , 
A B , prefi infierne, fieno maggiori del ter-
zo'y per cofiruire un triangolo. — Aífume
te A B per bafe ; e da A , coll'intervallo 
A C , deferivete un arco 7 ; e da B , coll' 
intervallo B C , deferivete un altro arcox: 
tirate le linee rette A C , e B C . Cosí é 
coftrutto i l triangolo . 

Quindi , ficcome d'ogni tre date linee 
rette, non íi pub cofiruire che un foltrian
golo ; col determinare i" tre l a t i , fi. deter
mina tutto i i triangolo. 

Per i l che , fe in due triangoli A C B , 
ed acb {fig. 7 3. ) A C : A B : : a c . ab , 
A C : C B : : ac : b c\ i triangoli fono deter-
minati nella fie fia maniera , e confeguen-
temente fono l imi l i j e percib reciprocamen
te equiangoii . 

3. Una linea retta , come A B , e due 
angoli adiacenti A , e B , i quali , prefi in
fierne, fieno mmori di due retti , eífendo 
dati i defenvere il triangolo A B C . —-Sul
la data linea A B fate i due dati angoli A , 
e B : continúate i lati A C , e B C , fin
ché s'incontrino. in C . Allora A B C fark 
i l triangolo ricercato . 

Quind i , un lato e due angoli eífendoda
t i , . tutto i l triangolo é determinato. —Per 
i l che, fe in due triangoli A = a , e B ~ ¿ , 
i triangoli fono determinad nello fie fio mo
do, e pe re ib fono fimili.. 

Mifurazione de TRIANGOLI» — Per tro
vare Varea d'un triangolo , moltiplicate ia 
bafe A B , fig-J^t- per l ' altitudine Q d \ la 
meta del prodotto é l * área del triangoh 
A B C . 

Ovvero cosí: moltiplicate la meta della 
bafe A B per P altitudine C ovvero P ia-
tera bafe per la mctkdeU'altitudine i l pro-
dotto é V área del triangolo.. 
K.gr. A Br= :342 A 6 = 342 f A B = i 7 r 

C « á = 234 ~ C D = 117 C d — z^ .̂ 

136a 
102(5 
684 

2394. 
342 

342 

684 

342 

2 ) 8 0 0 2 8 ( 40014 40014 

fono come 40014 
Ovvc* 
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Ovvero i Varea d'un trlangolo fí ba coll' 

uniré infierne tutt ' i tre i a t i , e préndeme 
la meta deila íbmma i e da quetia mezza 
fomma , fottraendo ciafcun !ato feparataínen-
ve e rnoltiplicando quella mezza fomma e 
j j refíduo continuamente i ' uno nell' altra, 
ed eftraendo la radice quadra de! prodotto. 

Quindi , i . Se fra la ba íe , e Ja metadell' 
altitudine; o fra i 'ahitudine, e la meta del-
la baíe , fi trova una media proporziooale \ 
ella fara i l lato d'un quadrato eguale al tñ-
angelo. 

2. Se Varea d'un triangolo fi divide per 
la meta delia bafe , i l quoziente é i 'aki tu-
dine . 

Proprietadi de* TRIANGOLI piani. I . Se 
in due triangoli A B C , tá a b c ( fig.JS- ) 
i ' angelo A é ; e i latí A B ~ a b, ed 
h C z z z a C ) aliora i ! lato E C íará ~ be , 
e 1'angelo C ~ c , e B ~ ¿ ; e percib gU 
interi triangoli íaranno eguali e fimili. 

2. Se un ¡ato d' un triangolo A B C ífig-75-) 
íi continua fino a D , f angelo erterno D A B 
fara piu grande che 1'uno o V ai tro degli an
gelí inferni oppofti B , o C . 

3. In ciafcun triangolo, i i lato il piu gran
de é oppoíio al piu grand'aogoio, e i l mí
nimo ai m í n i m o . 

4. In ciafcun triangolo, ogni due lati pre-
fi infierne fono piu grandi che i l terzo. 

5. Se i due triangoli, i varj lati deii, uno 
fono r.iípettivamtnte uguali ai lati dell' al-
tro , gli angoii íaranno paiimente liípetti-
vamente uguali i e per coníeguenza gh in
teri triangoli egaali e fimili. 

6. Se quaiche lato , come B C ( f i g - j ó . ) 
& un triangolo A C B vien continuato fino a 
D , f angelo cllerne D O A fara eguale ai 
due angoii intcrui oppoíH y e z picfi in íkme . 

7. In ciafcun triangolo , come A B C , i 
tre angoii A , B , C , prefi infierne ,.fono 
cguali a due angoii r e t t i , ovvero 180o, 

Quindi , 1. Se il triangolo é rettangolo , 
come M K L ifig.71. ) i due angelí obbli-
qui M e L , pieíi infierne, fanno un ange
lo retto, ovvero 9 0 o ; e percib fono mezzo 
tet t i , fe i l triangolo é i fe ícele . — 2. Se un 
angelo d' un triangolo é obbliquo , gli altri 
ûe prefi infierne fono parimente obbliqui. 

3. I n un/rw?2¿o/o equilátero, ciafcun an-
§olo é óo0. —• 4. Se un angelo d1 un trian
golo viene fottratto da 180o, i l refiduo é la 
íoíiiíua degli altri duej e fe la fomma di due 
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e foítratta da 180? , i l refiduo é il terzo . 
—-5.Se due anguii d1 un triangolo (ano eguali 
a due d' un al tro , o infierne , o feparata-
mente, i l terzo dcíl 'uno é parirnente egua
le al t e ñ o dell'altro . — ó. Ponhé in un 
triangolo ifofcele D F E (fig. 6 0 . ) gli angoii 
neüa bife j , e v fono eguali ; fe Pangólo 
nel vértice vien fottratto da 180o, e divifo 
i l refiduo per 2 , i l quoziente é la quantita 
di ciafeuno degli angoii eguali: in fimil gui-
ía , íc i l doppio d'uno degh angelí deila ba
fe y vien fottratto da 1 8 0 , i l refiduo é la 
quantita dell1 angolo del vértice . 

8. Se in due triangoli , A B C , eá a b c 
ifii>. 73.) Al izzzab, Az=:a, e B = b ; al
iora tara A C = z a e , h C z = b c , C — c, Q 
il triangolo A C B eguale e fimile al trian
golo abe . — Quindi , fe in due triangoli, 
A C B , ed a cb, A ~ a , B ~ ¿ , c B C = : 
be ; aliora fara C = Í: ; ceníeguentemente 
A C — ^ c , KBz=zab; e i ! triangolo A C B 
~ a c b . 

9. Se in un triangolo D F E gli angoii dei
la bafe 7 e v , fig.69. fono eguali, i l trian
golo c iioícele : confeguentemeote, fe i tre 
angoii fono eguali., egli é equilátero. 

10. Se in un triangolo A B C {fig. 77 . ) 
una linea retta D E é tirata paralelia alia 
baíe gallera fara B A : B C : : B D : B E : : A D : 
E C . E B A : A C : : B D : D E . Ceníeguen
temente il triangolo B D E fimile a B A C . 

11. Ciafcun triangolo fi pub inferivere in 
un circolo. Vedi CIRCOLO. 

12. I I lato di un triangolo equilátero, ín-
feritío in un circolo, é in potenza tripla del 
raggio . Vedi RAGGIO . 

13. Que' triangoli , che fono fulla fieffa 
bafe , e che hanno la fiéis'aitezza , cioé , 
che fono fra le medefime linee paralel'e, fo
no eguali. Vedi PARALELLO. 

14. Ciafcun triangolo, come C F D ( Fig. 
4 1 . ) é una meta d'un paralcllegrsmmo 
A C D B fopra la íleffa , o un' egual bafe 
C D , e della medefima altitudine, o fra le 
medefime paralelle : ovvero un triangolo é 
uguale ad un paralellogrammo fopra la flef-
fa bafe , ma la meta dell'altitudine ; o la 
meta della bafe, e la fieífa altitudine. Ve
di PARALELLOGRAMMO. 

15. In ciafcun triangolo , tanto piano, che 
sferieo, i feni dei lati fono proporzionali a* 

Jeni degli angoii oppoñi . 
16. In ogni triangolo piano, come la forn-
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,ma de' due latí é alia lor differenza , cosí 
é la tangente della meta delta íomma degü an-
•goli oppofiti, alia tangente della meta della 
lor differenza . Vedi TANGENTE. 

17. Se fi fa cader una perpendicolare fo-
pra la bafe d' un tríangolo obliquangola , la 
difftrenza de'quadrati dei latí é uguale al 
doppio del rettangolo fotto la bafe, e alia 
diüanza della perpendicolare dal mezzo del
la bafe . 

18. I latí d 'un triangolo fi tagliano pro-
porzionalmetue , con una linea tirata pa
ra! el la alia bafe . 

19. U n intero triangolo é ad un trian-
gola, tagliato da una linea retta-^ come i l 
rettangolo fotto i lati tagliati é al rettan
golo degli altri due l a t i . 

20. I n un triangolo rettilineo, una linea 
tirata, dall'angolo retto nella cima , per
pendicolare all5 ipotenuía, divide i l triango
lo in altri due triangoli rettilinei , i quali 
fono fimili al primo triangolo , e Tuno al-
l 'altro. 

2 1 . I n ogni triangolo rettangolo, i l qua-
drato della ipotenufa é uguale alia fom-
ma de'quadrati degli altri due lati . Vedi 
IPOTENUSA . 

22. Se fi bijjeca qualche angolo d' un 
triangolo, la linea biffecante dividera i l lato 
oppofito , nella ñeífa proporzione che le 
gambe dell'angolo fono i ' una all'altra. Ve
di BrsSEZIONE. 

23. Se 1'angolo verticale ü nn triangolo 
é blffecato , la difFerenza de'rettangoli, fat-
ta dai l a t i , e fegmenti della bafe, é ugua
le al quadrato della linea che biffeca V an
golo . 

24. Se una linea retta B E { fig. 78. ) 
hijfeca un angolo A B C d'un triangolo , i l 
quadrato della detta linea B E = r A B -f* 
B C — A E - f E C Newt . Arith. Uni-
ver fa le . 

Per dividere un triangolo in qualche da
to numero di parti cguali , — divídete la 
bafe C D ( fig. 77. n. 2. ) in tante parti 
eguali in quantc ha da eífer divifa la figu
ra ; e tírate le linee A i , A 2 , &c. 

Refifienza di un TRIANGOLO. VediRE-
SISTENZA . 

T R I A N G O L O Caratterifiico . Vedi CA-
RATTERtSTICO . 

Proprietadi de TRIANGOLI xferici . Vedi 
SFERICO triangolo. 

T R I 
TRÍANGOLO , nella Trigonometría j 

—- La foluzione o analifi dei triangoli , é 
Taífare della Trigonometria. Vedi TRIGO
NOMETRÍA . 

I varj cafi di eíía fi poflbao ridurre ai 
feguenti problemi. 

Soluzione de TRIANGOLI piani . — T. 
Due angoli A , e C ( Tav. Trigonometría, 
fig. 27. ) effendo dati , infierne col lato A B 
oppoüo ad uno di loro, C ; trovare i l lato 
B C oppoño aH'ajtro, A 1 . — La regola, 
o canone, é quefta: come i l fino dell'an
golo C , é al dato lato A B , oppoílo al 
medefimo ; cosí é i l fino deíl 'altro angolo 
A al lato ricercato . Percib i l lato B C íl 
trova cómodamente mediante i logaritmi, 
fecondo la regola di trovare un quarto pro-
porzionale a tre numeri dat i . Vedi LOGA
RITMO . 

Per efempio : fupponete C = 48o 3 5 ' , 
A = 57o 28" , A B = 7 4 ' . L'operazione 
ña ra cosí.: 

Log. del fino d i C 9. 8750142 
Log. d i A B 1. 8692317 
Log. del fino di A 9. 9258681 

Somma de' log. di A B "\ 0 
e del fino di A > 11-7950998 

Log. di B C T. 9 2 0 0 8 5 6 . I l 
numero corrifpondente a cu i , nella Tavo-
la ¿¿Logaritmi, é 83 , la quantitadel lato 
ricercato. 

2. Dati due lati A B , e B C , infierne 
coll' angolo C , oppofto ad uno di loro *, 
trovare gli altri angoli A , e B . — La re
gola é quefta : come un lato A B é al fino 
del dato angolo oppoflo ad eííb C ; cosí é 
Taltro lato B C al fino dell'angolo ricerca
to oppofto al medefimo. 

E . gr. fupponete A B = 9 4 ' , B C ^ r 6 9 ' , 
C = 72o 15 ' . 

Log. di A B 1. 9731279 
Log. del fino di C 9. 9788175 
L o g . d i B C . 1. 8^88491 

Somma de'loe. ael finol Q ¿ ¿ ¿ s 
d i C , e d i B C > ^ 6 6 6 6 

Log. del fino di A 9. 9444387. H 
numero corrifpondente a cui , nella Tavo-
la át' Logaritmi, é 6 i 0 37'. Ora i l dato an
golo C eíTendo 72o 15 ' , la fomma dei due 
1330 52' fottratta da 180 , la fomma de' 
tre , da 4 6 ° 8' per 1' altro angolo ricer
cato B . 

la 
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I n íimií gulfa, fupponete, i íyun tñangc-

h rettangolo , ifig-1^-) che oliYe l'aogolo 
re t to , A , íJia l'ipotenufa B C , 4 9 , e i l 
catheturAC , 3 6 ; trovare i'angolo B i al-
|ora j'operazione ílara cosí: 

Log. di B C 1.6901961 
Log. di fino intero 10.0000000 
Log. di A C 1. 5563025 

Log. del fino di B g. $ 6 6 1 0 6 4 . . H nu
mero corriípondente a cu i , nella Tavolade' 
Logaritmi, é 47o 16' ; per confcguenza , G 
S= 42o 44 ' -

3. Due latí B A , e A C , infierne coll' 
angoio inclufo A , eííendo dati ; trovare i 
dueaugoli reftanti. — I . Se i) triangolo A B C 
é rettangolo, préndete uno dci lati chein-
cludono i'angolo retto, come A B , perrag-
gio ; allora C A fara la tangente delF an
gelo oppofto B : la regoia poi é — Co
me una gamba A B é all'altra A C ; cosí 
é tutto i l fino alia tangente dell' ango-
Jo B . 

E . gr. fupponete B A 79 , ed A C 5 4 ; 
Log. di B A 
Log. di A C 
Log. d' intero fino 

18976271 
i7323938 

100000000 

Log. ditang. di B 9. 8 3 4 7 Ó 6 7 , I I nu
mero cornrpondente a cui , nella Tavola 
¿t Lcgarifmi, é 34o 2 1 ' ; per confeguenza 
i'angolo C é 55o 3 9 ' . 

I I . Se V angola A é obbliquo ( fig. 27. ) 
la regola é ; come la íbmma dei dati latí 
A B , e A C é alia loro differen-
za ; cosí é la tangente d.lla meta della 
fomma degli aíigoli cerot i C , e B , alia 
tangente della meta deila differenza . Ag-
giugnendo percib la meta della differenza 
alia mezza fomma ; 1'aggregato farailmag-
gior angolo C ; e fottraendo la mezza dif
ferenza dalla mezza fomma ; i l refiduo é 
i l rainor angolo B . 

E.gr. fupponete A B 7^', A C = : 5 8 ' , 
A 108o 2 4 ' ; allora fara 

A B 7 5 A E 7 5 A + B - f C 179o 6o' 
- A C 58 A C 58 A 108 24 

Somo5ai33differ .i7. B - f C 71 56 
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Log. di AB - f A C 2.1258516 
Log. di A B — A C 1.2304489 
Lag .d i t ang . l (B-{ -C) 9.85S0694 

Somraa de' iogg. 12.0885183 
Log. di tang. I C G - B ) 8 . 9 6 4 6 6 Ó 7 . I I nvi-

mero corrifpondente a cui é 50 xó ' . 
4 ( H 1 C ) = 3 5 ° 4 8 ' T W - C ) ^ ^ 

( C — B ) — 5° \ 6 ' I- ( C —B ) ~ 5° 16 ' 
C = : 41 4 B = : 30 32 

4. I tre lati A B , B C , e C A i f ig .30.} 
eífendo dati , trovare I'angolo A , B , e C . 
«— Dai vértice dell1 angolo A , coll' edea-
íione del minimo lato A B , defenvete un 
a r c ó l o : allora C D fara = : la fomraa del-
lé gambe A C , e A B ; e C F la lor dif
ferenza. — La regoia poi íi 

Come la bafe B C é alia fomma delie 
gambe C D ; cosí é la differenza delle gara-
be C F al íegmento deila bafe C G . — 
Qjaefto íegmento , cosí trovato , venendo 
fottratto dalia bafe C B , i l refiduo c la 
corda G B . Al lora , da A alia coida G B 
fate cader la perpendicoiare A E ; alíora fa
ra B E ~ E G = i G B . 

Cosí in un mangólo rettangolo, A E B , 
i lati A B e B E eífendo dati ; ovvcro , 
in un triangolo obliquangolo , A C E , i la
t i A C e C E eífendo dat i : íi trovano g l i 
angoíi B e A . 

fupponete A 6 = 3 6 , A C ~ 4 5 , B C = 4 0 . 
A C = 45 A C — 45 
A B 36 A B = , ' 6 

A C - f A B ~ 8 i F C ==; 9 
Log. di B C = 1. 6020600 
Log. di A C - f . A B 1.9084850 

0 .954 ,425 L o g . d i F C 

Somma di o g g . ~ 2 8627275 

Log. di C G = 1. 2 6 Ó 6 6 7 5 ; I I nu
mero corrifpondente a c u i , nelle Tavole , 
é 18. 

B C ~ 4000 K Grrr 1089 
C G ~ i 8 2 2 C G — 1 8 2 2 
B G = : 2 i 7 8 C E ; 29x1 
B L — 1089 

Log. di A B = 
Log. d' intero lino: 
£og . di E B — 

10.0000000 
3.0370279 

Tomo V I I I . 
Log. del fino di E A 6 = 9 .4807254 , i lnur 

P P P mero 



mero corrlfponderue a cui , nelle Tavole , 
é 17o 36' Per confeguenza i'angolo A B E 

5.6532125 
10.0000000 

3.4640422 

9. 8 1 0 8 2 9 7 ; a 

72o 14 . 

Log. di A C r r 
Log, u' intcro fino 
Log. di C E = 
Log. del fino di E A C 

cui i l numero corrifpondente nelle Tavole 
é 40o 1 8 ' i pcrcib A G E 4 9 ° 4 ^ 5 e C A B 
57° 5 4 ' . r ( 

Soluzione de TRI ANGOLI rettangoh sfen-
rici , cclle rególe comuni. — I . In un triangdo 
rettango'o síerico, eflendo date qualche due 
parti , oltre i'angolo retto , tróvame alcu-
na deiF altre . 

1. Confiderate, fe le parti , che vengono 
in queOicne, íieno congiunte o difgiunte . 
( Vedi PARTE . ) Se le disgiunte fono op-
poñe T una al l 'ahra; come , fe V ipotenufa 
E C , e I'angolo C {fig. 3 1 . ) fonodati, per 
trovare la gamba oppofita A B j alio ra la 
regola é : <— Come l ' intero fino é al fino 
delT ipotenufa B C ; cosí é i l fino delT an
gelo C al fino dclla gamba oppofita A B . 
— 2. Se le parti difgiunte non fono oppoíie l ' 
una aH'altra ; come, fe A B , e I'angolo 
adiacente B fi diano per I'angolo oppofito 
C ; i lati del triangolo hanno da continua
re per un verfo, finché diventino quadran-
t i , affinché voi cosí venghiate ad avere un 
nuovo triangolo , in cui le parti , che in 
queflione vengono , fieno mutuamente op-
pofite 1' una all'altra ; come, nel noftro ca
fo , i l triangolo E B P , in cui noi abbiamo 
dato B F , i l complemento della gamba A B , 
e I'angolo B , per E F , i l complemento dell' 
angolo C . La regola poi é : — Come 1'in
tcro fino é al fino di B F 5 cosí é i l fino 
dell'angolo B al fino EF , o co-ftno di C . 

3. Se 1' ipotenufa non é fra le parti con
giunte, come fe le garabe A B , e A C fi dia
no per un angolo oppofito ad una di loro ; 
la regola fié, — Come i l fino di A C é 
aU'intero fino; cosí é la tangente di A B 
alia tangente di C . 

4. Ma fe 1' ipotenufa fi trova fra le par
t i congiunte , come fe 1' ipotenufa B C c 
i'angolo C fi diano per trovare i l lato adia
cente A C \ fi debbono continuare i lati del 
triangolo per un verfo , finché diventino 
quadrami, aceiocché poííiamo avere un nuo-
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vo triangolo, in cui 1' ipotenufa non fiafra 
le partí , che vengon in queflione ; e. ¿r. 
nel noílro cafo, i l triangolo E B F , nelqua-
le fi danno i l complemento EB dell'ipotenu
fa B C , e i l complemento dell'angolo C , e 
I'angolo F i l complemento della gamba A C . 
Poiché dunque , nel triangolo E F B , i'ipo
tenufa non viene in queítione , la regola é 
come prima: 

Come i l fino di E F , o co-feno di C , é 
all ' intero fino ; cosí é la tangente di E B , 
ovvero « tangente di B C , alia tangente 
di F , o co tangente di A C . 

5. Quando i lati d' un triangolo debbono 
eíítr continuati, cgli é la íleífa cofa il pro-
durli pcl verfo che fi vuoie , purché neíTun 
angolo acuto venga in queílione, altrimen-
te i lati íi hanno da continuare attraverfo 
ali 'altro lato obiiquo . Se entrambi fono nel-
la conneffione, i lati fi debbon continuare 
per quello adiacente al lato in queílione , 
o di cui fi tratta. 

Con tal mezzo fí ha fempre un t r i angO ' 
lo, in cui fi trova la cofa necrcata, o colla 
regola de'fini, o con quella delle tangenti. 

Soluzione de* TRIANGOLI rettangoli sferi-
c ¡ , mediante una regola univerfale, •—Con
fiderate, come prima, fe le parti , di cui 
fi tratta, fono congiunte o difgiunte. Ve
di PARTE. 

Se uno, od ambi i lati , che includono 
1'angolo retto, vengono in quefiione ; per 
queí to , fra i dati , ferivete i l fue comple
mento ad un quadrante . •— Poiché dunque 
per la regola univerfale o cattolica, cfpofta 
fotto 1' articolo Trigonometría, Tintero fino, 
col complemento di fino della parte di mez-
1 0 , é uguale ai fin i delle partí difgiunte , 
e alie co-tangenti delle parti congiunte; dal
la fomma di qutÜi dati fettraete i l terzo 
dato; i l refiduo fara qualche fino o tangen
te , i l lato o angolo corrifpondente a cui, 
nel Canotié arnfiziale de'Triangoli, é i l la
to o angolo ricercato. 

Queíla regola univerfale é di gran fervi-
zio nclla Trigonometría , e percio l'appü-
cheremo a'varj cafi di queíia, e con efem-
pj la porremo in chiaro; i quali eíetnpj , 
nel cafo di parti disgiunte o fe para te, met-
teranno alio fie fio tempo in chiaro i l co
mún método, fuorché nel cafo di parti con-
tigue, che dimanda altre foluzioni. 

i .Data 
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• i Bata l'ipotenufa B C ¿ o 0 , e Tangola 
C 2''0 '0Á trovare la gamba oppofita A B 
r f i ^ i i } —-Poiché A B é la parte di me?.-
20 C , e BC fono diígiunte ( Vedi PAR-
T p ' v V í n t e r o fino , coi co-fino del xorn-
plemento A B , c ioé , col fino í k f f o d i A B , 
¿ tiguale a' fini di C , e B C . 

Percio dal fino di C 96006997 
Sino di B C 993753o6 

Somrna i95382303 
Sottraete Tintero fino 100000000 
Reüa i l fino di A B 9 . 5 3 8 2 3 0 3 . I I 

numero corrifpondente a cui , nel Cano-

¿ Data i'ipotenufa B C <5o0 e la gamba 
A B 20o 1 2 ' 6 " , trovare Pangólo oppofito 
C . — Chiaro fi é dal precedente proble
ma , che dalia íbrama deíl ' intero fino , e 
del fino delta gamba A B , fi dee fottrarre 
i i fino della i poten ufa B C , il refiduo é i l 
fino delT angolo C . Percib II efempio del 
primo cafo fi pub fácilmente convertiré in 
un efempio di quefto. 

5. Data la gamba A B 20o 12' 6" , e P 
angolo oppofito C 23o 30 ' , trovare P ipo-
tenufa B C . •— Egíi é evidente dal primo 
cafo, che dalla fomma del fino intero , e 
del fino di A B fi dee fottrarre ü fino delP 
angoio C , e i l rcfto c i l fino della ¡pote* 
nufa B C . 

4. Data l'ipotenufa B C 6 0 ° , e una gam
ba A B 20o 12' 16" , trovare P altra gam
ba. — Poiché B C é una parte media , e 
A B e A C fono parti difgiunte, il fino in
tero, col co-feno dell' ipotenuía B C , fono 
cguali ai fini de' complemcnti; c ioé , a' co-
feni delle gambe A B e A C . 

Percib dal fino intero 100000000 
Co-feno di B C 96989700 

Somma 196989700 
Sottr>ete ü co-feno rfi A B 99724279 

Rerta íl co-feno di A G 97265421 . I I 
numero cornfpondente a c u i , nel Canone, 
é 32o 11' 3 4 ' ^ dunque A C 57o 48' 2 6 ' . 

S< Date le gambe A C 57o 4 8 ' 26* , e 
20o 12' 6 " , trovare P ipotenufa B C . 

'T- -̂Ppare dal prícedente cafo, che fi dee 
ttrarre l ' intero fino dalla fomma de' co-

leni ddle A B , e A C i i l refiduo é 
J.1 co-feno del!'ipotenufa B C . Percib f e-
lempio del precedente cafo fi applica fácil
mente a quefto. 
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6. Data la gamba A C 57o 48' 26" , c 

Pangólo adiacente C 2 3 o 3 0 ' , trovare Pan
gólo oppofito B . —- Poiché B é una parte 
di meizo, e A e C parti difgiunte; i l fino 
intero, col co-feno di B , é uguale al fi
no di C , e al fino di complemento, c ioé , 
al co-feno di A C ; 

Percib dal fino di C 96006997 
Co-feno di A C 97265421 

Somma 193272418 
Sottraete P intero fino mooooooo 

Refta i l co-leno di B 932724J18. I I 
numero corrifpondente a c u i , nel Canone, 
é 12o 15' 56"; percib B 77o 44'' 4 " . 

7. Data la gamba A C 57o 48' 2 6 " , e 
Pangólo oppofito B 77o 44 ' 4 " , trovare P 
angolo adiacente C . — E* chiaro dal cafo 
precedente , che i l co feno di A C ha da 
íbttrarfi dalla fomma deíl 'intero fino, e del 
co feno di B ; i l refiduo é i l fino di C. Per
cib i l primo efempio fi accomoda fácilmen
te al cafo prefente. 

8. Dati gli a n gol i obliqui B 77 o 4 4 ' 4 " , 
e C 13o 30' , trovare la gamba adiacente 
all ' a l t ro, A C . — Dal íeíto problema egli 
appare ad evide nza, che il fino di C fi dee 
fottrarre dalla íumma del finoinrero, edel 
co-feno di B ; e che ii refiduo é il co-feno 
di A C . L'efempio de! fcÜo prob'eraa viene 
fácilmente apphcato a quefío. 

9. Data la gamba A C 57° 48' 26" , e 
1'angolo adiacente C 25o 30' , trovare la 
gamba oppofita A B . — Poiché A Ce una 
parte media , e C e A B partí coogiuate ; 
P intero fino , col feno di A C , é eguale 
alia co-tangente di C , e alia tangente di 
A B . 

Percib dal fino intero 100000000 
Seno di A C 97275039 

Somma 19^275039 
Sottraete la co-tangente di C 103616981 

Refta la tangente di A B 95658058 . A 
cui i l numero corrifpondente, nel Canone, 
é 20o 12' tí', 

10. Data la gamba A B 20o 12' 6*, e 
P angolo oppofito C 23o 30 ' , trovare la 
gamba adiacente A C . —- Dalla fomma 
della co-tangente di C , e delia tangente di 
A B , fottraete P intero fino; i l reílo é i l 
fino di A C . 

n . Date le gambe A B 20o 12 '6" , e A C 
57"' 48' 2 Ó " , trovare P angolo C , opppofito 

P p p 2 ad , 



«d una di quclle . — Dal la fomma del fino 
intero , e del fino di A C , fo í t r ae t e la tan
gente di B A j i l refiduo é la cotangente di C . 

12. Data 1' ipotcnufa B C do0 , e 1' an-
golo obl iquo C 23o 3 0 ' , trovare la gamba 
adiacente A C . — Po iché C é una parte 
d i mezto , e B C e A C par t í congiun te ; 
T i n t e r o fino, col co fino d i C , ía ra egua-
le alia cotangente di A C . 

Percib d a ü ' i o t e r o fino 10000000a 
Co-fino di C 99623958 

Sorama 199623978 
Sottracte la co-tangente d i B C 97614:594 

Rel ia ia tangente d i A C 1 0 2 0 0 9 5 8 4 . I I 
numero c o r r i í p o n d e n t e a cui r nelle T a v o -
le , é 57o 48 ' z ó " . 

13. Data la gamba A C 57o 4 8 ' 26" , e 
1'angolo adiacente C 23o 3 0 ' , trovare i ' i -
p o t e n u í a B C . 

Dalla fomma del i ' in tero fino 5 0 del co-
fino d i C , fottraete la tangente di A C , . I I 
lef to é la co-tangente d i B C . 

14. Data Y i pote nafa B C 60 o , e la 
gamba A C 57o 48 ' 2ó" , trovare F angola 
adiacente C . 

Dal ia fomma della c o - t a n g e n í e di B C , , 
c della tangente d i A C , fottraete 1'intero 
fino; i l refiduo é i l co-feno di C . 

15. Data l5 ipotenafa B C 6 0 o , e un an
golo C 23o 3 0 ' , trovare l ' a ' . t ro , E . 

P o i c h é B C é ¡a parte di raezzo , e B 
e C parti d i s g i u n í e , 1'intero fino, col co-feno 
d i B C , fara eguale alie co-tangen t i di B e C *. 

Percib dal fino intero. loooooooo; 
Co-feno di B C ^6989700 

Somma 19Ó989700 
S o t t r a e í e la co-tangente di C 103016981 

Refta la co-tangente di B 93372719 ; i l 
n u m e r o corrifpondente a cui nel Canone , 
é 1 2 ° 15' 56"' ; percib B" é 77o 44' 4 ' / . 

16. D a t i g l i angoli obl iqni B 77o 4 4 ' 4 " , 
C C 23o 3 0 ' , trovare Tipotenufa B C . — 
P a l l a fomma delle co tangenti di C , e B , 
fottraete V intero fino ; i l refiduo é i l co
fín o d i B C . 

Soluzionc de TRIANGOLI cblíquanp^U sfe~ 
*ici. — 1. I n un niangolo o b ü q u a n ^ o l o sfe-
í i c o A B C ( T a v . T r igonomet r i a , figi 32. ) 
due la t i A B e B C effendo dati , infierne 
con un angolo A , oppofito ad uno d i loro y 
trovare i ' a l t ro C : la regola é , 

Cofce i l fino del lato B C é al fino dfcllf 
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angelo oppofito A ; cosi é i l fino del lato 
B A al fino dell 'angolo oppofito C . 

Supponete, per e l emp io , B C 39o 29' » 
A430 20 ; B A 6 6 ° 45% a'lora ía ra 

Sino di B C 98033572 
Sino d i A 98364771 
Sino di B A 99632168 

197996939 
Sino d i C 999Ó3367 . I I nu

mero corrifpondente a c u i , nelle T a volé , 
é 82o 34' 7". 

2. D a t i due angoli C 82o 34' 7'% e A 
43o 20'', infierne col lato Á B do0 45' ^ 
oppo í lo ad uno di loro C ; trovare i l lato 
B C oppofito alF al t ro di loro A ; d í t e , co« 
me i l fino dell ' angolo C é al lino del lato 
oppofito A B ; cosí é i l fino dell ' angolo A 
al fino del lato oppofito. B C.. — I I p r imo 
efempio pub baftare-pel cafo p re fe n te . 

3. D a t i due laíi A B 66° 45 ' , e B C 
39o 29^, infierne con un angoío oppofito ad
uno dj loro A 45o 20', , irovare i ' angolo 
inc lu ío da l o r o , B . —Suppon t t e che i'aa-
go!o C fia s c u t o , poiché i ' a i t r o , A , é pi» 
r í m e n t e a cu to , la perpt ndicolare B E s ' in* 
contra col trian golo . Percib nel tnangd» 
r e í t a n g o l o A B E , dai dato angolo A , e la
to A B , trovare l ' angolo A B E . P o k h é 
B E fi aflume come uñar parte íaterale-
nel tr¿angola A E B , 1'angolo E B C é una 
parte di mezro ; e i í lato B C una parte con-
giunta : i l co-feno deil ' angolo E B C fi tro
vera col fo í t ra r re la- co-tangente di A B dal
la fomma del co feno- dell ' angolo A B E ; e 
della co tangente di B C . Se peí g l i angoli 
A B E e E B C íi aggrungono infierne , o5 
i n cafo che la. perpcndicolare cada fu orí del 
triangtlo , vengo no fo t t ra t t i F uno daiFal» 
t r o , v o i avrete F angolo ricercato B . 

£.gr . Sino i n t e r o 10000000 
Co-feno di A B 95963154 

Sorama i 9 5 9 ó 3 I 5 ^ 
Co-tang. di A 100252805' 

Co tang. di A B E 95710349 . H nu
mero c o r r i í p o n d e n t e a c u i , nelle Tavo le 3 
é 20o 25' 3.5", A B percib é 69° 34'25", 

Co-feno di A B E- 95428300 
C o tang. di B C rooi4i529 

Somma 
Co tang. d i A B 

196269829 
9.6^30085.; 

Co feno di E B C 99^3^544-
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numero corrirpondente a cu-i, nelleTavoIc, 
é 8 o ° 24' ?^. P ^ I c , 6 A B C é 7 9 ° 9 , 5 / . 

4. Dati due angoli A 43o 2 0 ' , e B 79o 
9' 59'/') ¡nfieme col lato adiacente A B 6 6 ° 
^ \ trovare il lato B C oppofito ad uno 
di Í'.'1-O. 

Da una de' dati angoli, B , fate cadete 
' una pcrpendicolare E B ful lato ignoto A C i 
e nel triangclo retrangolo A B E , da! dato 
angolo A , e í poten ufa A B , tróvate l'an-
g,olo A B E ; il quaie , fottraíto tíali1 ango
lo A B C , laícia 1'angolo E B C . Ma fe la 
perpendicolare cadeííe íuori del triangolo , 
1'angolo ABCdovrebbe effere ñato fottrat-
to da A B E . Poiché, come la perptndico-
lare B E ti prende per una deile parti laíe-
rah, \d. parte di mezzo nel triangolo i l B E 
é I'angolo B , e la parte congiunta A B ; 
nel triangolo E B C la parte di mezzo é 
i'angolo B , e la parte congiunta B C ; la 
co tangente del lato B C íi trova col fot-
trarre i i co-feno di E B A dalla fomma del-
,1a co tangente di A B , e del co-feno di 
E B C . — L'eíempio del cafo precedente 
fi appüca fácilmente a quedo . 

5. Dan due lati A B 6 6 ° 45 ' , e B C 
39o 2 9 ' , coiT angolo A oppofito ad uno 
di loro , 43o 20 ' ; trov¿re i i terzo lato 
A C . 

Facendo cade re, come prima, la perpen
dicolare B E , nel triangolo rcítangolo A B E , 
dal dato angolo e ipotenuía A B , tróvate 
i l lato A E . Poiché aííutnendo B E per una 
parte laterale nel triangolo A E B , A B é la 
parte di mezzo, e A E la parte feparata 5 
e nel triangolo B E C , B C é la parte me
dia, e E C una parte disgiunta ; i l co feno 
di E C íi trova col fottrarre i l co-feno di 
A B dalla fomma de' co fe ni di A E c C B . 
Se allora i íegmenti A E , e E C íi ag-
giungono infierne, ovvero, in cafo che la 
perpendicolare cada fuori del m^tf§o/o, ven-
gono foítratti i 'un dali 'aítro , íi avrk i l 
iato A C . 

6. Dati due lati A C 6 5 ° 3:0'46" , e 
A B 66° 45 ' ' , infierne poli' angolo incluía 
A 43o 20 ' j trovare i l terzo lato B C op
pofito a quello. 

Facendo cadere la perpendicolare B E , 
írovate , nel triangulo rettangolo , i l feg-
mento A E ; i l quale fottraíto da A C , la* 
feia E C . Se la perpendicolare cade fuor 
¿si triangolo, fi dee fottrarre A C da A E • 
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Poiché , coll' aíTumere la perpendicolareB E 
per una parte laterale nel triangolo A E B , 
A B divenía una parte di mezzo , ed A E 
una parte feparata : nel triangolo E B C , 
C B é la parte di mezzo , E C una par
te íeparata: i l co-feno di B C fv trova col 
íottrarre i l co-feno di A E dalla fomma de' 
co-ieni di A B c E C . 

r7' Dati due angoli A 4 3 ° 20' , e B 79® 
9 59% infierne col lato C B 39o 2 9 ' , op
pofito ad uno di loro: trovare i l lato A B 
adiacente ad entrambi. 

Facendo cadere la perpendicolare C D , 
dali'angolo ignoto C , al lato oppofito A B ; 
e cadendo quelia entro i l triangolo ; dal 
dato angolo B , e ipottnufa B C , cerqate 
nel triangolo rettangolo B C D i l fegmeu-
to B D . Poiché aífumendo la perpendico
lare C D per una parte laterale nel trian' 
golo C D B , D B é la parte media, e l'an-
golo B una parte congiunta ; e nel tribn-
golo C O A , A D é la parte di mezzo , e 
1 angolo A una parte congiunta : i l fino 
del fegmento A D fi trova col fottrarre la 
co tangente de 11' angolo B dalla fomma del 
fino d i D B , e della co-tangente dell'ange
lo A . Se allora i fegmenti A D e D B fono 
aggiunti, ovyero, in cafo che la perpendi-
coiare cada fuori del triangolo , fono fot-
tratti 1'uno dalP altro, i l riíultamento fani 
i l lato A B ricercato. 

8. Dati due latí A B (56° 4 5 ' , e B C 
3 9 ° 2 9 ' , coll' angolo inclüfo 79o 9' 59'"; 
trovare i ' angolo A oppofito ad uno di 
loro . 

facendo cadere la perpendicolare C D , 
tróvate i l fegmento B D , come nel prece
dente proble mi . QueÜo fottratto da A B 
lafcia A ¿ ) . Se la perpendicolare cade fuori 
del triangolo , A B ii dee aggiugnere a 
D B . E poiché coll'aíTumere la perpendi-
colare C D per una parte laterale nel trian" 
golo C D B , B D é la parte di m zzo , e 
i angolo B una parre congiunta ; e nel 
triangolo C D A , A D é la parte di mezzo, 
e Pangólo A una parte congiunta : la co
tangente dell'angolo A fi trova col fot
trarre i l fíno di D B dalla fomma delia co-
tang nte dell'angolo B , e del fino di A D , 

?• f̂ ats due angoli A 43o 2 0 ' , e B 79o 
9 ' 59", infierne col lato adiacente A B 6 6 ° 
45 ) trovare Pangólo C oppofito al mede-
fimo» 



4B¿> T R I 
Da uno dei dati angoli B , facendo cade-

re la perpendicolare BE ful hto oppofito 
A C ; nel ír/^w^0/0 rettangolo A B E , dal da
to angolo A , t ipóteRufá A B , noi trovia-
mo T angolo A B E ; i l quale fotíratto da 
A B C , iafcia !'angolo E B C . In cafo che 
la perpendicolare cada fuori átl tríaugolo, fi 
dee íottrarre A B C da A B E . Poiché coll' 
aíTum rt B E per una parte laterale nelfmm" 
golo C E B , 1'angolo C é una parte di mez-
zo , e l 'angrlo C B E una parte difgiunta ; 
e nel triaugolo A B E , !'angolo A é la par
te di mezzo, e T angolo A B E la parte dif
giunta : i l co íeno dell' angolo C fi trova 
col fottrarre i l fino del!'angolo A B E , dal
la lomma del co feno dell'angolo A , e del 
lino di E B C . 

10. Dati due angoli A 43o 20% e C 82o 
3 4 ' . infitme con un lato B A 66° 45' ' , op
pofito aduno di loro; trovare i* altro angolo. 

Ddli ' angolo cercato B fate cader una per
pendicolare BE ; e nel triangolo rettangolo 
A E B , dal dato angolo A , e ipotenufa B A , 
tróvate Tangolo A B E . Poiche aííumendo 
la perpendicolare E B per una parte laterale 
nei triangolo EC B , Pangólo C é la parte 
di mezzo, e i'angolo C B E una parte dif
giunta; e nel triangolo A B E , T angolo A 
k la parte di mtzzo , e Tangolo A B E la 
parte difgiiuita : i l feno dell'angolo E B C íi 
trova poí fottrare ií co feno di AdaÜa fotn-
ma del cofeno di C e del feno di A B E . 
Se al lora A B E , e E B C fi aggiungono, 
évve ro , in cafo che la perpendicolare cada 
fuori del triangolo, fono fottratti T unodalP 
a l t ro , i l riiultamento ne fara T angolo r i -
cercato A B C . 

1 1 . Dati i tre latí , trovare un angolo 
oppofito ad uno di loro . — I . Se un lato 
A C , ( f i g . i ó . ) é un quadrante, e la gam
ba A B meno di un quadrante, tróvate Pan
gólo A . Continúate A B fino a F , finché 
A F diventi eguale ad un quadrante; e dal 
polo A tírate Parco C F , per tagliare Par
co B F ad angoli retti in F . Poiché nel 
triangolo rettangolo C B F , noi abbiamo da
ta P ipotenufa B C , e i l lato F B , ovvero 
i l fuo complemento A B ad un quadrante ; 
troveremo la perpendicolare G F , la quale 
tífendo la mifura dell'angolo C A B , queíF 
angolo íi trova naturalmente. 

I I . Se un lato A C é un quadrante , e 
^altro A B maggiore di 110 quadrante > tto-
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vate d i nuovo Pangólo A : da A B fottraete 
i l quadrante A D , e dal polo A deferivete 
Parco C E ) ; tagliando 1 'arcoCD ad ango
l i retti in D . Poiché nel triangolo rettan
golo C D B , F ipotenufa B C , e i l lato D B , 
o ecceífo del lato A B oltre i l quadrante , fono 
dati-, la perpendicolare C D fi trovera come 
prima, che é la mifura dell'angolo A ricercato. 

I I I . Se i l triangolo é iíofcele , e A C = : 
C F , e Pangólo A C F íi ricerchi; biffecate 
A F , in D , e attraverfo a D e C tirate Par
co D C . Poiché D C é perpendicolare ad A F, 
gli angoli A , e F , e A C D e D C F fono 
eguali; dalP ipotenufa A C , e gamba A D , 
date nel triangolo rettangolo A C D , noi tro-
viamo Pangólo A C D ; i l doppio del qua
le é P angolo ricercato A C F : e dagli íkf-
íi dati fi pub trovare Pangólo A , o F . 

I V . Se i l triangolo é fcaleno, e Pangólo 
A , {fig- 32 . ) fi ricerchi ; da C faíe cadere 
la perpendicolare C D , e cércate la femi-
diíFcrenza de' fegmenti A D e D B , dicen-
do, come la tangente della mezza bafeAB 
é alia tangente della meta della fomma delle 
gambe A C e C B ; cosí é la tangente della 
loro femi differenxa alia tangente della fe-
mi-dlfferenza dei fegmenti A D e D B : ag-
giugnete poi la femi diíferenza dê  fegmen
ti alia mezza bafe , per trovare i l íegmento 
maggiore , e fottraete la medefima dalia me-
defirna per lo minore . Cosí avendofi nel 
triangolo rettangolo C A D , P ipotenufa A C, 
e i l lato A D , di la fi trova Pangólo A . 
Ne'la fie fia maniera íi trova B aelP altro 
C D B , da C , e D B dat i . 

12. Dati i tre angoli A , B , e C , trova
re alcuno de'íati . — Poiché in luogo deí 
dato triangolo fe ne pub aífuraer un altro, i 
cui iati fie no eguali a'dati angoli, e gli 
aagoli ai dati l a t i ; fi rifolve queíto proble
ma nella íieífa guiía che i l precedente . 

TRIANGOLO , TRIANGULUM , nelP A -
fíronomia , un nome cbmune a due Co-
fieliazioni ; P una nelP Emisfero fetten-
tiionale , detta femplicemente Triangulum ? 
o Triangulum Coclcfte; Paítra nelP Emisfero 
MeridTonaíe , detta Triangulum Aufirale , 
Vedi COSTELL AZTONE . 
• Le ííelle del Triangolo Scttentrionaíe , nel 
Catalogo diToloraeo, fonoquattro ; altret-
tante in quelío di Ticone; e 24 nel Britan-
nico: le longitudini ,, lati tudini, magnitu-
d i n i , SLC» delíg quali fono, come fegue.^ 

Nomt 
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Noml e fituazioni ¿elle 
Stelle, 

Quella precedente i l vértice 
Vértice del tnangolo 
Quella che fegue il vértice 
Prima di tre nella bafe 

5 ; 
Prima di 3. inforra. fotto i l triangolo 
Contig. all 'ult ima dclla bafe 
Una mezzana della bafe 
Ult ima della bafe 
M . di informi fotto i l triang. 

10. 
Ultima di quefte informi 
Una piü piccola contigua a l e i . 

^Longi tudine 
ora 

15-

Informi fra i l trian
golo e la coda del 
montone, le qua-
l i anche fi annove-
rano ira le ftelle 
di Ariete. 

28 j a 

33-za 
40.ma 
48 va 

5o.ina 
5I ma 

54.ta 
55ta-

i riete 

8 

T R I A R I I , nella mi lh ia Romana , una 
fpexie d' Infaoteria , armata di picea , feu
do , elmo e corazza cosí detta , perché for-
mava la terza linea di Batragüa. 

1 Triarj fi chiamavano anche Pojlfigna-
ni , perché flavano fchierati dictro i Prin
cipes , che portavano lo ftendardo in una 
Legione. 

Polibio diftingue quattro forte di Truppe 
nell' Efercito Romano : i foldati della pri
ma, detti pilati, o velitcs , erano una fol-
datefea inefperta , armara alia leggiera. — 
Gli hafiati , o lancie, erano un grado piíi 
vecchj, c piíi ípenmentat i . — I terz i , det
ti Principes, Principi, erano ancor piü vec-
cfy, e migliori foldati de' fecondi. — I quar-
ti erano 1 piü vecchj, i piü fpe rimen ta t i , 

i piü bravi di t u t t i : quefti venivano fem-
Pre fchierati nella terza linea, come un Cor-
po di riferva, per folien ere gli altri due, c 

o 05 17 
2 30 31 
6 00 25 
7 59 44 
7 18 45 

^ 52 35 
8 42 40 
9 Q9 43 
9 10 21 

7 38 31 

10 32 52 
9 59 15 

10 12 15 
13 08 28 
13 15 01 

10 14 15 
n 48 01 
12 35 47 
13 51 45 
16 13 53 

16 22 25 
16 39 24 
18 37 56 
18 41 07 

Latitudinc. 

17 39 08 
i ó 48 23 
19 28 00 
20 34 17 
17 06 18 

15 59 02 
18 34 12 
19 21 32 
18 56 07 
13 55 2ó 

16 16 32 
14 13 08 
14 24 24 
20 00 37 
18 2ó 18 

8 49 48 
I D 51 52 
11 17 13 
I D 25 37 

8 5i 55 

8 59 42 
7 29 04 

10 54 2(5 
8 58 28 

era s 

6 
4 
6 
4 
7 

6 
o 
5 
4 
6 

7 
5 
4 
3 
7 

i 7 
i ó 

7 ó 

per rimsttere la battaglia, quando gli aííri 
veniíTcro ad eífer rott i o disfatti. 

Quindi i l lor nome áiTriarj: e quindi i l 
proverbio ad triarios ventum efi, per far ve-
dere che uno fi trova negli u l t i m i , e n e ' p i ü 
duri sforzi. 

T R I B O , e TRIBU' , TRIBUS , ne l l 'Ant i 
chita, una certa quantitk o numero di per-
fone; quando fi fa una divifione di unaCit-
t á , o Popólo , in Quartieri, o Dif t re t t i . 

La Citta di Atene era divifa indieciTV/-
&i. — La Nazione Ebrea in dodici Tribu , 
i difeendenti de'dodici figliuoÜ di Giacob-
be , cioe, le Tribü di Giuda, Rubén , Gad, 
AíTar , Dan , Neftali , Efraim , Manaí íe , 

Ifacar, Zabulón , e Benia-Simeon, L e v i , 
m i n , 

Quefte, in fa t t i , faceano tredici Trifá , 
da dodici Patriarchi ; a cagione , che U 
poflerita di GiofefFo fu divifa in due Trihu, 

quelU 



quclla di Mana í íe , e quella d' Efraím. Ve
di PATRIARCA . — Dieci di quefte Tribu 
fi ribcllarono, e feguitarono Geroboamo. 

I I Popólo Romano non era alia prima di-
vifo che in tre Tri i i ' , e da queílo numero 
tre^ tres, ebbe appunto ia fuá origine lapa-
rola Tribo, Tribus. — Quefta divifione fu 
accomodata da Remólo alie varié Nazioni , 
ch' egli avea unite : la prima era compoíU 
b' Alba n i , ¡a íeconda di Sabini , e la terxa 
d' una raiüura di tuggit ivi , i quali vennero 
a cercar afilo a Roma. 

ServicyTulno , temtndo le fedizioni, che 
íimü partigiont avrebbe poluto cauíare, di-
vile HIÍ atitanti di Roma perCantoni, non 
per Nazioni ; in conformita cgü riparti la 
Citta in q'úattró Quartkn , o Tribu; e poi-
ché moltiflimi Cittadioi fi erano rit irati qua 
e ta nella Campagna , e paefe alT in ío rno , 
di qtielli ne compofe 26 altre Tribu ; tal
mente che fin dai terapo di quel Re i l Po
pólo Romano conMcva in 30 Tribu. 

Coir andar del terapo i l numero de' Tri-
bi fino a 35 s' accrebbe ; ma al lora ceflarono 
quefli d' cíltr ordinati fecondo i quartieri 
della C i t t a . — Le dillribuzioni dipendeva-
no da' Ceufori, i quali a difemione la loro 
Jifta formavano, confondendo fovente i Tr i -
bi del paefe con quei della C i t tk . 

Un uomo non era mai affolutamente Ci t -
íadino Romano, fe non aveva \\ jus tribus^ 
eioé , fe prima non era meflb ia diritto di 
pretendere gli onori della Magiftratura , co
me anche di votare nelle AíTtmblee del Po
pólo \ e queft'era cib che da'Romani chia-
mavafi jus quiritium . — Quindi, gli abita-
tori delle Cit ta municipali non erano che 
Cittadioi imperfetti, non efiendo di alcuna 
Tribu. Vedi MUNICIPALE, e CÍTTADINO . 

I L iber t i , o uomini íatti l iberi , erano ob-
bligati a comperare queílo diritto di Tribu, 
i l quale altnmente non apparteneva loro , 
benché foffero Ciítadini di Roma . Vedi Lr-
BERTUS. 

I nomi delle 35 Tribu erano, 1. la Pala
t ina; 2. ía Suburana ; 3. la Collina ; 4. F Ef-
quilina; 5. la Romilia \ 6. 1'Emilia; 7. la 
Cruftumina; 8. la Cornelia ; 9. la Pabia ; 
10. la Galería ; 11 . la Lemonia; 12. la Men-
tina , o Menenia ; 13. 1' Ocriculana ; 14. la 
Papiria; 15. la Pollia; 16. la Popilia; 17. 
la Pupinia ; 18. la Serg-a ; 19. la Veienti-
j i a ; 20. la Voltima 3 2 1 . la Claudia; 22,1a 
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Stellatina ; 23. la Tromer tina 24,1 ' Arnen-
fe; 25. la Sabatina; 26. la Pomptina; 27. 
la Publilia; 28. la Mecia ; 29. ia Scaptia; 
30. l 'Ouftntiíia ; 3 1 . la Falerma; 32. 1'A-
nienfe ; 33. la Terentina ; 34. la Velina ; 
35. la Quil ina. In antichi Autori , ed In-
ícrizioni, ne troviamo i ^OOIJ d1 altre, cioe ^ 
Pinaria, Sappinia , Camilla ,Ceftia, Cluen-
t ia , &c. 

T R I B O L O , pian ta , che produce frutti 
fpinofi, anch' effi detti triBolt , ed é di due 
forte , terreftre , ed aquatica . 

TRIBOLO , in Inglele caltrop, uno ílru-
mentó con quattro punte di ferro , difpoüe 
in guifa triango'are ; íicché tre di qudle 
fempre pofano in térra , rnentre la quarta 
é al!1 ana. Parecchj di quei l i , fitti nel ter
reno, ove dee paíiar la Cavailena neraica, 
íi flecan ne' piedi de' cavalli , ed imbrogU-
andoli ne trattengono i l paífo . — Gli In -
glefi l i chiamano anche crcias-feet , cioé 
pie di cornaeckia, nell' Arte Militare ; par
lando di que' fe n i a quattro punte ( ciaftu-
11a della lunghc/za di tre o quattro poliici ) 
i quali per incomodare i l nemico in térra íi 
feminano: comunque íiafi che queili cadano 
in ful terreno , "¡una delle lor punte reiteré 
fempre in su . 

T R I B R A C O , TRIBRACHYS*, nella PÍO-
fodia antica , un pie di verlo, confitiente io 
tre filia be , e queííe íutte brevi — come, 

Meíius. 
* L a parola e formata dal Greco , T/JST?, 
t re , e ( ¡p^x^- i corto, breve. Vedi PIE-
DE , &c. 

Alcuni degli Antichi chiamano quedo pie-
de trochaus. Vedi TROCHEO. 

T R I B U ' . Vedi TRIEO. 
T R I B U N A , la parte principale degli edi-

ficj facri, o di altre fabbriche infigni. Vedi 
TRIBUNALF . 

T R I B U N A L E , propriamente, i l luogo, 
dove rifeggono i Giudici a render ragíone. 
Cattedra di Cindicio > o Sedia d" un Giudice, 
Vedi GIUDICE . 

I l Tribunales in una Corte di Giuíiizía, 
é propriamente la fedia o banco, su cui i l 
Giudice e fuoi colleghi fon collocati, per 
1' amminidraiione della Giuíiizia . Vedi 
BANCO, GÍUSTIZÍA, &c . 

La parola é Latina, e trae la fuá origine 
di* un fedile álzate al fuolo, in cui flava i l 

Tri-
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Tribuno del Popólo Romano per ammini-
fírar la g iuñ i^a- Vedi TRIBUNO, 

TRIBUNALE, Tribunal, preífo gli Ant i -
ch\ eta anche un luogo , dal quale íi ar-
ringava ^ Popólo. 

pre0b i Romani era qucño un' eminen-
z3 jo un Tempio , o nel Foro , come quel-
10 dttto pfa rojiris, ove fi aringava al po
pólo in p M . 

Gli Architet t i Franzefi ufano ahresi la 
parola Tribune ( T r i b u n a ) per una gallería 
od eminenxa in una Chieía , od altro luo
go, ove fi mstte la Muílca per una finfonia 
o concertó. 

T R I B U N 1 Z T O , TRIBUMCIUS , un ter-
rnine prefio gli Antiquir j e Medaglifti. — 
1/ potere tribunizto era ladignita, ufizio , od 
automk d' un Tribuno del Popólo . Vedi 
TRIBUNO . 

Que i ! o potere veniva afiunto dagli Impe
ra tor i ; e fa uno de' principali ti toli , che 
eglino portano fulle lor medaglie: tal qua-
lita fí comincib ad introdurre da Augufto , 
per confervare in sé l1 autorita Sovrana fo-
pra gli altri Magi l l ra t i , fenza prender i i 
tiíolo di Dittatore, o quello di Re . Ella 
fu offerta, in faí t i , a Giulio Cefare , ma 
egli non fe ne curb. Augufto fe ne-fervi i l 
primo, e i fuoi fucceffon feguitarono i l fuo 
efempio . — Si con taño gli anni del lor 
Imperio, fulle lor medag'ie, fecondo quel-
11 del loro Potere Tribunizio. 

Quefto Potere fi dava talvolta per un 
certo numero d 'anni , e talvolta per fem-
pre . Alie volte gli Iraperatori común i cava-
no tal potenza a quelli, ch' eglino afíbeia-
vano, o difegnavano per lor íucceífon : e 
Tiberio la tenne quindici anni con Augu
fto. Ma queda pratica noo cbbe luogo che 
fino a'tempi di Valeriano e di Gallicno . 
Dopo di quefti fi trova íolo T R . P. I I . in 
Claudio; T R . P. V. in Aureliano; e T R . 
P. in Probo . — Cío , per aitro , fi dee 
intendere delle medaglie; perché ntlle In-
fcriiioni lo troviarao dopo quel tempo. 

II Cardinal Nons e F. Pagi hanno dif-
putato circa quedo yotttTribunirJo , in che 
cofa ei coníiÜeíTe. — I I primo ibftiene , ch' 

pvmto non differiva da quellp de 'Tr i -
buni otdinarj , i l quale conüíkva in tre 
cô e • i v In un diritco di opporfi a tut t i 
gj' At t i e rifoluzkmi degli altri Magiftra-
t i . 2. In quanto egh readea lor períone, 

Tomo VUL 
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fagre, ed ínvlolabili. 3. In una potenza di 
far Editti e Lcggi . 

F. Pagi aíTerifce , che tal potere faceva 
un'addizione a queilo de' Tnbuni ; che i l 
privilegio, che i l medefimo conferiva , di 
fare Ed i t t i , era pib ampio, che quello de' 
Tr ibuni ordinarj ; oltre , ch' egli portava 
con sé una potenza di convocare i l Seña
lo a placeré. 

.TI Sig. Spanheim é del parere di F. Pa
g i : cred'egli , che i l Poter Tribunizio for-
pafTaffe di molto i l Tribunato: 1. In quan
to egli era peculiare a' Patrizj , e non r i -
duceva al grado di plebeio la perfona che a' 
era inveftita . 2. In quanto egli non era l i -
mitato per la fola Citta di Roma , come 
F al tro, ma fi eftendeva per tutto i ' Impe
rio , tanto come i l poter Proconfolare , i l 
qua/e foleva efíergli anneíTo . 3. Che la d i -
gnita de' Tribuni era inferiore a quella de' 
Pretori ; laddove i l Potere Tribunizio de' 
Cefari conferiva, fecondo T á c i t o , un' au
torita fuprema fopra tutí ' i Magifirati , e 
rendea coloro , a cui egli veniva comunica-
t o , eguali agí ' Imperatori , ed anche loro 
compagni nell' Imperio : oltre il potere di 
opporfi agli intraprendimenti di tutti gli altri 
Magiílrati ; e ch' egli rendea fagre le loro 
perfone , e dava loro un diritto di convo
care e licenziare i l Senato, privilegj che i l 
poter tribunizio avea in comune co' T r i 
buni . 

F. Hardovin crede , che fi debba difiin-
guere due Potenze Tribunizic \ Puna civile , 
e l'altra militare; raa le pro ve, ch' egli ne 
adduce , fono aflTai deboü . — I I Sig. Span
heim dice y che la di lui diílmzi^ne non é 
íondata che fopra vane ccnghictture , nef-
funa delle quaii merita attenzione . 

I Letterati fono molto divifi quanto al 
mefe e giorno, in cui incomincib i l Poter 
Tribunizio. Sígonio e Petavio vogüono, che 
incomiaciaíle i l primo di Gennaio: altri , 
come Perizonio, il giorno quinto delle Ca
lende di Lugl io . M , Tvinard, il giorno quar-
to degli Idi diDictmbre : Onufrio, i l Car
dinal Nor is , F. Pagi, &c. ne! giorno, che 
1' Imperatore era eletto all' Imperio j coa 
queña differenza , che F. Pagi crede , che 
fia i l quinto delle Calende di quel melé 5 
in cui i ' Imoeratore era acclamato ; e che 
queíio giorno veniva, per tal ragione, re-
jputato facro ira' Romani . 

Q_q q F. Hat-
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Hardov'm h d' oppinione, chefullemc-

daglie i l Poter Tribunizio corninci neü'An-
niverfario dell'edificazione di Roma, cioe, 
1'Vi.mo delle Calende di Maggio ; eccetto 
íuile medaglie Greche, ov'egli comincia in 
Setiembre , poiché quefto mefe , il quale 
cominciava V anno Greco , era vicino al 
12rapo in cui i l Peter Tribunizio venne la 
prima vo!ta conferito. 

D i tut t i quefti fentimenti i l piu proba-
bile é quello d 'Onufno, &c. rcartandofi la 
reñri i ione di F. Pagi . Vedi M . Spanheim, 
J¡)iffen. 12. tom.2. p. 429. 

T R I B U N O , TRIBUNUS plebh, n e l l ' A n -
t".chita, un Magiftrato Romano, fcelto fra 
la Plebe , per proteggerla contro le oppref-
íicni de' Grandi, e per difendere la liber
ta del popólo contro gli atteníati del Se
na to , e de' Confoli . 

I Tribuni del Popólo cominciarono a ña-
b i l r f i l ' anno di Roma 259. I I primo dife-
gno di tal creazione fu di difendere il po
pólo dalle cruddta degli ufuraj , ed impe-
gnarlo ad abbandonare i l monte Aventi-
110, ove s'era ritirato per difpetío. 

Alia prima i l !or numero non fu che di 
foli due ; ma 1'anno feguente, fo t to i lCon-
folato di A . Pofthumo Aruncio e CalTio 
Vifcel l ino, tre altri ve ne furono aggiun-
t i ; e quefto numero di cinque venne po-
feia accrefeiuto daL. Trebonio fino adieci. 

Si diede loro 1'appellagione di Tribuno , 
a caufa che da principio fi fceglievano fra 
i Tribuni dell' Efercito . Vedi il feguente 
articolo. 

I Tribuni erano, per cosí d i ré , í C»pi c 
i Guardiani del Popólo. — Effi radunava-
E O , e convocavano il popólo a lor piace-
fe; e in tali Afíemblee fovente annullava-
« o i Decreti del Senato. Non fi potea con-
chiudere cofa alcuna fenza il loro confen-
fo , il quale eglino efprimevano col fotto* 
ferivere la l e t t e raTappiéde l Decreto. Era-
no padroni d'impediré 1'efecuzione di qua-
lunque decreto , fenza réndeme ragion ve-
runa , e puramente fottoferivendo veto. — 
Effi anche talvolta chiamavano i Confoli e'l 
Dittatore a render contó della loro condot-
ta davanti al Popólo. 

Augufto egli medeíimo fu Tribuno per lo 
fpazio di 37 anni ; Tiberio aflunle lo íkf-
fo titolo *, íiccome fece parimente i l di lui 
Succcflbre; fignifi^ando i' anno dsl 1er TV¿-

T R I 
hunato falle loro medaglie e monete : 
il lor difegno in cib non era per aitro 
che per irapadronirfi di tutta l'autorita 
affinehé non vi foífe cbi loro potefíe op-
porfi . Vedi TRIBUNIZIO. 

T R I B U N O , TRIBUNUS milimm, o mi* 
litaris , un Ufiziale neü' Efercito Roma
no , il quale comandava in capo ad im 
Corpo di Truppe, particolarmente ad una 
divifione d' una Legione ; quafi come ora 
i l Colonnello preífo gli Ingleíi , &c. o i l 
Maüro di Campo preífo i Franzefi . Vedi 
LEGIONE. 

Si fa qualche diflinzione ¿eÜ Tribuni) ia, 
Laticlavii e Angufiiclavii: a quei, ch' eran 
nati di famigüe nobili fi permeíteva di 
prendere il latvsclaius, dopo ch' eran fat-
t i 'Tribuni d' una Legione . Vedi LATUS-
CLAVUS . — Gli altri avean folo da por
tare Vanguflii.'icUvus $ onde Svetonio ha 
cura d'infonnarci , che ib o padre era Tri
bunus Latisclavius áella. i3.za Legione. 

Sopra quefti Tribuni di Legión i e Coor-
ti , v'erano zlm Tribuxi , i quali coman-
áavano ín aífenza de' Confoli , ed erano 
inveflili di un' autorita Confclare . — Bu-
deo vuole , che queili fieno quaii come i 
Marefciaili di Francia , o almeno come i 
Tenenti Gener-li . 

Romolo flabiii parimente un Tribunode¿-
la Cavalieria, Tribumií equitum , i l quale 
era lo fteífo die i l Magifier equitum foito 
i Dittatori , i l primo Unziale dopo i Re. 
Vedi MASTER. 

I Tribuni dsih Soldatefca erano di piu 
antica creazione , che quei del Popólo ; 
poiché queili ulíimí ve ni vano eletti , e 
tratti fuor de' primi . — Varrone preten
de , che appunto fi ch lama fiero Tribuni , 
perché alia prima erano folo i n numero di 
tre in ciafeuna Legione, quando la Legio
ne era compofta di tre ralla uomini , ca-
vati dalle tre Tr ibu che allora efiílevano. 
— A proporsione che la Legione veniva 
accrefeiuta , anche i l numero de' Tribuni 
fu accrefeiuto fino al numero di fei. 

Da principio , ia nomina dipendeva dal 
Genérale dell' Efercito ; ma nell'anno di 
Roma 391 íi decreto , che i l Popólo do-
veíTe nominare una parte , c i l Genérale 
l 'a l tra: i fecondi fi chiamarono Rufult ^ da 
Rut i l io Rufo, che fece tal legge. 

Quegli , che i l popólo fceglica ne' Co-



T R í 
nmi fi chiamavano Comhiati: egii erano 
indiferentemente patrizjo plebej,_ed avea-
no eli rteífi Tegni d'onore che i Confoli 
medefinJ3"* '—^Tribunodella Coone Preto-
ñana era ü Capitano delle Guardie . Vedi 

TRIBUNO era anche un' appellagione da
ta a varj altri Ufiziali , come i Tribuni 
jErarii , Tribuni della Teforeria. — Tribu
no dci Céleres ^ PUfiziale che li coraanda-
va . — Tribuni[abricamm, qiu-gli che avea-
no la direzione della fabbrica deüc armi. 
—̂ Tribuni marinorum^ Tribuni nolanorum ^ 
Tribuni voluptatum ^ mentovati nel Códice 
Teodofiano , come íbprantendenti de' pub-
felíci fpettacoli ed altri divertiraenti. 

II titolo di TRIBUNO , Tribunus , fi da-
va anche ai Capi di ciafcuna Tribu . Ve
di TRIBO. 

T R I B U T A Comhia. Vedi 1' articoío Co-
MIZII . 

T R I B U T A R I O , TRIBUTARIUS . uno 
che paga tributo ad un altro , affine di v i -
veré feco lui in pace» o di parteciparedel
la di lui protezione . Vedi TRIBUTO . 

La Repubblica di Ragufa é tributaria del 
Gran Turco; tale é puré il Can della Pic-
cola Tartaria, &c. 

T R I B U T O , TRIBUTÜM , una taña, o 
importa, che un Principe o Stato é obbli-
gato a pagare ad un altro, come in con-
traíícgno di dipendenza; o ín virtudiqual-
che Trattato, e come a titolo di compe
ra della Pace. 

I Romani fi facevano pagar tributo da 
íutte le Naz íoni , ch'eglino foggiogavano. 
— Maometto fiabili per m a í í i m a fonda-
mentale della fuá Legge, che tutto il Mon
do gli doveííe pagar tributo, 

Negii Stati del Gran-Signore fi prendo-
no i figliuoli Criftiani in via di tributo , 
per farne degli Agentogliani, Giannizzeri , 
&c. Vedi GIANNIZZERO , AGEMOGLIA-
NO , &C. 

TRIBUTO, fi ufa anche talvolta per una 
contribuziooe perfonale, che i Principi im^ 
íongono ai loro fudditi per via di capita-
*&mé , o taifa di tanto per teüa a Vedi 
TASSA . 

í g l i differifce da impofta ^ inquantoque-
fla é propriaraente quella che fi mette fui-
te mercanzie. Vedi IMPOSTA. 

TRIIÜTQ Danefe> Vedi DANEGEÍT» 
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T R I C E N N A L E . Vedi TR EMTALE. 
T R I C I P I T E , TRÍCEPS , nelrAnatoraia, 

ua mufcoio della cofcia, avente tre origi-
nazioni, ed altrettante inferzioni ; il qua-
le percib fi pub cómodamente dividere i« 
tre mufeoli, tuíti provenientij dall' OÍ />«-
bis) ed inferiti nella linea afpera dell'oífo 
della cofcia , di cui eglino poífeggono la 
maggior parte. — Vedi Tav.Anat. ( M í o l . ) 
fig- I - 53. fig.2, 11.36. fig. 6. n. 36. fig.j. 
n.zó. —^Egli fervono parimente da addut' 
tori, e tirano infierne le cofeie. 

T R I C U S P I D I , oTricufpidali 1 TRICÚS
PIDES, nell'Anatomía , un epíteto dato a 
tre valvule) o animelle, fítuate all'ingref-
fo della vena cava nel cuore , Vedi VÁL
VULA . 

Elle s'aprono da di fuori a di dentro, 
ín aiodo che lafeiano paffare il fanguedal-
Ja cava al cuore, ma impedifeono il diluí 
rifluífo nella cava o Vedi CUORE. 

Si chiamano cosí per la ior figura , che 
é triangolare ; per la qual ragione fi chia
mano parimente da' Greci TpiyKoíyjns. 

T R I D E N T E , TRIDENS , un attributo 
di Nettuno; eífendo una fpezie di ícettro, 
che i Pittori e Poeti mettono in mano di 
quel Dio ; in forma di lancia o forca d¿ 
tre denti\ onde la parola. Vedi SCETTRO. 

I Poeti dicono , che Nettuno apre la 
Terra , ogni qual volía la batíe col fuo 
tridente. 

TRIDENTE , fia i Matematici, fi ufa per 
una fpecie di parábola, colla quale Carís-
fio cofiruífe equaziont di fei dirasníkmi . 
Vedi PARÁBOLA . 

T R I E M 1 M E R I S , T P Í K M I M E P H 2 , 
[emiternaria, una fpezie di ce fura nel ver-
fo Latino, in cui, dopo il primo pié del 
verfo , refta una filiaba difpari , la quale 
ajuta a coraporre il piede che fegue . — 
Come in , Ule latus niveum rnolli fultus 
hyacintho. Vedi CESURA. 

T R I E N N A L E , o Trienniale , un epíte
to applicato per lo pih ad uficj o impíe-
ghi che durano tre anni. 

Cosí diciamo , un Governo triennale ; 
quafi tutti i Monafterj Regolari haono de' 
Superiori triennali 5 ne eleggono di nuoví 
alia fine d' ogni tre anni. 

Nel 1695 , fi fece in Inghiítcrra un At-
to per Parlamenti triennali , cioé per Par-
lamenti, che doveífero difeiorfi, edi nuovo 
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cleggcrícne í Membri , ogni tre a n n í . Fin 
a quel tempo, i l Re era padrone di proro-
gare e continuare i fuoi Parlamenti quant' 
egli volea. •— Da cib apriffi una porta al
ia corruzione, e per .impediré queüa fi pen-
sb al Hill tríenniale. 

L ' A t t o triennale é flato dopoi, in fegui-
to d1 alcuni altn difegni, rivocato: le gran 
difpute folite nelle elezioni , la gran fer-
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trcñce \ e Barón , globofa crux : G'thhon, pep 
megüo fpiegarne ^la forma , 1' interpreta 
Crux ad ftngulas ejus extremitates in trcr 
gemmas vel nodos , pro trifolü fpecie , ter-
minata. 

Egli porta una croce d' argento trifogliata 
ñera , coi nome di IVinwood. Vedi Tav. 
Ara Id. fig. I I . 

T R I F O G L I O , TRIFOLIUM , erba nota 
mentazione che ne fuol nafcere in quella di tre foglie, di varié fpezie, e che fa pee 
Nazione, le grandi fpefe in tal occafione, ogni campo, e prato 
con altre confiderazioni, determinarono la 
Legislatura^ l 'anno 1 7 1 7 , a cangiare i Par
lamenti trienniali in jcítenniali . Vedi PAR-
XA MENTÓ . 

T R I E N T E , TRIENS , neli' Antichit^ , 
una raoneta di rame, del valore d' un ter-
zo di un affe , la quale da una banda por-
tava la teña di Giano, e dall' akra un to
po d' acqua . Vedi As . 

QucíV era quella moneta , che fi folea 
mettere in bocea a' morti , per pagare a 
Carón te i l fuo nolo peí lor paíTaggio alF 
altra V i t a . Vedi MONETA , e COMO. 

TRÍENTE. , Triens , o Triental , era an 

Quello ch' é i l piu ufato nella Medici
na , é i l trifolium paluflre , ch' é aííai de
tergente , e fi adopera con buon fucceííb 
in coftituzioni fcorbutichc, reumatiche , e 
fcrofolofe. 

L ' ordinario modo di adoperarlo fi h col 
fare un' infufíone abbaílanza forte di tal 
erba fecca , a guifa di T e . 

T R I G A , neir Antichita , una fpecie di 
carro, o carretta , con tre cavaili . Vedi 
CARRO , &c. 

La Triga, in realta, non era tirata che 
da due cavaili ; coficché ella era propria-
mente una biga ; ma avea , i» o!tre , un 

che ufato per una coppa a b e r e e quella, terzo cavalio legato agli a l t r i , come unca 
di cui fi facea ufo ordinariamente. —Con- vallo a roano, per cambio . Vedi BIGA , 
teneva quattro eyathi. Vedi M i SUR A . — Stazio chiama i l terzo cavalio, equue 

TRPFERA , TRYPHER A * , Tpv$tpá , nel- funalis ; Efichio , Kcepmpoz; e Dionifio dr 
la Farmacia , una denominazione data a di- AHcarnaílo , asi pea ¿Í . 
verfe medicine fpezialmente della fpezie de- Non troviamo la Triga in alcun monu-
gli oppiati . — La trifera grande é coropo- mentó a mico ; ma ella fu lungo tempo ia 
fía d'oppio, cinnamomo, garof^ni, e varj ufo preífo i Roraani, a' loro Ludí Circen* 
altri ingredienti : fi adopera per fortificare fes. — I Gieci , che furono i primi ad in-
lo flomaco > per ferraare fluffi,, e per alcu- irodurla, prefto la lafeiarono. 
'Hi malí della matnce. 

* L a parola e formata dal Greco , Tpw 
(ptpóí, dilicato, a caufa della gentile s 
piacevole operazione di tale medicamen
to ^ o, fecondo altri , perche fa ripefare 
quei che fe ne fervono. 

La Trifera Saracenisa , e la Trifera Per-
fiana, cosí dette > perché fi cominciarono ad 
inírodurrej l'una da' Saraclni, e 1" altra da' 
Perfiani , fono entrambe purgativi leggieri. 

T R I F O G L I A T A , in fenfo della voce 
Inglefe botteny , o bottone, fi ufe in par
lando d' una croce, che termina da ciafcua 
.capo in tre nodi o bottoni, raffomigliando-

T K I G A M I A , un terzo matrimonio 5 
ovvero lo flato di una perfona , ch' é flata 
maritata tre volte . Vedi MATRIMONIO. 

NelT antica Chiefa , la Trigamia non íi 
permetteva, che a coloro, i quali non avea-
no alcun figliuolo dai lor primi matrimonj. 

Se avendo figüuolr da uno o da amenduc 
i p r i m i , fi mariravan di nuovo, dopo Teta 
di 40 anni , erano efelufi dalla Comunique 
per cinque anni . «—Se non paffavano Teta 
di 40 anni, la loro pena era foloperquattr 
anni» Vedi BIGAMIA. 

T R I G L I F Í * , T P I F A T ^ O I , neir Ar-
chitettura , una forta d'ornamenti replica-

fi» in certo modo, all' erba tnfoglio.. Ve- t i ad eguali intervalli nel fregio Dórico • 
di CROCE. Vedi FREGIO, &C. Vedi anche DITRI-

Una croce trifogliata ( erofs bottony ) é GLYPHO. 
come fucila , che Segoin chiama , etom * L a parola I formata dal Greca j 
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tplyxvipod «o í t r e in t ag l i a tu re , 4* y^ ' 
cpco, icolpifco. 

Qcmi triglifo confifte in due intere fca-
nalatur^i 0 cana'etti J tagliati ad un an-
golo re í to , detti glifiy o glyphi , e feparati 
con tre interftizj , detti da Vitruvio femo-
fa} Tuno daU'aítro , come anche da due 
altri mezzi caneletti , che fono nei lati . 
— Vedi Tav. Archit, fig.28. leí. y. Vedi 
anche Glyphe. 

L'ordinaria proporzione de'jfr/g///í, é di 
CÍTer larghi un modulo, ed alti uno e mez-
20 . — Ma M . ie Clerc cííerva , che queíla 
proporzione caufa talvolta intercolunnj mal 
proporzionati ne 'port ici ; per la qual ragio-
ne egli ftima meglio di accomodare la pro
porzione de'fuoi triglifi a quelia degl'inter
colunnj. Vedi INTERCOLUNNIO . 

Gl i intcrvallt fra i triglifi ñ ch¡amano 
metopes. Vedi METOPE . — Sotto i cana-
k t t i , o glyphi-i Ti collocano ie¿í<ír^, ogoc-
ce . Vedi GUTTJE . 

I triglifi fanno i l carattere i l piu diílin-
tivode!)'Ordine Dórico. Alcuni gli ere-
dono originalmente inventati per la condot-
ta delle gutt£ , che í knno fotto di loro : 
altri s' immaginano , che abbiano qualche 
fomighanza ad una lira (Ij/ra ) , e indi con-
ghietturano , che tal ornamento fia flato 
originalmente inteíb per qualche Tempio 
confecrato ad Apoilinc. Vedi DÓRICO. 

Capitello cf un TRIGLIFO . Vedi l ' a r t i -
colo CAPITELLO. 

T R I G L Y P H O . Vedi TRIGLIFI . 
T R I G O N O * , TRIGONUS , nella Geo

metr ía , un triangolo . Vedi TRIANGOLO. 
* L ? parola e fórmala dal Greco , rpi-

y&ivot •> triangulo. 
TRÍGONO, nell'Aftronomia , denota un 

afpetto di due Pianeti, in cui eglino fono 
diñanti 120 gradi Tuno dali'altro , detto 
anche Trino. Vedi TRINO. 

I Trigoni di Marte e Saturno fono tenuti 
dagli Aflrologhi per afpetti malefici. Vedi 
ASPETTO , e TRIPLICITA1 . 

TRÍGONO , TRIGONON , era anche uno 
ürumento muficale , ufato fra gli An t i ch i . 
Vedi MÚSICA . 

l i Trígono era una fpezie di lira trian-
golare , invéntalo da Ibycus . Vedi LY-
RA . 

T R I G O N O M E T R I A , 1' arte di tro
vare le dimenfioni delle parti d'un trian-
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golo ignote j da altre parti note: ovvero 
i ' a r te , con cu i , da qualche tre parti d'un 
triangolo date, íi trovano tutte 1'altre. Ve
di TRIANGOLO. 

COSÍ , e. gr. da due lati A B , e A C , 
ed un angolo B , noi troviamo , per tnezzo 
deila Trigonometría , gli altri due angelí 
A e C col terzo lato B C j Tav. Trigono-
metria, fig. 2. 

La parola fígnifica litteralmente mifurare 
i triangoli j forma ta dal Greco, rp'iymoí, 
triangolo, e ¡¿ÍTpoy , mi fura . —Nulladime-
no queft' arte non fi eftende alia raifura-
zione dell' área o fuperfície de' triangoli , 
la quale viene fotto la Geometria: la Tr i 
gonometría confidera folamente le li.nee , e 
gli angoli de' medefimi . Vedi TRIAN
GOLO. 

La Trigonometría é di grandiffimo ufo in 
varié arti matematichc : — col mezzo di 
queña fi fa la maggior parte dell' operazio-
ni di Geometria ed Aftronomia ; fenza di 
effa la magnitudine deila Terra e delle 
Stelle, le lor diftanze , movimenti , eclif-
fi , &c . farebbero del tutto ignot i . —Per-
cib la Trigonometría fi dee confeííare per 
im' arte , mediante la quale fi mrttono 
in luce le cofe le piu nafeofte , e le piíi 
rimóte dalla cognizione degli uoraini. Ch i 
non la sa non pub far gran progreífo nel
la Matemática mifla ; ma di fpeíTo tro
vera 111 imbarazzato , anche nella Filofofia 
Naturale, particolarmente Helio, fpiegare i 
Fenomeni dell' Arcobaleno , ed altre Me-
teore. 

La Trigonometría , o fia la foluzione de' 
triangoli , é fon da ta in quella mutua pro
porzione , che v ' é fra i lati cd angoli d' 
un triangolo ; ¡a qual proporzione fi sa , 
col trovare la proporzione che il raggio 
d' un circolo ha a certe altre linee, dette 
corde , feni, tangenti, e fecanti. V . R A G G í O , 
CORDA , SINO, TANGENTE , e SECANTE. 

Queíla proporzione de' fini , e tangen
t i , al lor raggio é talvolta efpreíTa in nu-
meri comuni o naturali , i quali coilitui-
feono cib che noi chiamiamo Túvole dé 
Seni naturali, Tangenti , &c. — Alie voí-
íe ella fi efprime in logaritmi, e in tal ca
fo cofiituifee le Ta volé de Seni artifiziali r 
&c. Vedi TAVOLA , &c. 

Finalmente , talvolta la proporzione 
non é eíprelTa in numen i ma i varj 

feni 5 
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f tn í , tangcnti, Scc. fono aítualmcníe no-
tati fopra linee o fcale ; donde la Linca di 
Seni, tangenü, &c. Vedi LINEA , e SCALA . 

La Trigonometría ñ divide in piaña, esfé
rica: la prima coníidera i tnangoli retíili-
ne i ; e la íeconda gli sferici . •— La prima 
é d'un ufo facile , e continuo nella Navi-
gazione, Mifurazione, Agrimenfura , ed ai-
tre operazioni di Geometría . Vedi M i s u -
RARE, AGRIMENSURA, NAVIGARE, &C. 

La feconda s' impara folo in ordine all ' 
Aftronomia e l ' a r t i di lei congiunte , alia 
Geografía e Gnomonica . Si flima in gene-
Tale eílrcmamente difficile , a cagione del 
vafto numero de' cafi , con cui ella é in-
trigata i ma i'eccellente Wolfío ha rimoífo 
quafi tu t t e le diíEcolía . Queft'Autorc ha 
non folo fatto vedere in che modo í u t t ' i cafi 
¿e' triangoli reítangoli fi poíTano fciorrepel 
común verfo , mediante le rególe di feni e 
tangenti i ma ha altjresi notato una regola 
univerfale, col mezzo della quale fi folvono 
fiutt' i problemi, si ne'triangoli p ian i , che 
nt ' triangoli rettangoli sferici : ed infegna 
anche a folvere con eguale facilita i trian
goli ohliquangoli . — Si vegga la fuá dot-
trina fo t to l 'articolo TRIANGOLO. 

T R I G O N O M E T R Í A , é un'arte, col
la quale , da tre date parti d*un triangolo 
plano, noi troviamolealtre . Vedi PARTE. 

I I gran principio della Trigonometria pia' 
fia fi é che in ogni triangolo piano, i latí 
fono, come i feni degli angoli oppoíi t i . — 
Si vegga queflo principio applicato allafolu-
zione de' varj cafi de' triangoli piani , fot
to 1'articolo TRIANGOLO. 

TRIGONOMETRÍA sferica , é i'arte , con 
cui , da tre date parti d 'un triangolo sferi-
eo, noi troviamo l 'a l t re . E . gr. con cu i , 
da due latí ed un angolo, noi troviamo gl i 
a l t t i due angoli , e i l terzo lato. Vedi SEE-
ÍIICA , e SFERICO . 

I principj della Trigonometriajferica y co
me riformati da Wolfío , fono i feguenti : 
i . I n ogni triangolo reítangolo sferico, 
A B C ^ rettangolo io A , Tintero fino é al 
fino dell' ipotenufa , B C (Tav . Trigomm. 
fig'3_3*) come i l fino dell'uno o dell'altro 
degli angoü acuti , C , é al fino della gam
ba, oppofita á lmedeí imo, A B ; ovvero, it 
feno dell'angolo B , al feno della fuá gam
ba oppofita A C ' , onde fi deduce, cheilret-
iangolo dell' intero feno nel feno d.' una gam-
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b i , ^ egaale al rettangolo del feno delp 
angolo oppofito al medefimo, nel feno del-
ia ipotenufa. 

2. In ogni triangolo rettangolo sferico 
A B C , ifig-31') neífuno de' lati del quale 
é un quadrante ; fe i complemcnti dellegam-
be A B e A C ad un qu adran te fi confide-
rano come le gambo flefle; i l rettangolo dell' 
intero fino nel co-feno della parte di mez
zo é uguale al rettangolo de' fíni delle par
t i disgiunte; o degli e ñ r c m i . 

Quindi , i .Se i fini fono artifiziali , c ioé, 
i logarittni de' naturali ; Tintero fino, col 
co-íeno della parte di mezzo, fara eguale a' 
fini delle parti disgiunte . 2. Poiché , nel 
triangolo rettilineo A B C C / l - 3 4 . ) T m ' 
tero fino é alT ipotenufa B C come i l fmo 
dell5 angolo B , o C al fino della gamba op
pofita A C o A B : fe , in luogo de' fini 
dei l a t i , noi prendiamo i lati fieííi ; anche 
q u i , Tintero fin», col co-feno della parte 
di mezzo A C , o i \ B , fara eguale al fino 
delle parti disgiunte B o C e B C ; cioe , 
al fino di B o C , e B C fteíTo. 

Queda fí chiama á&'Wo\ñ9 Regula finuum 
catholica, o la prima parte della regola uni-
verfale della Trigonometría; col mezzo del
la quale fi folvono tutt ' i problemi delF 
una e delTaltra Trigonometría, quando la 
cofa fi effettua coi foli feni . •— M i lord Na-
pier ebbe i l primo penfiero di una tal regola» 
ma egli adoperava i complementi delT ipo
tenufa B C (fig .22.) c degli angoli B e G 
per T ipotenufa e gli angoli fteíli : tanto che 
i l tenore della fuá Regola cattolica de' Sin! 
é queflo. 

L' intero fino, col fino della parte di mez
zo, é uguale a'co-feni delle parti difgiunte, 
o , com'ei le chiama, oppofite. — Ma in 
quefia Eegoía non apparifee quelTarmonia 
fra ia Trigonometria piaña e la sferica, cK" 
é vifibiie nella Regola di Wolf ío . 

3. I n un triangolo rettangolo sferico 
A B C ( i ^ . 3 1 . ) niuno dei lati del quale é 
un quadrante i come T intero fino é al fino 
della gamba adiaeente A C i cosí é la tan
gente delT angolo adiacente C alia tangen
te della gamba A B . 

Donde, 1. Come la co-tangente delT art-
gol o , C , é alT intero fino , come T intero 
fino é¡alla tangente delT angolo C , cosí é 
i l fino di A C alia tangente di A B ; per-
ú h la co-tangente delT angolo C fara alTm* 

tero 
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tero fino , come i l fino della gamba iv i 
adiacente, A C , c alia tangente del!' oppo-
íla A B . — 2. Percib i l rettangtíio delT in-
tero fin0 » nc* ^n0 ^x UQa gamba A C , é 
uguale al rettangolo della tangente dell' al-
tra gamba A B , nella co-tangente deli' an-
ro}o C , oppoíita al medefimo. E , in íimil 
guifa , i l rettangolo dell'intero fino, nel 
fino della gamba A B , é uguale al rettan
golo della tangente della gamba A C nella 
co-tangente deli'angelo B . 

4. I n ogni mangólo rettangolo sferico , 
A B C , níuno de' cui lati é un quadrante; 
fe i complementi delle gambe A B e A C 
ad un quadrante , o i loro ecceffi oltre un 
quadrante , fi confiderano come le gambe 
fíífffe ; tí rettangolo dell'intero fino , nel co-
feno della parte di mezzo , fara eguale al 
rettangolo delle co-tangsnti ; delle partí con-
giunte. ~— Quindij r. Se i íini e le tangen-
ti fono artiíiziali j 1'intero fino, col co fe-
no della parte di mezzo , é uguaíe alie co-
tangenti delle parti centigue . — 2 . Poiché, 
in un íriangolo rettangolo rettiiineo , noi 
adoperiarao le tangenti, quando dalle gam
be A B e A C d a t e , p a n g ó l o G 
fi dee trovare; e in quel cafo 1'intero fino 
é alia co-tangente di C , cioé alia tangen
te di B , come A B ad A C ; percib , an
che , in un triangelo rettiiineo, fe pe' fini 
e tangenti de' lati íl prendono i lati fteííi; 
1' intero fino , col cc-íeno della parte di mez-
zo , cioé con A C , é uguale alie co-tangen
t i delle parti congiuníe , cioé alia cotan
gente di C , o tangente di B , e al lato 
A B . 

Queíla fi chiama da Wolfio Regula tan-
gentium catholica^ e coftituifee l'altra parte 
della Regola univerfale o catíolica della Tri
gonometría', mediante la quale fi folvono tutt' 
i probleml di ogni Trigomimetria , ove fi 
ricerqano 1c tangenti. 

La regola di M i lord Napier ad un fimil 
eftetto, é cosí : — Che Tintero fino , col 
fino della pnrte di mezzo, é uguale alie tan
genti delle partí contígue. 

Egli é percib regola univerfale, che ha 
luego in tutta la Trigonometría ; che in un 
triangolo rettangolo (mtatis notandís 9 cioé 
i complementi delle gambe A B c A C ef-
êndo confiderati come le gambe fteíTe e 

ne' triangoli rettilinei , i lati ñeffi efiendo 
prefi pei feni e tannenti de' laí i . ) U inte-
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ro fino col co-feno della parte di mezzo o 
media é uguale a' fini delle parti difgiunte 
o feparate, e alie co-tangenti delle parti 
congiunte o contígue. 

Per maggior chíarezza , e per 1' applica-
zione di quefta regola nella foluzione dc'va-
rj cafi de' triangoli sferici; Vedi TRIAN
GOLO . 

Caratteri nella TRIGONOMETRIA . Vedi 
C A R ATXE R E • 

T R I H I N G , o THRIHING » , dal SaíTo-
ne Trihínge , voce Inglefe , che dínotauno 
fpazio od eílenfione contenente t re , oquat-
tro hundreds, ovvero la terza parte d' una 
Shire, o Provincia. Vedi TITHING. 

* II Síg. Thoresby crede , che la parola 
fi debba ferívere l ' hn th ing . Vedi Tho* 
resb. Duratus Leodenf. p. 85. 

La parola íi ufa anche per una Corte te-
nuta entro coi al circuito . ch' era lo OeíTo 
che cío che ora fi difama Court lect, laqual 
é di piu d'una Coun-baron, ed inferiere ad 
una Corte di Contado , o County Court . 
Vedi COURT, L E E T , &c. 

T R I L L I O N E , Trillíon, nell' Aritmética 
i l numero d' un bíllione di billíoní . Vedi 
N ü M E R A Z I O N E . 

Dopo 1 billíoní, fi conta per tríllíoni, i l 
che fa una claííe di numerazione, e fi d iv i 
de, come P altre claffi , in tre luoghi: cosí 
diciamo , tríllíoni; decimí di tr i ¡lien i ; cent!' 
fimi di tríllíoni, &c. 

T R I L L O , in Inglefe ron la de, o quave-
ring, 1'atío di trillare, o di fe uo tere ( ter
mine ci Mufica ) ; ovvero lo feorrere una 
divifione colla voce. Vedi DIVISIONE . 

T R I M A C R O , TRIMACRUS , o Tríma-
cer, nsU'antica Profodia, un pié , nel ver-
fo , compoílo di tre fillabe lunghe . Vedi 
P l E D E . 

T R I M I L C H I , un nome con cui i Sai-
fon i Inglefi chiamavano il meíe di Mag-
gio ; perché raugnevano ( mílkeJ)i lor beflia > 
m i tre volte al giorno in quel mefe . 

T R I N A , dimenftonc, o dímenfione tripli* 
cata ^ include lunghezza , larghezza, egrof-
fezza . Vedi DIMENSIONE . 

La dímenfione trina é peculiare a' corpi > 
o fo l id i . Vedi CORPO, SOLIDO, &c. 

T R I N A , nelCommcrzio, fpe7Íe di guar-
nizions lavorata a ira foro . Vedi GAL-
LONE, \ 

TRINA, multa. Vedi TF.INIUNGELD. 
T R I N " 
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T R I N C H E , e TRINCIERE , nella Forti-

fícazlone , fono foíTi che gli afledianti ta-
gliano, o ícavano, per avvicinarfi piü íicu-
ramente allá Piazza attaccata; onde fi chia-
mano anche linee di approccio. — Vedi Tav. 
Forttf. fig. 2 1 . n. i i . , &c . Vedi anche Fos-
so , APPROCCIO , CONTRATRINCEA , &c . 

Dicefi , montar le trinciere ^ che vale a d i ré , 
andarci a fare i l fuo dovere . — Riievar le 
trinciere , fi e i l rilevarne coloro , che fono 
íh t i a fare i l lor dovere. Vedi MONTARE . 

Si dice, che i l nemico ha ncttato le trin-
cee) quaudo ne ha cacciato v i a , od uccifo 
i foldati che le guardavano. 

Coda della TRINCEA , é i l luogo, ov' 
ella é flaía cominciata . Vedi CODA. — 
E la tejía é quella parte , fino alia quale 
é ÍUta portata . Vedi TESTA , e ATTACCO . 

Le Trincee fono di varié forte , fecondo 
la natura del terreno : fe i i territorio adja-
ccnte é fafíbfo , la trincea non é altro che 
un'elevazione di fafcine , gabbioni , facchi 
di lana, o fpalleggiamenti di t é r r a , gitta-
t i tutt' alí' intorno della Piazza; — ma quau
do i l terreno pub fácilmente aprirfi , e fen-
éerfi, ¡n quelio fi fcava la trinciera , orlán
dola con un parapetto dalla banda degli aí-
fediati. Vedi PARAPETTO, &C. 

La larghezza delle trinciere é da otto a 
dieci piedi, e la profondita da fei a fette ; 
fi tagliano a tallone, o asbieco. Ved iTAL-
LONE . 

Si continuano le trincee con linee fer-
peggianti o tortuofe , in certo modo para-
Jelle alie opere della Fortezza, in guifa che 
non refiino in vifta al nimico , né fia ef-
pofla la loro lunghezza al fuoco del nimi
co: perché elleno allora correranno rifchio 
di eflere infiiate, o fpazzate dall'artiglieria 
nemica: lo fpignere cosí le trincee obliqua-
mente fi chiama fpignerle a giri e rigiri, e 
da' Franzefi par coude'es. Vedi ENFILADE . 

Aprir le TRINCEE , fi é quando gli aflfe-
dianti cominciano a lavorare fopra la linea 
d'approccio; i l che fi fuol fare in ternpo 
di notte; aile volte a tiro di mofchetto , 
e tal voka a mezzo t i ro , o tiro intcro del 
cannone della Piazza, fe all 'intorno di que-
fia non evvi qualche altura di terreno , fe 
la gucrnigione é forte , e fe la di lei arti
glieria é ben fervita. "Vedi APRIRE. 

Gli operaj, che a pro no le trinciere, fo
no fempre foüeouti da certo numero di 

T R I 
foldatefca contro le fortite degli anTedíati; 
e talvolta quefte compagnie di foldati fian-
no fra quelli e la Piazza , come anche ful
la lor defira e fin i ft ra . 

Talvolta i Guafbtori lavorano pofati ful-
le ginocchia ; e i foldati , che hanno da 
foftenerli, giacciono piatti fulla faccia , af-
fine di evitare i l fuoco de 'nimici ; e i gua-
fiatori fogliono parimente eííer coperti con 
tavolati , o groíí'e fafcine , che i Franzefi 
chiamano faucijj'ons. 

T R I N C H E T T O , forta^i vela ; e gene-
neralmente, la vela fuperiore di ciafcun al-
bero della nave. Vedi VASCELLO . — In 
quelT uhimo fenfo gli Inglefi lo chiamano 
top ja i l . 

T R I N C I A N T E , in Ingleíe SEWER * , 
nel l 'Económica, un ufiziale , che entra , 
precedendo la vivanda d' un Re , o Ca
va li ere , per metterla e difporla fulla ta-
vola . 

* La parola e formata dal Franzefe , 
Efcuyer , Scudiero, Gentiluomo, o Ufcie-
re. Vedi SCUDIERE. 

T R I N C I A T O , in fenfo di tranche , o 
trenche , termine delT Araldica Franzefe , 
efprime quella maniera di partizione det-
ta dagli Inglefi, party per bend dexter. Ve
di PARTITO ( Pany) e Ben Ja . 

Si dice, che uno Scudo é mW/^ío , quan
do é divifo in due diagonalmcníc , venen-
do la divifione dall' angolo deftro del chief, 
o capo, e andando all' angolo finiílro del
la punía : •—' quando é divifo peí verío 
contrario, fi dice ch'egli é taille, o taglia-
to , ovvero party per bend finijiev . Quindi , 

TRINCI ATO , detranchh preño gli A raid i 
Franzefi, fignifica una linea a modo disbar
ra, la quale non venga propnamente dall' 
angolo deftro , ma da qualche parte deil' 
orlo fuperiore, e indi cada attraverfoodia-
gonalmente ; ovvero venga da una parte 
del lato deñro . 

Dicono, ?r¿z«c¿e, detranche, e refrán che y 
per dinotare , che v i fono due linee dia-
gonali, che fanno due partigioni nello Scu-
do, e vengoiio dagli angoli ; ed una ter-
2a che viene da alcuna dell'altre parti fo-
praccennate, Vedi i l precedente articolo. 

TRINCIATO, couped, o coupe . V e d i T A -
G L l ATO . 

T R I N I T A ' , TRINITAS, T R I A S , nella 
T e o l o g í a , i'ineíFabile mifterio di tre Per-

fon e 
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fone in un D i o ; Padre, Figliuolo , c Spi-
rito Santo. Vedi DÍO, PERSONA, &C. 

E' un articolo della Fede Criítiana , che 
v ' é un Dio íb lo , un'imita in natura cd ef-
fenza , ed una Trinita di Perfone . 1— I I 
termine Trinitci importa 1' unit^i di tre , 
i 'uniík di tre Perfone Divine realmente dif-
ferenti , e l ' identiík d'una natura indivifi-
bilc : la Trinith é un ternario di Perfone D i v i 
ne della ftefifa effenza , natura, efoQanza. 

La Teología infegna , che in Dio v' é una 
fola eíTenza, due proceííioni, tre perfone , 
quattro reíazioni, cinque nozioni , e lac/V-
cumincefione) che i Greci chiamano pericho-
tefis. D i ciafeuna delle quali parleremo un 
JJO' pi5 difFufamente. 

E v v i , dunque, una fola eíTenza, una fo-
h natura Divina , che é infinita , eterna , 
fpirituale ; che vede ñ u t e Je cofe ; che co-
nofee e sa ogni cofa ; ch 'é dappcrtutto ; 
onnipotente ; e che ha creato ogni cofa 
dal nulla . Vedi D i o . 

I n queflo Dio v i fono due proceííioni , 
o emanazioni i cioé quella del Figliuolo, c 
quella dello Spirito Santo: la prima íi chia-
ma generazione, ehkcondafpirazíone. Ve
di GEÑERAZIONE, &c . 

I I Figliuolo procede dal Padre per via 
di conofeenza ; perché Dio in conofeendo 
íe HeíTo eternaraente , neceffariamente , ed 
infinitamente , produce un termine , un' 
idea, nozione o conofeenza di fe fieífo, e 
di tutte le fue adorabili perfezioni, che fi 
chiama fuá Parola , fuo Ver¿o, fuo Figliuo-
h , i l quaie é a Jui eguale in ogni cofa , 
eterno , infinito , e neceífario come fuo 
Padre . — I I Padre riguarda i l Figliuolo 
come fuo Verbo, e i l Figliuolo riguarda i l 
Padre come fuo principio: e nel cosí riguar-
darfi fra di loro eternamente , neceífaria-
mente , c infinitamente , fi amano 1' un 
i ' a l t ro , e preducono un atto del loro amor 
vicendevole : i l termine di quefio amore é 
lo Spirito Santo, i l quale procede dal Padre 
e dal Figliuolo per via di fpirazione, diarao-
i e , e $ impulftcne ; e i l quale é parimenti 
eguale in ogni cofa al Padre ed al Figliuo
lo. Vedi PADRE, FIGLIUOLO, e SPIRITO. 

Ciafeuna proceííione Divina íhbilifce due 
reiazioni: i 'una dalla parte del principio , 
0 da quella da cui ; e 1'altra dalla parte 
del termine, o da quella a cui . — Quin-
aij ficcome vi fono due proceííioni i n D i o , 

Tomo VIH, 
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v i debboñ eíTere quattro relazloni ; la pa-
ternita, la filiazione, la fpirazione attiva, 
c la paffiva. 

La paternita é una relazione fondata in 
cib che i Teologhi Scolañici chiamano in-
telligenza nozionale, in cui i l Padre fia ri
fen to alia feconda perfona, ch 'é ii Figliuo
lo . — La filiazione é quella relazione, in 
eui la feconda perfona, cioé i l Figliuolo, 
fi riferifee al Padre . Vedi PATERNITA", &c . 

La fpirazióne attiva é quella relazione , 
ch' é fondata nell' atto nozionale della ve
lón ta , mediante cui la prima perfona e 
la feconda riguardano o fi riferifeono alia 
terza ; la proceífione , o fpirazione paffi
va , prefa nel fuo fenfo rigorofo , é quel
la relazione con cui la terza perfona r i 
guarda e fi riferifee alia prima ed alia fe
conda. — Quindi fi vede, che vi fono in 
Dio quattro reíazioni , come gia abbiam 
detto, e cinque nozioni, come lo mofire-
remo tantofio. 

La perfona fi definifee una foílanza in
dividua , ragionevole o intellettuale; ovve-
ro una foílanza intellettuale ed incomuni-
cabile. Vedi PERSONA. 

V ipojiafi , o foílanza , é cib che co-
fiituifee la perfona. — V i fono dunque 
nell a Santa Trinitci tre perfone , Padre , 
Figliuolo, e Spirito Santo , le quali han-
no ogni cofa in comune , eccetto le loro 
reíazioni; onde viene ad aver luogo quell* 
aífioma di Teología , che nelle Perfone 
Divine non evvi diflinzione alcuna, quando 
non v 'é oppofizione di relazione: e quin
di ne viene in confeguenza, che fe talvol-
ta fi atrribuifee la potenza al Padre, ¡a fa* 
pienza al Figliuolo , e la bonta alio Spi
rito Santo", owero fe dicefi , che i pecca-
t i d' intermita o debolezza foro contro il 
Padre , i peccati d' ignoranza contro i l F i 
gliuolo , e i peccati di malizía contro lo 
Spirito Santo; non fi parla , che per via 
d'appropriazione, e non di propriet^; per
ché tutte quefte cofe fono in comune: don
de quell' aífioma , che le opere della Santa 
Trinita fono comuni eindivife, ( m i ¿ , con-
vengono a tutte le Perfone Divine ) ma non 
cosí le loro produzioni ad intra ( come íi 
nomano) poiché elle fono relative. 

Per appropriazione svintende il darequal-
che comune attributo ad una certa Perfo
na Div ina , a caufa di qualche adattazione 

R r r o con-
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o convenienza. C o s í , nella Scnttura , nc-
gli Appoñpii , e nel Credo Niceno , fi 
attribuifce 1'onnipotenza al Padre, perché 
egli é i l primo principio , ed un principio 
fenra origine , od un principio piu alto . 
— Si attribuifce la fapienza al Figliuolo , 
perch' egli e i l termine del Divino intel-
le t to , a cui appartiene la fapienza : fi at
tribuifce la bonta alio Spinto Santo, effen-
do egli i l termine della volonta, coila bon
ta appartiene. 

Alcuni Teologhi danno altre ragioni di 
quefte forte d'attribuzioni ed appropriazio-
n i , che che fi fa cosí per feparare dalle D i 
vine Perfone quelle imperfczioni che fi tro-
vano nelle creature : perché i padri creati 
fono debnli, cadenti , c impoten t i ; per i l 
che, per allontanare 1'idea di tale imper-
fezione dalla prima Perfona, fi dice parti-
colarmente che queüa é onnipotente. 

D i nuovo, i figliuoli creati fono general
mente imprudentt \ per i l che , per rimuo-
vere querta imperfezione dalla feconda Per-
fóna , fi dice che ella é /avia; o la fapien-
za eterna. 

Finalmente, le gran mentí o f p i r i t i , fra 
le eífenze créate , fono fovente fcellerate ; 
onde , per rimuovere queiF imperfezione 
dalla ttrza Perfona , fe le attribuifce la bonta. 

Ti Padre é la prima Perfona della S, S. 
Trinita , a caufa che i i Padre folo produ
ce i l Verbo per via ü imelletto : e col Ver
bo produce lo Spirito Santo, per via di vo-
lonth. 

Si dee qni oííervare, che lo Spirito San
to non fi chiama cosí per la fuá ípirituali-
ta , effeado quefta comune ed cíícnziale a 
tutte e tre le Perfone , ma per la fpirazio-
ne paffiva, ch ' é pccuHare a lui folo. 

Si aggiunga, che quando Una perfona 
della S. S. Trinita fi chiama prima, un' al-
tra feconda, e un' altra terza , non fí dee 
intendere d' una pnorita di tempo , o di 
natura, la quale importerebbe qualche di-
pendenza ; ma d' una prioritk d'origine ed 
emanazione, la quale confille in ció , che una 
perfona produce 1' altra in guifa tale , che 
la perfona, la qual produce, non pub efie-
re, né fi pub comprendere , feaza la per
fona prodotta . 

Da queíle cofe ne fegue , che nella S. S. 
Trinita v i fono cinque nozioni , (intenden-
doíi per nozione la peculiar maniera con cui 
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una Perfona Divina fi difíingue tlall 'altra.) 
Le nozioni adunque, per cui i l Padre fi cU, 
flingue daí Figliuolo e dallo Spirito Santo 
fono 1'innafcibilita , e la paternita. —Quel! 
la , per cui i l Figliuolo fi diftingue dall' 
altre due Perfone Divine , é la filiazione. 

La fpirazione attiva diñingue i l Padre 
e '1 Figliuolo dallo Spirito Santo, e la fpi
razione paffiva é queiia per cui lo Spirito 
Santo fi diíiingue dal Padre e dal Figliuolo. 

La circumincejjione , o perichorefts , é 1' i n 
tima in-efiftenza delle Perfone divine, o la 
loro mutua in-dimora deü' una neli' altra : 
perché , febben elle fono realmente diñin-
te , fono nientemeno confuüanziaii ; quindi 
é , che Gefucriflo dice in S. Giovanni , 
cap. x iv . Non credete voi co io fia nel Pa
dre ^ e il Padre in me? L'identita d'eífen-
za , che i Greci chiamano ¿[¿ouaóa , e la con-
fuüanzialita , con una difiinzion di perfo
ne , fono neceffarie a quefia circuminccjjio' 
na. Vedi CIRCUMINCESSIO. 

Pare , che molti Gentili abbiano avuto 
qualche nozione della Trinita . — Steuch. 
Eugub. de Peren. Philof. Iib. I . cap. 3. offer-
v a , che non v ' é cofa, in unta la Teolo
gía , piu fodamente fondata , o piü gene
ralmente da quelli conceíTa , che i l Mifte-
rio della Trinith. I Caldei , Ebrei, Fenicj, 
Greci , e Romani , si ne' loro feritti 
ne' loro Oracoli , confeífarono, che 1' Eííe-
re Supremo avea generato un altro Eííere 
da tutta P eternita, i l quale egiino talvolta 
chiamavano Figliuolo di Dio , talvolta Ver
bo, talvolta Mente, e talvolta Sapienza di 
Dio, ed affenvano ch'egli era i l Creatore 
di tutte le cofe. Vedi FIGLIUOLO. 

Fra i detti de' Magi , difeendenti d iZo-
roaftro, uno fi é quefto ; HávTa í^rÍKia-e 
KUTrip K¿Í VOÜ 'Tra.pî cóxz S'íVTÍpco : H Padre finí 
tutte le cofe, e le confegno alia feconda Men
te. • Gl i Egizj chiamavano la loro Trini-
th, hemphta , e la rappreíentavano con un 
globo, un ferpente, ed un'ala , difpofti in 
un fimbolo jeroglifico. — Kírcher , Gale t 
& c . fuppongono , che gli Egizj imparaííe-
ro la lor dottrina della Trinith da Giufef-
fo , e dagli Ebrei. 

I Filofofi, dice S. Ciri l lo , confefiavano 
tre ipojlafi o perfone ; eífi hanno eílefo la 
loro Divinita a tre perfone, ed anche tal
volta adoperato i l termine Trias , Tnniteí : 
e d'altro non abbifognavano che di ammet-

tere 
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tere la confuflatuialita delle tre tpcflafi, per 
fignificare l'unita della Divina Natura, ad 
efclufione d'ogni triplicita rifperto al!a dií-
ftrenza della natura; fenza flimar neceíTa-
rio 11 concepire qualche inferiorita d' ipoflafi, 

I n effetto, Platone, ed alcuni de'fuoi fe-
guaci, favellano della Trinith in termini ta-
l i j che i primitivi Padri fono ftaíi accuíati 
di aver prefo la loro propia dotírina dalla 
Scuola Platónica raa i l P. Mourguef, che 
ha efaminato cotal punto , afferma, che nul-
la vi pub eíTere di piü ftupido, che di fup-
porre introdotta nella Chiefa la Trinita Pla
tónica i e di aver ricorfo al Platonifmo de' 
Padri per ifcreditare la loro autorita rifpet-
ro a queílo dogma. Vedi PLATONISMO. 

Frateria o Fratcrnita della S. S. TRÍNI-
TAs; é una Societk inílituita a Roma da 
S. Filippo Neri i'anno 1548 , per aver cu
ra de' pellcgrini che vengono da tutte le 
partí del Mondo a vifitarc le tombe di S. 
Pietro e S. Paolo. Vedi FRATERNITA , 

In ordine a quedo , aveano eíTi una ca
fa , in cui mantenevano per lo fpazio di 
tre giorni i pellegrini, e non folamente que-
fíi , ma anche altre povere pcrfone conva-
Jefccnd , che cííendo fíate troppo prelio l i -
cenziate dagli fpedali , íi trovavano efpofle 
alia recidiva. 

Comincib la Fraternita a ílabiiirfi nella 
Chiefa di S. Salvatore io Campo , e confi-
físva in fole quindici perfone povere , le 
quali fi radunavano in quella Chiefa la pri
ma Domenica di ciafcun mefe per praticar-
vi gli efercizj di pieta prefcritti dai Fonda-
tore , e afcoitare le efortazioni ch' egli v i 
dava. 

Nel l ' anno 1558. 11 Somrao Pontefice Pao
lo I V . diede alia Fraternita la Chiefa di S. 
Benedetto , aila quale fu dato i l titolo di 
Santa Trinita . Da quel tempo innanzi , 
lianno fabbricato rafente alia medefima un 
ampiiffimo Spcdale per pellegrini , e perfo
ne convalefceníi. 

La Fraternita é ora aíTai confiderabile, e 
la maggior parte della Nobilta di Roma , 
deir uno e l 'altro feífo, le hanno fatto 1' o-
«ore di e(Terne membri. 

Qongregazione della .SX TRINITA5 , é una 
Congregazione di dodici Preti ftabiliti nel-

fpedale della Fraternita or ora mentova-
ta , per aver cura de' pellegrini, ed altri , 
iv i mantenuti. 
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Come i l frequente cambiamento de'Preti 

dello Spedale caufava una gran diverfita 
nella condotta ed iníkuzione fpirituale de* 
pellegrini , per renderla piü uniforme , i 
Guardian i ed Amminiftratori ñabiiirono una 
Congregazione di dodici Preti , che fono 
alloggiati in un quartiere dello Spedale , 
come in un Mona itero , e cola vivono i 11 
comunita. 

Ordine della S.S. TRINITA*. Vedi TRE-
NITARJ. 

Domenica della TRINITA*, é la prirai 
Domenica dopo la Pentecoíle i cosí detra , 
perché in tal giorno íi celcbrava antica-
mente una Fe Ra ( come tuttavia fi conti
nua a fare neÜa Chiefa Romana) in onore 
della S.S. Trinith. — L1 oífervaaza dique-
ña fe (ta fu ingiunta la prima voka da! Con
cilio di Arles nell'anno i zóo . 

Cafa dell/s TH INITA', Trinity boufe 9 ¿ 
una fpezieai Collegio a Deptford in ínghil-
terra, appartenente ad una Corporazione di 
perfone che van no per mare : queüo ha fa-
colt^, per diploma del Re, di hadare a co
loro che diftruggo'oo i fejpn o l imi t i mari-
t i m i , di correggere i fallí de? marinari, &c . 
e di aver cura di varié altre cofe fpettanti 
alia navigazione ed ai tnarl , ail' efams de' 
giovani ufiziali , &c. anno 8o. Eüz. 

Termine di TRINITA* . Vedi V articolo 
TERMINJ . 

T R T N í T A R J , un termine ufato afTai 
variamente ed arbitral Íám; nte. — Sovente 
egli íta come un nome comuna a tutti gli 
Eretici, che hanno de' íeníunenti fu! M i -
üerio del'a Tr in i ta difieren ti da quelli del
la Chiefa Cattolica. Vedi TRÍNÍTA'. 

Alie volte egü é fih immediatjmente r i -
ílretto ad una od altra particolar c ia í íed 'E-
re t ic i . — Cosí i'Trinitarj fi confondono di 
fpeífo cogli Umtarj . Vedi UNITARJ , So-
C I N I A N I i & C . 

Alie vo]te egli anche fi ap^lica agli ílef-
fi Ortodojfi, per díñinguerli dagli Amitrí-
nitarj , i quali negano od impugnano la 
dottrina della T r i n i t a . Cosí i Socinia-
ni , ed altri , foievano chismare Trinitar} 
gli Atanafiani. Vedi ANTITRINITARJ. 

TRINITARJ , denotano parimente un Or
dine di Religiofi, inÜituito in onore della 
Tr in i th , per redimere i Criftiaui catrivi 
dalle maní degli Infedeli; e fi chiamano vol-
garments Fratelli della Redenzione. 

R r r 2 Sonó 
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Sonó vcflití ¿i blanco , e portano fullo camicie di lana , avere mattutinl a met-

ftomaco una Croce , in parte rofía, e in par- za notte , &c, nel 1554^^ fece parimente 
te turchina; da' quali tre colorí , blanco , 
roflfo , e turchino, fi fuppone, che fi rappre-
fenti 11 Miílerio della T r i n i t k . 

I Trinitarj s implegano, e vanno, a r i -
fcattare i Crlftiani tenuti la Ischiavltb nel-

una riforma in que! di Portogalio. 
L'abito de' Trinitarj é differente in dif-

ferend paefi; e queilo de' Riformati diffe
rente dagli a l t r i . 

TRINITARJ Scalz'í, fono una Riforma dj 
le Repubbliche di Alger i , Tunif i , e Tr ipo- quelT Ordine , fatta In Ifpagna in un Ca
l i , e negli Statl di Marocco. —Hannouna pitólo genérale, tenuto l'anno 1594 , ove 
Regola particolare a loro; benché varj Sto- fu rifolüto , che ciaícuna Provincia dovef-
rici l i mettano nel numero degli oííervan- fe ftabilire due o tre cafe, in cui fi dovef-
ú della Regola di S. Agoftino. fe oífcrvare la primitiva Regola , e in cut 

Queíl 'Ordine cbbe la fuá origine nel 1 1 9 8 , i Religiofi doveííero vivers in una mag-
fotto 11 Pontificato d'Innocemo I I Í . I Fon* giore aufterlta , adoperare abiti piu groífo-
datori ne furono Giovanni di Matha , e Fe- l an i , &c. e doveffero nulladimeno avere la 
lice de Valois : i l primo da Feucon in Pro-
venza; i l fecondo, non della FamigliaRea-
le di Valois, come alcuni han creduto ; ma 
cosí detto, fecondo ognl probabilita , per
ché era nativo del paefe di Valois. 

Gauthier di Chat ilion fu i l primo , che 
diede loro un luogo nelle fue terre per fab-
bricarvi un Convento; i l quale pofcia fu i l teííero avere i l beneficio d' un tale ftribili-

liberta di ritornare al lor antico Conven
to , quando lo ftimaffero a propofito. 

Dom. Alvares Bajan intendendo di fon-
dare un Monaftero a Valdepegnas , e defí-
derando cgü di mettervi de' Religiofi Scal-
z i , fi convenne di aggiugnere la nudita de* 
piedi alia Riforma, affinché i Trinitarj po-

principale di tutto 1' Ordine : Onorio I I I 
confermo la lor regola. Urbano I V . deílinb 
i l Vtfcovo di Parigi , ed a l t r i , a riformar 
1'Ordme: eglino lo fecero; e la riforma fu 
approvata , nel 1267 , da Clemente I V . 

QueíTOrdine poffiede circa 250 Conven-

mento. — La riforma fi fíefe pofesaintre 
Provincie , e venne alia fine introdotca ira 
Polonia e Ruffia^ e di ia in Germaaia ed 
I ta l ia . 

V1 é puré de' Trinitarj Scalzi in Fran
cia , ftabdíti da F. Girolamo Hallies , íl 

t i , divifi in tredici Provincie; dellequali fei quale efíendo ftato mandato a Roma peí 
fono in Francia, tre in Ifpagna, una in Ita
l i a , ed una in Portogalio. —* Perl'addietro 
ve n'era una in Inghilíerra , un' altra in 
Ifcozia, ed una terza in Irlanda. 

Ne' Capitoli Generali tenuti in 1575 e 
1576 fi ordinb una riforma, che fu comia-
ciata qualche tempo dopol da Giuliano de 
Nantonville, e Claudio Aíeph , due Rora i t i 

foliecitare la prima riforma fopraceennata; 
non contento di que lia , piu oltre la fpin-
fe, ed ottenne da Papa Gregorio la per-
miffione di aggiugnervi un abito rozzo, C 
la nudita de' piedi . EgH incomincib col 
Convento di S. Dionifio in Roma , e cotí 
quelli d' A tx in Provenza . 

Nel 1670 v' erano cafe abbaftanza di 
di S. Michele , a' quali i l Papa Gregorio quelia Riforma per farne una Provincia > 
permife allora di prendere Tabito del laTri- ed in conformita tennero quede il lor pri-
ü i t a : fopra di che i l lor roralEaggio fu con- mo Capitolo genérale lo fieííb anno. 
vertito in una cafa delPOrdine. V i fono anche delle Monache dell' Or* 

L'anno ido^i i l Papa Paolo permife loro ditte de' TRINITARJ y ftabilite rn Ifpagna 
di fabbricare nuove cafe , e d'introdurre la da S. Giovanni de Matha fteílb, i l quale 
riforma nelle vecchie . Nel 1Ó35 Urbano 
V I I I . con un Breve , deílinb 11 Cardinal 
de Rochefcucault ad introdurre la riforma in 
lutte le cafe dell'Ordine ; 11 che fu fatto 
in conformita, mediante una fentenza che 
íonteneva la riforma in otto anicoli ; | 
prlncipali de' quali erano, che fi dovefíe 
ofifervare la primitiva Regola approvata da 
Clemente I V . aíknerfi dalle carni , ufar? 

edifico loro un Convento l'anno 1 2 0 1 . •—• 
Le prime, che prefero 1'abito, non erano 
che Oblate , e non facevano voti ; m& 
nel" 1201 11 Monaftero fu popolato di ve-
re Religiofe , fotto la dlrezione dell' I n -
fanta Coñanza , figliuola di Pietro I L 
Re d' Aragona , che fu la prima Reli-
giofa , e la prima Supcriore deli'©rduie» 

V i fono altrcsi Monache Scake di queft 
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Ordíne , ftabüite a Madrid clrca I ' anno 
1612 da Francefca de Romero , fíglia di 
Giuliano de Romero , Térsente Genérale 
uell' Efercito Spagnuolo . EíTendo il di lei 
difegno di fondare un Monaílero di Ago-
íliniane Scalze , ella radunb a tal oggetto 
un numero di donzelle , alloggiandole, per 
qualche tempo , in una cafa appartenentc 
ai Monaüero de' Trínitarj Scalzi di que' 
contorni. 

Quivi , fcrvcndo nella Chiefa di que' 
Padri, ed eíTsndo fotto la direzionc di F. 
Giovainbattifta della Concezione, loroFon-
datore , la fcienza di quel Padre , e i fer-
vigj ch'egli lor refe , le portarono a can-
giar di rifoluzione di farfi Agoíliniane/, e 
a dimandare al lor Direttore 1' abito di 
quert'Ordine, ch'egli lor diede. 

Ma opponendofi I'Ordine al lor difegno, 
e ricufando di prenderle fotto la fuá giu-
rifdizione, elle ricorfero all ' Arcivefcovo di 
Toledo, i l quale perralfe loro di vivere fe-
condo la regola di quell' Ordine ; ficché 
clleno prefero I ' abito di bel nuovo ncl 
i d i z , e corainciarono i l lor Noviziato. 

Finalmente, v ' é un terz'Ordine di Tri -
nharj. Vedi TJERZO Ordine . 

T R I N I U M G E L D , o THRINIUMGTLD, 
una compenfagione ufata fra i Sartoni d' 
Inghilterra per gran de l i t t i , che non fi af-
folveano fe non col pagare un' ammenda 
tre volte nove volte , cioé 27 volte. Ve
di GELD. 

T R I N O , in Aflrologia , é 1' afpetto o 
fituazione d' una íklla rifpetto ad un' al-
tra , quand' elle fono diílanti 120 gradi , 
— come 1'arco A B ( Tav. Ajhonomia 9 
fii'3') ^ quale é un terzo d'un circolo , 
e la fuá fubtenfa A B , un lato d'un trian-
golo equilátero A B C i n f c r i t t o nella sfera. 
Vedi ASPETTO. 

Si chiama anche Trígono , ed é fígni-
ficato col carattere A . Vedi TRÍGONO. 

TRINA Dimenjione. Vedi TRINA. 
T R Í N O D A necejfitai, nell 'aníiche Con-

fuetudioi Inglefi , una taifa neceííaria t r i -
plicata , alia quale tutte le terre fono fog-
gette , cioé expeditio , & reparatio pontis , 
& arcis ; Pandare alia guerra , riparare i 
pont i , e i caílelli . 

Queft' erano le tre eccezioni anticamen-
te inferite in que' Diplomi del Re , co* 
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quali cgli concedeva terre alia Chiefa, do-
po le parole che le efentavano da ogni fer-
vigio fecolare. Vedi PONTAGIUM. 

T R I N O D A , o TRINODIA tenx , in al-
cuni fcrittori anítchi , denota una quan-
t h \ di térra o podere che contenga tre 
pertiche. Vedi PÉRTIGA . 

T R I N O M I A L E , o TRINOMÍNALE R a -
dice , nella Matemática , é una radice 
comporta di tre par t i , o monomi , connef-
fc infierne col mezzo de' fcgni - j - , owe-
ro — Vedi RADICE , e QUADRO. 

Tal é * -f" / -f- s:, ©vvero a -f- ¿—-c. 
Vedi B ÍNOMI ALE . 

T R I O , nella Mufica ; una parte d' un 
concertó in cui tre perfone cantano, ovve-
ro piu propriamente un componimento mu-
ficale comporto di tre parti . Vedi COM-
FOSIZIONE . 

I Tri i fono le piíi belle forte di com-
pofizione , e quefli recitativi fono quegli 
che piacciono i l piíi ne' concerti . Vedi 
CONCERTÓ, ARMONÍA, &c. 

T R I O C T I L E . Vedi TRIOTTILE. 
T R I O N F A L E ano . Vedi 1' articolo 

ARCO . 
TRIONFALE colonna. Vedi COLONNA . 
TRIONFALE corona , o ghirlanda . Vedi 

CORONA. — Dicefi, ch'eíla fia rtata pre-
fa dal coronamento , che fece. Apelline * 
della fuá teña con un lauro , dopo ch'egli 
ebbe uccifo i l ferpente di Delfi. 

TRIONFALE toga. Toga triumphalis. Ve
di 1' articolo TOGA . 

T R I O N F A N T E Chiefa . Vedi i'artico
lo CHIES A . 

T R I O N F O , TRIUMPHUS, una cerimo-
nia , o folennita , praticata fra gli anti-
chi Romani , per far onore ad un genéra
le vittoriofo, col fomminirtrargli un ma
gnifico ingreífo nella loro Ci t ta . 

I I trionfo era i l piu pompofo fpettacolo, 
che fi foífe mai conofeiuto fra gli An t i -
chi : ^ l i Autori foghono attribuirne 1'in-
venzione a Bacco ; ed affermano , ch' egli 
fu i l primo a trionfare dopo la conquirta 
dell' Indie ; e puré querta cerimonia non 
fu in ufo che preífo 1 Romani. 

I I trionfo era di due forte , i ! minore 9 
e i l maggiore . — I I trionfo minore ve-
niva accordato dopo una vittoria avuta fo-
pra qualche Nimico ineguale o indegno , 

come 



5 0 2 T R I 
come fopra Corfari , Schiaví; &c . •— Que* 
fío fi chiamava ovat'to $ perché i fagrifizj , 
che in eflb oíferivanfij eran di fole pecore. 
Vedi OVAZIONE. 

l i trionfo maggiore , detío anche curulis, 
e fempÜcemente , il Trionfo, íí dccretava 
dal Senato ad un Genérale, che aveííe con-
quiOato una Provincia, o vinta una batta-
güa fegnalata. 

L'ordine ed economia del Trionfo era co
sí . — Avendo i l Genérale fpedito i fuoi 
cornerí colle nuove del felice fucceíío , i l 
Senato fi radunava nel Tempio di Bellona 
a legger le lettere: — cib fatto , gli rnan-
davano ti tirólo Imperator, con ordini a lui 
di ritomarlene > e di condur feco le fue Trup-
pe vittoriofe. Giunto t h ' egli era vicino al
ia Citta , i l Genérale e i principali Ufiziali 
giuravano la verita della vittoria , e íi üa-
biliva i ! giorno del trionfo* 

Eífendo giunto cotal giorno , ¡1 Senato 
andava inccntro al Conquiílatore fuor dclla 
porta detta Capena, o Triumphalis, emar-
ciava in ordine davantx a lui verfo i l Cam-
pidoglio. — Egli era riccamente veflito d* 
«na roba di porpora ricamata con figure d* 
e ro , che moílravano le fue gloriofe impre-
fe : i fuoi borzacchini erano guerniti di 
perle, ed cgli portaba una corona, la qua-
le da principio non era che di lauro ,, roa 
pofeia d 'oro: portava in una mano un ra
mo di lauro r e nelT altra un baftone. Era 
tirato in un carro, o carretta , ornata d'a-
vorio e piaílre d 'oro , tirata d'ordinario da 
due cavalli bianchi , benché talvolta da al-
t r i animali \ come i l carro di Pompeo, quand' 
cgli trionfo fopra l 'Africa, tirato da Elefan-
t i , quello di Mareanlorio , da lioni i quel-
lo di EHogahalo , da ligri j quello d'Aure-
l iano, da cerviz quello di Neronej da giu-
mente ertnafrodite , & c . 

A ' di lui piedi ñavano i fuoi figliuoli 
ovvero talvolta su'' cavalli del carro. — S i 
aggiugne, che i l pubblico carnefice gli ña-
va di dietro, per rammentargli , di te rapo 
m tempo , che quefti onori erano tranfito-
r j , e non lo difen-.ierebbono dalla feveri-
ta delle leggi r fe mai venifs egli a írovar-
fi delinquen te . La cavalcata era condotta 
da Muficr , che a vea no corone in teña : 
dopo queñi venivano varj carri , ne' quali 
íi vedeano le piante delle Citta e Paefi con-
^ u i ñ a t i j fatte ia riiievo : feguitavano po-

T R I 
feia le fpoglie prefe a' N imic i , i lor ca
valli , a r rn i , oro, argento, macchine, ten-
de, &c. Dopo di q-uefii venivano i Re , 
Principi o Generali foggiogati , carichi di 
carene, e feguitati damirai e buffbni, che 
infultavano alie loro fventure. — Veniva* 
no dietro queñi gli ufiziaü dell' Efercito vin-
citore, con corone fu lie lor t eñe . 

Compaiiva allora i l carro trionfale \ da-
vanti al quale, a mifura ch'ei paila va, ÍI 
fpargeva di fiori tutto i l terreno ; la mufi-
ca íuonava e cantava le lodi del Conqui-
üatore in mezzo alie vive acclamazioni del 
Popólo , che gridava , io triumphe * Vedi 
ACCLAM AZIONE . 

I I carro era fegultato dal Senato veftito 
di bianche robe , e i l Senato da que' Cit-
tadini ch' erano ñati mefíi in liberta o r l -
fcattati. 

Chiudevano la proceffione i Sacerdotl % 
e i loro ufitiali ed arredi, con un bue blan
co , che feco loro conducevano per vittiraa 
prmcipaíe » 

I n quelV ordine íi procedea per la porta 
Trionfale) lungo la Via Sacra, al Campido-
g l i o , ove fi uccidevan le v i t t ime . 

Trattanto , tut t ' i Tempj- fiavano aper-
t i e tutti gli altari erano carichi d' offer-
te e d1 incenfo : "íi celebravano giuochi e 
cembattimenti nelle piazze pubbliche, e i 
divertimenti e 1'allegria fpiccavan d' ognl 
parte, 

Cib che v'avea d^orribile in mezzo a 
tanta gioja, fi era, che i cattivi , quand' 
eran giunti al Foro , fi iiconducevano in -
dietro alia prigione ed ivi fi ftrozzavano | 
eííendo un punto di Religione preíío i Ro-
raani, di non toccare le vittime finché non 
avefíero fatía piena vendetta de' loro ne» 
m i c i . — Finit i i r i t i e I fagrifizi-, WTrion-
fatore trattava i l Popólo nel Campidoglio 
fotto i portici , e talvolta nel Tempio di 
Ercol e •. 

T R I O N I , TRIONES r nel l 'Añronomia ? 
una íorta di Ccñel lazione, o adunanza di 
fetíe ñelle , neli'Orfa minore v V e d i ORSA 
Minore. 

Da' Septem Triones i l Polo Settentrio-
nale prende la denominazione di Septen* 
trio. Vedi SETTENTRIONE, POLO ,. &.c. 

T R I O T T I L E , TRIOCTILE , nell' Añro-
logia , un afpetto o fituazione di due Pia-
neti rifpetto alia Tsr ra , quand' eglino fon® 
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tre cttantí , o otrave partí d' un circolo , 
cioé 135 gfadi di dan t i 1' uno dali' altro. 

Queft' afpetto , che alcuni chiamano i l 
J'sfquiquadrans, é uno de' nuovi afpetti ag-
giunti ai vecchj da Keplero . Vedi As-
PETTO. 

T R I P A R T I T O , TRIPARTITOS , qual-
cofa diviía m tre parti , o fatta con tre par-
t i j come, un indenture o intaccaturatripar
tita , &c. Vedi INDENTURE. 

T R I P A R T I Z I O N E , é una divifione per 
t re , o i l prendere la terza parte di qualche 
numero, o quantita. Vedi PARTIZIONE e 
DIVISIONE . 

T R I P L A , neila Mufica, é unadellefpe-
cie di mi fu ra , o tempo . Vedi TEMPO e 
MÍ SUR A . 

I I tempo triplo é comporto di raolte dif-
ferenti fpecie, delle quali ve n ' é io gene-
rale quattro , e ciafcuna di quefte ha le 
fue varieta. — I I norne comune di tripla 
fi prende da che tutta, o la meta delia mi-
fura, é divifibile in tre parti eguali, ed é 
battuta in conformita. 

La prima fpecie íi chiama tripla fempli-
te, in cui la mifura, o fia battuta, é ugua-
le a tre femibrevi, tre minirae , tre femi-
m í n i m e , tre femicrome , o tre biscrome ov-
vero mer.zi t r i l l i ^ che íi ñotano cosí , ~ , 
ovvero | - , -f-, - f , 5 ma 1'1'ultima non 
é multo uí'ata, eccetto in Mufica di Chieía . 

I n tuttc quelle, la battuta é divifa in 
tre partí o tempi eguali, detta pe re ib tem
po triplo , o battuta di tre tempi , due de' 
quali fi battono in giu , e \\ terzo in su. 

La feconda fpecie é la tripla mifla : la 
fuá battuta é uguaie a fei femiminime , o 
fei femicrome, o fei biscrome, ed in con
formita é notata -f-, ov\7erof, ovvero j - l ; 
raa !' ultima di rado fi ufa. 

Qul la battuta fi fuol dividere in due 
partí o tempi eguali , una delle quali fi 
batte ingiíi , e l'aitra insü; raa ella fi pub 
ancora dividere in fei tempi , de'quali i 
pnmi due fi battono alio ingiu , e i l ter
zo alio 'nsu ; poi gli altri due in giu , e 
l'último in su , cioe ogni meta della bat
tuta o mifura fi batte come la tripla fem-
flice (per la qual ragione fí pub chiamar-

tripla compojia; ) e perché fi pub cosí 
dividerla in due o in fei tempi {cioe, due 
triple ) ella íi chiama mifta , e da alcuni 
battuta di fei tempi. 
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La terza fpecie é la tripla ccnipojta, che 

con fi fie in nove í tmimmimc , o femicro
me , o biscrome, nótate f , f , j - f , la pri
ma e l1 ultima fono poco úfate; aicum pu
ré aggiungono y , ~ , che non fi ufano ma i . 

Aicuni Auton ne aggiungono due altre , 
cioe, fei femibrevi, e fei munme , nótate 
•f ovvero -f-; ma quefte non fono ín ufo. 

Quelta mifura fi divide in tre parti o 
tempi eguali, due de'quaii fono battuti in 
giu , ed uno in s u ; ovvero ciafcuna terza 
parte fi pub dividere in tre t e m p i , e bat
iere come la tripla f empüce ; per la qual 
ragione ella fi chiama mifura o battuta di 
nove tempi. 

La quarca fpecie é un c o m p o í t o della 
feconda fpecie , contenendo docuci iem mi-
nime, o í e m i c r o m e , o biscrome , noute 
-f- , ^ , ~H , alie quali aicum aggiun-
gono i r , • e V , che mai non íi ulano, né 
me no la pr ima e la terza íi ufano mol
i ó , fpeciatmente T u l t i m a . 

Qul la battuta fi pub dividere in due 
tempi , e battere uno giu , e 1' altro su 5 
ovvero cialcuua meta íi pub dividere , e 
battere come la feconda í p e c i e , per due o 
per tre \ nel qual cafo cha fara in tutto 
dodici t empi , e percib fi chiama battuta 
di dodeci tempi. 

Gil Auton Franzefi el tai iani fannomol-
tiíTime altre fpezie e divifioni del t e m 
po triplo, non conofeiute , od almeno ne-
giette , da' Muí ic i Ingiefi ; e percib non 
cosí necelTane , che qui s' abbia a farne 
qualche e í a m c . 

T R I P L I C A T A Ragi one, é la ragione 
che i cubi hanno ira di ioro. Vedi CUBO. 

Queíla ragione fi dee diltinguere dalla 
ragione tripla, e fi pub concepire cosí . — 
Nc'proporzionali geotóetrici , 2 , 4 , 8 , 
1 6 , 3 2 ; come la ragione del primo termi
ne ( 2 ) é al terzo ( 8 ) duplicata di quel-
la del primo al fecoodo^, o del fecondo al 
terzo : cosí la ragione del primo al quar-
to fi dice eífere triplicata della ragione del 
primo al fecondo, o di quella del fecondo 
al terzo, o di quella del terzo al quarto, 
eífendo compofta di tre ragioni eguali . 
Vedi RAGIONE. 

T R I P L I C A Z I O N E , TRIPLICATIO , nei
la LeggeCivile, é lo fieífo che Surrejoinder 
nella Legge Comune preífo gli Ingiefi. Ve
di Surreiojrnder • 

T R I -
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T R I P L I C I T A 1 , o TRÍGONO, preíTo gl i 

Aftrologhi, é una divifione de' Segni , fe-
condo i l numero degli elcmenti , confi-
ftendo ciafcuna divifione in iré Segni. Ve
di SEGNO. 

La Triplictth fi confonde di fpeíTo con 
afpttto trino j benché , rigorofamentc parlan
do, ambo íkno cofe aííai diíFerenti : poi-
chc la triplicha fi oía fqjq in rifpetío a' 
fegni; e trino, al contrario, in riípctto a' 
Pianeti. Vedi TRINO . 

I fegni di Triplicith fono quegli che fo
no della flefla natura , e non qud che 
fono in trino afpetto . •— Cosí Leone , Sa-
gi t tar io , e Ariete fono Segni di Trtplici-
ta , perché tali Segni fi fuppongono tutt i 
ardenti. 

T R I P L O , triplicato. Vedi RACIONE, e 
SUBTRIPLEX. 

Tempo TRIPLO , nelia Mufica . Vedi 
TRIPLA . 

Ftbbre quartana TRIPLA . V t d i FEBBRE . 
Incijione TRIPLA . Vedi INNESTARE . 
T R I P L O I D E , Triploi des, uno üru men

tó da Chirurgo , con una bafe triplicara , 
adoperato nel reñaurare gran deprdíioni 
del cranio . Blanc. Vedi TR APAÑO , e T R E 
PANARE . 

T R I P O D E , TRIPOS , nell' Antichita , 
un famofo fcanno o fedile facro , foflenu-
to da tre piedi , fopra i l quale ftavano i 
Sacerdoti e le Sibille a render gli oracoli. 
Vedi ORACOLO . 

Sul Trípode appunto gli Dei inípirava
no alie Pythie quella divina furia ed entu-
íiasmo , da cui eran elleao forprefe alior-
ché facevano le lor predizioni . Vedi EN
TUSIASMO , PYTHIA , &c. 

M . Spanheim offerva , che fulle mcdagüe 
Romane i l Trípode efprirae qualche Sacer-
dozio , o dignita facerdotale. — Un Tripo
te , con un corbo e un delfino , é i l íimbo
lo de' Duumviri % deputati alia cuftodia de-
gil oracoli delle Sibiile , e a confultare i 
medefimi ad ogni occorrenza . 

TRÍPODE , in fenfo della vece Inglefe , 
trefile, tnffel, o trujjel, é , come lo ípie-
ga Minshieu, un fedile da tre piedi; e piü 
particolarmente una fpezie di cornice o prc-
de'la per foftener tavole , pakh i , o íimili . 

T R I P O D I O , TRIPODIUM . — Nelle 
Leggi d' Enrico I . Re d' Inghilterra íi tro
va queílo paflb —> In ^uihs vero cmfis 
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tripliam ladam haberct , ferat judicium tri-
podii , /. e. 6o folid, I I fenfo di che, fe. 
condo alcuni, fié, che ficcome per un pic-
ciol delitto la compofizione era venti feilli-
ni , cosí per un-gran delitto, i l quale fi do-
vea purgare triplici lada , la compofizione 
era tre volte venti feillíni, detta tripodium. 

T R I P O L I , Terra TRIPOLITANA , una 
fpezie di pietra, ge fío, o creta, fecca , e 
melle, d' un color di cedro , adoperata nel 
puliré lavori di Lapidarj, Orefici , Calde
ra] , e Macinatori di vetro. Vedi VETRO , 
HACINARE, LUSTRARE, &c . 

Alcuni credono , che i l tripoli fia una pie
tra ordinaria , bruciata e caJcioatá dalle 
efalazioni fulfuree , che s' abbattono fotto 
le miniere , ov'ella fi trova : di quede rni-
niere ve n' é aiolte in diverfe parti d' Eu
ropa , particolarmente in I ta l ia , ove i l tri
poli é aííai buono . — A l t r i , con maggior 
probabilita, lo prendono per una térra na
tura le . Vedi TERRA . 

T R I P T O T E S , in Gramática , nomi di-
fettivi , che hanno fo lamen te tre cafi : ta
l i fono fon, [ortis, forte \ c dica , di cara , 
dicas. 

* L a parola ¿ compofia da rpus, tre, e 
IÍTSXTH , cafo. 

^ T R 1 R E M E , TRIREMIS , nell 'Antichi
ta , una galera con tre wrdini di remi da 
un la to . Vedi GALERA. 

T R I S A C R A M E N T A R J , un'appellagio-
ne data ad una Setta di Religione, cheam-
mette tre Sacrarnenti, e non piu . Vedi SA
CRAMENTO. 

V i fono lia ti parecchj Trifacramentarj fra 
i Proteflanti, i quali accordavano i l Batte-
fxmo, la Eucariftia , e 1'Aííoluzione, per 
Sacrarnenti. — Gli Inglefi vengono fo ven
te mal rapprefentaíi come Trifacramentarj 
da' foreílieri, per un'opinione , in cui fi é , 
che quegli riconofeano i'Ordinazione per un 
Sacramento. Vedi ORDINAZIONE. 

T R I S A G I O N , * o TRISAGIUM , nel
ia Storia Ecclefiafiica , un inno in cui 
la parola Santo fi replica tre volte. Vedi 
JNNO . 

* La parola e Greca, rpuúyiOy, compo
fia da Tptt's , tre , e úyios , fanélus , 
Santo. 

I l Trífagion proprlo fono quelle parole 
Santo , Santo , Santo , Signare Dio di Sa-
bmtb > chsfileggcnoinIfaia v i . 3. e nell' 

Apo-
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Anocalifle. Da queüe parole la Chkfa íor-
fob un altro Trifagion , i l quale fi recita 
jn Latino ed in Greco , nelle riípettivc 
Chiefí tal cfFetto : Santo Dio , San
to Pcunte j Santo immortale! abbiate pieta 
di noi' 

Pie tro Fullenfe aggiunfe a que fio Trifa
gion , ó sf.upo$£i? £1 v[¿(¿s, V6i che jofle croct-
fijf0 Pcr no* ' "~ übbiate pieta, &c. aítri-
buendo cosí la Paífione non al folo Fi-
gliuolo, ma a tutte e tre le Perfone delia 
Tr in i t a , e pronunziando anatema a tutti co
loro che non diceflero lofteíío. Vedi TEO-
PASCHITI e PATRIPASSIANI . 

L' ufo del fecondo Trifagion ( efelufivo 
áell'addizione di Fullenfe) comincib nella 
Chieía di Coílantinopoli , donde paísb ali1 
altre Chiefe dell' Oriente, e pofeia a quel-
le d'Occidente. 1—1 Damafceno , Codino , 
Balfamone, ed a l t r i , dicono che cib fu in 
tempo del Patriarca Proclo , ch' egli s in-
commeib ad intredurre , e nella leguen te 
occafione: eííendovi un violente tremuoto 
nell' anno 3 5.t0 di Te o do fio i l Giovane , 
i l Patriarca tece una gran Proceííione, «el
la quale , per parecchie ore infierne fi can-
tava i l Kyrie eleifon , Signore abbiate pie
ta di noi . Mentre cib fi flava facendo , 
un fanciullo fu alzato in aria , ove fem-
bra ch' ei íentifife gli Angelí , che canta-
vano i l Trifagion or ora mentovato . Egli 
ritor nb non moho dopo, e diííc quanto ave-
va udito : fopra di che fi comincib a can
tare quell' inno , e tanto piu volontien , 
che quel popólo attribuiva i malanni, cu i 
egli foggiaceva , alie beíkmmie , che gli 
Éretici di Coftantinopoli pronunziavano con-
tro i l Figliuolo. —- Afclepiade , Cedreno, 
Papa Felice , Niceforo, &c. riíerifcono la 
rnedefima iíloria. 

Pictro Fullenfe, Patriarca di Antiochia, 
e Partigiano reíante di Neílorio , proecu-
rb di corromperé 1' inno coil' addizione fo-
praccennata , /'/ quale pan per noi ; ma in 
vano : egli tuttavia íuffiite nella fuá pri
mitiva purita , tanto nell' Officio Latino 
e nel Greco , che nell' Etiópico , e Mo-
larabico. 

T R I S E C A N T E Compaffo . Vedi COM-

T R I S E Z I O N E , i l dividere una cofa in 
tre. Vedi DIVISIONE, SEZIONE, &C. 

I I termine fi ufa per lo piíi in Geopie-
Tomo F U L 
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tri-a, per la divifione di im angolo in tre 
parti eguali. Vedi ANGOLO. 

La trifezione ¿Pun angolo geométricamen
te , é uno di que' gran problemi , la cui 
foluzione é ftata Si ¡ungo tempo ricercata 
da'Matematici per lo fpazio di quefti due 
mila anni j t i l en do , in tal rifpetto , nello 
íkfío flato , ch ' é la quadratura del circo-
lo , e la duplicatura dell'angolo cubo . Ve
di PROBLEMA . 

Parecchj Autori moderni hanno feritto 
della trifezione dell' angolo , e pretendono 
di averne trovata fuori la diraoftrazione ; 
ma tut t i han commeífo de' paralogifmi . 
Vedi ANGOLO . 

T R I S I L L A B O , in Gramática , una pa
rola comporta di fole tre fillabe. Vedi PA
ROLA e S l L L A B A . 

T R I S M E G I S T O , TRISMEGISTUS , * un 
epíteto o foprannome dato ad uno de' due 
Hermes , o Mercurj , Re di Tebe in Egit-
t o , ch' era contemporáneo di Mosé . Vedi 
HERMES . 

* L a parola £ formata da Tpis, tre vol-
te , e piytíos, grandiííimo. 

Mercurio , o H a mcs Trismegifío, é i l Se-
condo dei due Hermes : avendo i ! primo 
regnato circa i l tempo del Diluvio . —. 
Amendue fono rappreientati come autori di 
molte arti ed illruzioni degli Egizj . Vedi 
HERMkTIC A . 

T R I S M O S , T P I 2 M 0 2 , o T P I F M O S , 
una convulfione de' muícoli delle temple, 
che cauta ftridor di denti , Vedi CONVUL
SIONE, &c. 

TR T S O L Y M P I O N I C A , * T P I S O A T M -
n i O N T K H S , fra gli Antichi , una per lo
na che tre volte avea riportato ii prezzo 
ne' Giuochi Olimpici . Vedi OLÍMPICO. 

* L a parda e compojla di rpus, tres , 
tre \ 0\v[¿'mci, giuochi ol impici ; evínr?, 
vittoria . 

I Trijc ly mp i o nica, o Trifolj/mpicnici , avea-
no de' gran privilcgj ed onori , che lor 
venivan conceíTi . -— A loro fi erigevano 
delle ftatue, della fpecie detta iconicx , le 
quali erano modellate giufio la grandezza 
e forma delle lor perfone . Vedi STATUA . 

Erano efenti da tutte le taífe ed aggra-
v j , e non potevano mai eífer marcati co» 
infamia. 

TRISPASTON , * nella Meccanica , 
una macchina con tre carrucole , ovvero 
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nn complefíb di tre carrucolc , per alzare 
pefi grandi. Vedi CARRUCOLA . 

* La parola e compojia di rpiu , t re , Í 
creía, traho , io t i r o . 

.11 tr 'upafion h una fpezie di poljifpaflon > 
Vedi POLISPASTON. 

TR1SSACR A M E N T A R ] . Vedi TRISA-
CRAMENTARJ. 

T R I S T R A , * Trrfíra, o Trifja , negli 
antichi libri legali IngicTi , un immuni ia , 
mediante cui un uomo é feufato dai íervi-
rc i l Signore d'una forefta , quand' egli é 
difpoílo a cacciare dentro della forefta j tal
mente che non poíTa eíTer coüretto a tene-
re un cañe , feguir la caccia , né ftare in 
un luogo dtftinato ; i ! che altriroente po-
trebbc eífere , fotto penad' ammenda. Manw. 
P. I . p. 86. 

* Sint quieti, &C. de Chevagio, Honds-
penny , Buckftol , & Trijiis , & de 
cmnibus mifericordiis, &c . — Privileg. 
de Semplingharn. 

T R I T E , T P I T H , nella Mufica, later
í a c ¡rda muficale, nel fiíkma degli A n t i -
ch i . Vedi CORDA . 

V i fono tre corde fotto quefta denomi-
fiaz.one nell' antico diagramma \ cioé , trite 
hybnbolecn, trite diazeugmenon , e trite [y-
mmmenon. Vedi DIAGRAMMA. 

T R I T E I S M O , r o p p i n i o n c d e T n m / w / ; 
ovvero l'erefia di credere tre De i . Vedi 
D i o , C TRINITA'. 

WTriteifmo confine nell'ammettere , non 
folo tre Perfone nella Divin i ta ; ma trefo-
fíanzt, tre efíenze o ¿poftafi , e tre Dei . 
Vedi PERSONA , IPOSTASI , &c . 

Parecchj, per timore di daré nel Triteis-
mo, fono diventati Ssbelliani j e parecchj 
a l t r i , per evitare i l SabelUanismo , G fono 
fatíi Trtteifli \ tant'é deheato fottile i l mez-
1 0 . Vedi SABELLI ANI . 

Neüa famofa controverfia tra i l Dr .SW¿> 
e i l Dr. Sherhck, fi giudica, che i l pr mo 
abbia dato nel SabelUanismo, per aver.trup-
po rigorofamtnte alkri ío i 'unita d 'unaDi-
vini ta ; e ü fecondo riel Triteismo, per ave-
re troppo aífohuamente mantenuto la T r i 
ni ta . 

Ctovaani i l Gramático , foprannomato 
Philoponuí ( amante della fatica ) fi tiene 
per autore della Setta de' Triteifli , fotto 
) ' Imperaíor Foca ; almeno v' é apparenza , 
ch' eeii ne foffe avvocato zelante. — Le-
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onzio e Giorgio Pifides gil fcrlfTero centro . 

T R I T O N E , TRITÓN, nella Poefia\ j,» 
Semideo marino, tenuto dagli Antichi per 
un ufiziale o trombetta di Nettuno , al 
quale ei ferviva , e portava i di \m ordi-
ni e comandi da un mare all 'altro . Vedi 
D i o . 

I Poeti e i Pitíori lo rapprefentano co-
me raezz'uomo, e mezzo pefee, che ter
mina in una coda di delfino , e porta in 
una mano una conchigüa marina , che do-
vea fervirgli di Tromba. 

Alcuni degli Antichi lo fanno figliuolo 
di Nettuno v e deila Ninfa Salacia ; Efíodo, 
di Net tuno, e d 'Anf i tn te ; Neumeoio nel 
fuo libro de Pijcationibus , lo fa figliuolo 
di Océano e di T e t i ; e Licofrone, lo fa fi-
glio di Nereo. 

Ma benché EOodo, e i Mitclogifii, non 
parlino che d! un folo Tritone , i Poeti ne 
hanno immaginato parecchj j dandone alcu
ni di loro per trurobette a tutt ' i Dei ma-
r i n i , particolarmcnce a Nettuno ed a Vene
re : in conformita venivano fovente intro-
dotti fugli antichi Tea t r i , e nelle Nauma-
chie o combattiraenti navali. 

I n cfFetto, non folamente ¡ Tritoni cffi-
ciavanó come trombette nel feguito di Net
tuno ; ma anche fi fu p pone a , che tiraflero 
i l di lui carro , cioe la conca marina , \n 
cui egli feorrea full' acque : come noi tro-
viarao in V i rg i l i o , JEneid.X. 290 m Ovidio, 
Metam.l. 355. e in una menaglia di Claudio . 

Non v'ha dubbio, che la favola d e T r i -
toni prende (fe la fuá origine dagli uomini 
mar in i , o dalle Sirene ; perché fembra , che 
appena fi poíía dubitare , che vi fieno tali 
uomini mar in i , dopo cib che n' abbíam det-
to nelTarticolo SIRENA, mermaid. 

I Poeti attribuiícono ordinariamente al 
Tritone 1'uficio di calmare l 'onde, e difaf 
ceííare le tempette. -—' Cosi nel p.mo dei-
le Metamorfofi noi leggiamo , che Nettuno 
deliderando di richiamare 1'acque del Dilu
vio , comandó a Tritone di iuonar la fuá 
tromba, e al romore di quefta tutte l'acque 
fi ritirarono. 

T R I T O N O , nella Mufica , una faifa 
concordanza , compoita di tre tuoni , o d' 
una terza maggiore, e un maggior tuono. 
Vedi TERZA , e CONCORDANZA. 

La fuá ragione o proporzione in numen 
é di 45 a 3 2 , Nel dividere 1' ottava tro-
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viamo, da una parte , ia quinta faifa , e 
daU'altra 'ú trítono. Vedi OTTAVA . 

I I trítono é una fpecse di quarta redun-
dante o í̂ perñviA , comporta di tre tuoni , 
donde Ü ¿i leí nome i ovvero, piupropria-
mente, di due tuoni , con un maggior fe-
miruono, ed un minore, comedí ut a fa , 
¿¡efíi: di a bemolle, &c. Manon é , 
come molti credono , una quarta maggio-
re; perché la quarta é un intervallo per-
fet ío , che non ammette veruna maggiori-
ta o minorita : né fi dee co.nfondere i l trí
tono eolia quinta faifa; perché il m'ío«o non 
comprende altro che quattro gradi , cioé 
« í , fff, m i , / ¿ ? , diefis \ laddove la quinta 
fd/fa ne comprende cinque, c'xohfa, diefis ^ 
foly la) fi, ut: oltre che fra i íei fem i tuo
ni , che compongono i l trítono cromatica
mente , Ve n' é tre maggiori e tre mino-
r i ; laddove fra i fei femituoni , che com 
pongono la quinta falía , ve n' é foto due 
di minor i , e quattro maggiori. Vedi QUAR
TA , QUINTA , &c . 

T R I T T O N G O , TRIPHTHONGUS , in 
Gramática, un' adunanza o concorfo di tre 
vocali nella fíefifa filiaba ; come in Quce . 
Vedi SILLABA. 

Quintiliano , Lib. I . cap. 6. aííerifce, che 
ogni qual volta fi trovava una filiaba di 
tre vocali, una di queíle fi convertiva fera-
pre in una confonante : Scioppio aíFerma i l 
contrario: — Comunque cib fiafi nel La
tino e nel Greco, ch'erano i foli linguag-
gj intefi da Quintiliano , egli é certo che 
v i fono varié lingue in Europa, nelle qua-
l i i tritiongi fono in ufo. Vedi DITTONGO . 

T R I T U M E , aggregato di cofe t n t e . 
—- Si prende anche perquaiunque minuzia. 

T R T T U R A Z I O N E , * e TRITURA , 
Lat. Tritura, o Tritus , nella Farmacia ; 
i l macinare o tritare ; o fia 1'atto di r i -
durre un corpo folido in una fottil polvere ; 
detto anche levignzione, polverizzazione , &c. 
Vedi POLVERE, MACINARE , LEVIGAZIO-
ME, &C. 

* L a parola ¿ formata dal Latino t r i tu
rare , amminutare, trebbiare \ da tero , 
io ftropiccio , fregó, macim . 

La triturazione di legni , corteccie , m i -
^erali , ed al tn corpi duri e fecchi , fi fa 
in morta") di metallo. 

Lo ñeíTo termine fi applica parimente al
io sbriciolare, fchiacciare , e dividere ma* 
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terie umide in picciole partí . — La tritu
razione de' corpi umidi fi fa in morta) di 
marmo o di Pietra, con peftelli di legno , 
di vetro, d'avorio , &c. 

Boerhave oflferva , che la triturazione ha 
una forza raaravigliofa per diflblvere certi 
corpi, e l i rendera tanto fluidi, come fe fof-
fero fufi coi fuoco . —=* Cosí fe voi maci-
nate la polvere di mirra , e fal di Tár ta ro 
infierae , fi diííolveranno fra di loro . Gol 
fregare iimatura di ferro nuova e iucente 
in un mortaio, con zolfo netto che fia i l 
doppio del di lei peío , i l ferro fi diíTolve-
r̂ a in guifa , che dilavandolo con acqua 
venga egli a fornminiftrare i l m w / w w w^rr-
tis. Vedi FERRO, e VÍTRIUOLO. 

L ' oro luogamente raacinato in un mor
taio , con fal di t á r t a ro , dará una ípeciedi 
tintura ; e fregato con mercurio, in un mor
taio di vetro , egli fi diífolve interarnente 
in un liquor porporino , c diventa ana po-
ten t íEma medicina. 

I I Dr. Langelotte ha feritto un Trattato 
curiofo de' graodi eífeíti della Triturazione 
in Chimica ; e deferíve un modo pecu'iare 
da lui impiegato per macioar Toro , e me
diante i l quale egli potea rende rio tanto 
fluido, quanto pub farlo i l fuoco , e farne 
un oro potabile, col femplíce moto d' un 
mulinello. Vedi ORO , c AURUM . 

Queft' Autore , nelle Tranfazioni Filofofi
che ̂  fa menzione del fuo modo di macinar 
Poro, e deferive due ordigni , o mulinelli 
filofofici a tal propofito, con uno de' qua-
l i , nello fpazio di quattordici giorni na-
turali , egli nduceva una fogüa u'oro iit 
una polvere feúra, € metiéndola in unartor-
ta di poco fondo cellocata in un caldo di 
rena, egli ne ricavava (coll'accrcfcere gra
dualmente i l fuoco, e darlene un forteail' 
u l t imo) poche goccie a (Ta i re í íe , le quali , 
digerite per /e, o con ifpirito di vino tar-
tarizzato, fomminiftravano un oro potabi
le puro e vero. 

I I Dottore attribuifce, in gran part^, i l 
buon fucceífo di queíla operazione , al fale 
d e ü ' a n a , i l quale, durante i l macinio , íi 
mefehia abbondantemente e fi unifee coll' 
o ro . 

TRITUR AZIONE , fi ufa anche nella Medi
cina , per I ' azione delb ftomaco , fopra i l 
cibo, mediante la quale fi rende queíli at ío 
al nutrimento. Vedi STOMACO, &c. 
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Alcuni Medlci foftengooo , che ía cllgc-

fíione fi faccia per triturazione, e non per 
fermentazione ; o che tutto cib , che !o ílo-
roaco fa , fi é di macinare e íminuzzolare 
i l cibo in pib picciole partí per rcnderlo 
atto alia nutrizione, fenza che vi fucceda 
verun'altra alterazione . — Vedi l ' artico-
]o DIGESTIONE, ove quefta dottrina é am-
piamente eípuíta. 

D i queflo Siílema fi é parlato aíFai al
cuni anni fono , come quello ch' era fofte-
nuto dal Dr. Pitcairn , e da alíri nía ora 
fembra declinato di moho . — La dottri
na delia Triturazione non ¿ nuova : Era-
fiíírato la fortenne in tutta la fuá latitu-
^dine, molti Seeoli fono ^ e i Moderni al-
t ro non han fatío che ravvivarlo. 

Si comincio ad inventarlo in tempo d' 
Ippocrate , vale a d i ré , in un tempo, che 
I ' Anatomía non era che poco conofeiuta j 
c quefto fu appunto eib che lo refe cor-
rente . — Da alcuni Medlci di que' tenr-
p i mantenevafi un'oppinione , Che lo flo-
macó foíTe fofo un ricettacolo de' cibi fo-
l id i o fecchi; Che queíli c i b i , dopo d'ef-
fere ílati ben dilavati , e rotti in bocea , 
fi torna fiero a romperé piu perfettamente 
nelIo ftomaco , e con queílo fol mezzo fi 
convertiffero in chüo : ma, Che la bevan-
da, non eííendo, a cagione deiia fuá liqui-
dita , foggetta ad effer rotta , andaffe aT 
polmoni , e non alio (loraacó , ov'ella, a 
cagione deila. fuá abbondanza , avrebbe piíi 
toflo pregiudicata , che ajutata , la elige-
fiione. 

Ippocrate, come fi legge nel quarto l i 
bro delle Malattis , fi oppofe bravamente 
ad un' oppinione si vifibilmente contraria 
alia ragione ed alia fperisnza ; e da luí 
fappiamo r che s' egli fi diede quefta fati-
ca, cib f u , perché tal errore aveagiagua-
dagnato buon numero di paríigiani . — 
Non poté lungamente refilkre alie ragioni 
d' Ippocrate i e la fuá rotta produífe la to
tal e rovina del Siílcma della Triturazione, 
i l quale su quello avea i fuoi fondamenti « 
— Ma Erafiftrato torno a riRabilirlo ; e 
tal dottrina , dopo d'eífere ílaía foflenuta 
per qualche tempo , ricadde di bel nuovo 
i n obbüo • onde alcuni Autori moderni in 
vano han tentato di rimetteria. 

T R I U M V I R A T O , TBIUMVÍRATUS run 
Governo aífoluto , ammiaiftrato da ne 
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perfone , con eguale autorita. V e d l T a i u ^ 
VIRO . 

V i furono due famofi Triumvirati inRo, 
ma. — Pompeo, Cefare , e C ra fio fiabili-
rono il primo ; Augufio , Marcantonio , e 
Lepido , il fecondo . 

Que fio fecondo Triumvirato diede 1' ulti
mo crcíio alta liberta della Rcpubblica 
EíTendo Augufio reftato vincitore di Lepi
do e di Antonio , il Triumvirato fi conver
tí in Monarchia . Vedi MONARCHIA . 

T R I U M V Í R O , TRIUMVIR , una delle 
tre perfone, che governano aíTolutamente? 
e con eguale autorita, uno Stato. 

La parola c poco in ufo , fuorché nella 
Storia Romana. — Ceíare, Crafio , e Pom
peo furono i primi Triumvir i , cioé i pri-
mi che fra di loro fi diuifero i l Governo 
della Repubblica. Vedi TRIUMVIRATO . 

Verano anche akri Ufiziali,. detti Trrum-
viriy come iTriumviri Capitakí, creati nell1 
anno di Roma 463 , per aver cura de' pri-
gionieri, e la fopratendenza all'efecuzione 
de1 raalfattori. 

Triumvir i Monetales , i quali erano Ma-
giñrati creati alio fteíío tempo, perfopran* 
tendere al conio delle monete, donde quel" 
k marca tuttavia efífieute in raolte mone
te antiche, I I I V I R I . — Quefii ufiziali 
erano di gran confiderazione, e fi fceg/ie-
vano del numero de' Cavalieri. — Faceano 
parte de' Centumviri. I I titqlo , ch 'egl íao 
portano nelle medaglie, fié,. I I I V í R A A A 
FF . Triumvir aura , argento , ¿ere , fiando ? 
fsriendo'y i l che fignifica , che avevano la 
direiione át\ gittare e batiere Toro , 1'a?-
gento, e i l rame. 

V erano pari mente — Triumviri a di Bu Í 
reficiendis , Ufiziali defiinati a fopranten-
dere alia riparazione de' Terapj: — Trium
viri colonis deducendis per la condotta e lo 
fiabilimento delle Colonie : •— Triumviri, 
per levar Truppe: — Triumviri Nottitrni, 
per impediré o eñrnguere fuochi. —Trium
v ir i , per raíTegnarc la foldatefea, &c. 

Nella Famiglia Acilia , fi legge d' un 
cesto M> Acilio I I I V I R V A L E T U . cioé^ 
Triumvir o della Sanita , o un Magiftrato 
della Saniía. '—- M . Spanheim crede , ch* 
egli foífe un Magifirato fiabilito per facri-
ficare agli Dei della Salutey per dedicare * 
loro Tempj , &c. 

Oiiuírio e Vaiüaut leggano TriumvirVa" 
l i t a r 
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htudinls ; Patín , Triumvir valetuclinariuí ; 
ma i l Sig. Spanheim, con molto piu di ra-
gione , legg2 Triumvir Valetudo \ in quella 
suifa appunco che fur una mechgüa della 
Famigüa Aquília G legge I I I V Í R V1R-
T U S ; dandufi ad intendere, che un cer-
t ) M . Aquilio era (lato fatto Triumvir o 
per riparare i l Tempio del laVir tu , e Aci-
lio quello delia Saiute. 

T R I U N O , Tres inuno, trc ¡n uno; un 
termine che taivolta fi applica a D i o , per 
efprimere T unita della Divinita in una 
Tr in i tk di Perfone. Vedi TRIMITA'. 

T R I U N V I R O , e TRIUNVIRATO. Vedi 
TRIUMVIRO, e TRIUMVIR ATO . 

T R O C A I C O , TROCHAICUS, nellaPoe-
fia latina, una fpezie di verfo compoflo di 
trochei ; ovvero quello in cui quefto piede 
predomina ; come fa i l iambo nel iambico . 
Vedi JÁMBICO e TROCHEO. 

La i8.va Oda del fecondo libro delle 
Ode di Orazio é comporta di ftrofe di due 
ver í i , i l primo de1 quali é trocaico diáme
tro cataleBico , cioé trocaico , comporto di 
tre trochéis ed una filiaba alia fine: che al-
cuni chiamano Trocaico Euripidiano. 

Non ebur ñeque aureum — — 
Largicra flagito. 

T R O C A N T E R E , TROCHANTER , TPO-
X A N i H P , nel!' Anatomia, un nome da
to u due a ¡} o f i f i íituate nella parte fupe-
riore de 11' orto della cofcia . Vedi APOFISI . 

La piü grande, ch 'é di íbpra , fi chia-
ma il gran trocantere ; e la piu piccola, di 
fotto , // minor trocantere . — Vedi Tav. 
Anat. ( Orteol. )fg. 7. n. 23. 23 . / í g . 3. let.t. 
e lett.u. fig.J. n. 24. Vedi anche l'anico-
lo FEMORE. 

Litteralmcnte la parola fignifica rotator, 
rotatore; formata dal Greco , Tpoxá® •> 'fo* 
to, io corro, o giro attorno. — Si diede 
loro queft5 appellagione , perché ricevono i 
tendini della maggior parte de' mufcoli del
la cofcia , fra' quali fono gli obturatores , 
che la muovouo intorno. V.OBTURATOR. 

T R O C H E O , TROCILEUS , nella Poefia 
Greca e nella Latina, una fpecie di piede, 
comporto di due filia be , la prima lunga, e 

la feconda breve : tal! fono le parole vade 

e muía . Vedi PIEDE . 
I I Trocheo é i l rovefeio dell' Jambo , e fa 

gmfto un eífetto contrario; poiché i l íecon-
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do é leggieri e fpíritofo, ed 11 primo de-
bole e lánguido, corac fono appunto quel-
le mifure tutte , che fi muovono da una 
filiaba lunga ad una breve. V. JAMBTCO. 

Alcuni chiamano i l Trocheo, Chorear t 
perché acconcio a canzoni e balli . QueíH 
danno la denominazione trochan a al Tubra-
chys. Quinti l . 1. 10. c.4. 

T R O C H I L O , TROCHILUS, nelT Archi-
tettura, un membro cavo, piü uíinlmente 
detto da'Moderni Architetti , Scotia \ e da-
gli opera) Inglefi, Cafement , o cafemate . 
— Vedi Tav. Archit. fig.^. Vedi anche 
1'articolo SCOTIA . — Gl i Italiani chia-
mano i l Trochilo, Tondino . 

T R O C H I T i E , nella Storia Naturale , 
una fpecie di pietre fofiili figúrate , che raf-
fomigliano alie piante . V.FOSSILE e PÍETR A. 

Sogliono eífere d'un colore opaco, efeu-
ro , bianche o nette come la felice , lurtree 
lucenti , e fi diífolvono agevolmente nell' 
aceto. — La lor figura é generalmente ci
lindrica , alie volte un po1 piramidale, la 
circonreren/.a l i lc ia , ed ambi i lati piatti co» 
perti di fini raggj tirati da un certo buco 
che rta nel mezzo della circonferenza . —" 
Vedi Tav. Iftoria Naturale , fig. 12. tí. 1 , 
2 , 3 . — Due, tre, o p i ü , diquerteTVo-
ckit*, coogiunte infierne, cortituifeono cib 
che i Naturali chiamano entrochos. 

Le Trochttx, o giunture femplici , fono 
talmente infieme commelfe , che i raggj del!' 
una entraño ne'íolchi delTaitra, come ap^ 
punto avviene nelle future del cranio . — 
Si trovano in gran copia nel corpo delle 
rupi di Braughton , e Stock , due villaggj 
del paefe di Craven ia Inghií terra , inqua-
lunque profondita fotterra ; ed anche nelle 
colime, &c. di Mendip , ov' elle fono tai
volta foiamente fparpagliate qua e la , e tai
volta in grandi ftrati o letti di tutte le ma-
gnitudini , dalla grandezza del piü picciolo 
fpi l lo , fino a quella di circa due pol l ic i . 

Elle fi trovano generalmente ramofe , na-
fcendo certi rami grandi dal tronco , o c i 
l indro, e da quefti altri piü piccioli. E fle
cóme i ra mi fono profondamente inferití 
nel furto, redaño in quefto de' gran buchi, 
quando quegii via fe ne ftrappano. 

I I Dr. Lijler ha diícoperto fra loro- una 
forta di piccoli frammenti, i quali, feconda 
l u i , debbono elfere tlati gli ápices o cime delle 
piante i ed un' altra forta , la quale , eom' ei 

fup-
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fuppone, dee eflerne ftata le radici. I t i quede piante pietrofe fieno lapides fui gg. 
cffetto fí accorda generalmente, che le Tro- neris , e non gik partí d 'animaíi o piante 
chitíS íieno i corpi delie piante di roccia , 
tali come i l corallo. 

M r . Beaumonty nelle Tranfazioni Filo/o-
fiche, aííeriíce draver eglitrovato, che tut-
íi i burroni o rupi d'aícune miniere fono 

petrifícate, come tnolti Autori hanno cre-
duto. — Se le ^ radici figúrate , ful le quali 
elle talvolta allignano, danno qualche fof-
petto , che abbiano potuto appartenere ad 
un anímale, particolarmente una fpecie 

Compoftí di querte piante pe tro fe , alcune fiel la arborefeens \ i tronchi provano aper-
delle quali fono fíate convertile j n roccie tamente i l contrario , e non poflbno mai 
di calcina , mentre erano ancora giovani e efler confiderati come parti d'un anímale: 
leyere; mentrealtre, che diventano fpalto, né fi poíTono ridurre! a qualche fpecie no-
compongono corpi di tale fuihnza: e con- ta di vegetabili. Mr . Beaumont afferma , 
í d í tan-io , che tutte le rupi per una gran- che egli ha preíTo di sé pih di venti diffe-
ciffima circonferenza in alcuni luoghi íono renti fpecie di trochitce, tutte maravigliofa-
jnteraménte compoííe di qutÜe piante , fi mente regolari , e che non hanno veruna 
puo diré , che vi fieno fíate, e , fecondo comparaiione con qualfifia vegetabile a luí 
ogm probabihta , vi fien tuttavia intere cam- noto nelia Natura : e non fi pub compren-
pagne o for..íte delle medefime fotterra , co
me ve n' é di corallo nel Mar Rc í fo . Ve
di COR ALLO. 

Ne' coi ir fra íe rupi fi trovano di que-
ñe piante a tütt* i gradi di maturita: elle 
ere icono nelía creta fabbioia, radícate nel
le pictre graíle di mintera , avendo molte 
di lora la forma e le dimenfioni dr una 
f'ippa da tahacco , eííendovene alcune di 
creta crud<i , altre delia confiftenza dclla 
Calcina, airre ancor piíi dure, con eviden-
t i pviiícipj di circoli e di [mure , ed altre 
interamenre creíciute , e faite fpalto per-
fetto, ch' e i l loi punto di maturita. Ve
di SPALTO. 

I I m;dolió continua fempre bianco e mol-
Je ; com1 era , certamente, dappriraa tutta 
la p i a r í a ; e viene continuamente nn fie (ca
to dail* umidita e vapon minerali, che han-

dere , come tante fpecie diífufe per molte 
parti della Terra doveííero venir a perder-
fi. Vedi PrANTA, PETRIFICAZIONE, COR-
MU Ammonis , &c . 

TROCHLEA. , TPOXATA , una delle 
potenze raeccaniche , volgarmente detta 
cañucela. Vedi CARRUCOLA , 

Qutndi, la cavita deliVflb del braccio o 
fpalla , nel-a quale , quando ií braccio fi 
ftende in fuori , entra i l proceffo del mi
nore e del pih baflb de' lungh i o (Ti del cu
bito , fi chiama parimenti trechka . Vedi 
CUBITÜS, &c . 

TROCHLEA , che gli Inglefi chíamano 
Windlafs^ o voindlace , una macchina ado-
perata per alzare groíTiífimi pefi, comecaii-
noni , faífi , ancore , &c» Vedi MACCHINA , 

Ella é rnolto femplice , non eífendo com
poda che di un'aífe , o rotólo fodenuto oriz-

no a íui libero I" accedo per cinque cave y.ontalmente alie due eítremita da due pez-
fenditure o piedi del'e radici figúrate , ov 
vero ateraverfo alia tmífa di creta , folita 
a fiare fotto le radici piane. 

N é fi pnb negare, che quede piante pe-
trnfe abb'a.u) vera vita e crefermento. — 
Nelia curiofita della loro druttura elle pof-
íbno gareggiare con quafi tutta la claííe 
vegetabile : fono dt figura , e di forma , 
íimiii all' altre piante: hanno gambo , ra
in i , radici , un midoüo interno, come pa 

zi di legno ; e di una carrueola , I due 
pezzi di íegno s' incontrano in cima ; ef-
fendo collocati diagonalmente , in modo 
che fi puntellino 1' un l ' a l t ro . — L'aífe * 
o ro tó lo , pada pe* due pezzi , e in quelü 
fi volge. •— La carrueola v ' é atíaccata it i 
cima, ove i pezzi fi unifeono. 

Finalmente, v i fono due badoni, o per-
ni a mano, che pafíano per lo rotólo , e 
cor quali quedo fi volge j e fui medefimo 

l ímente giunture e corli neüa íor polvere, s'avvolge e fi fvolge la corda , che viene 
c ta'volta ce.1 lene che fupplifcono il luogo fopra la carrueola , 
¿elle vene e delle fibre : e perché , dunque, TROCHLEA (IVindlafs ) in un vafcello ; 
non fi di ra o no vegetazioni proprie , come é uno drumento in un piccolo vafo , coí-
Faltre piante? \ locato ful ponte , alia parte diretana dell5 

Peí venta 3 egli é affai probabile , che albero d 'avanti : egli confifte in un pezzo 
ái 
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di legno , cha ha íei o otto quadri . Si 
volge con perni a mano , meíli in buchi 
fatti a poña. 

Quefta Trochlea fara piu che qualfifía ár
gano oel levare un'ancora o íicnili, efcn-
2a pericolo per quegli che alzano. •—Poi-
ché , íe íi veiv;fle a romperé alcuno de* 
perni, la trochlea s1 aílentarebbe da sé . 

TROCHLEA da va/cello, in feaíb della vo-
ce Ingieíe Cap/ian ; é un gran cilindro , 
o bariie , collocato perpendicoiarmente ful 
ponte o bordo deüa nave , e voitaio con 
quattro lieve, o Üanghe , che lo traveria-
no; egli ferve, mediante una gomtna che 
s avvoige attorno ai cilindro , ad alzare e 
tirar su gran mafle e peíi appiccati al ca
po della gomena. Vedi GOMENA , 

Con ciuziH trochlea, o capjlan , fi tirano 
in térra i piccioli navigii , ed ívi s'alzano 
per racconciharh ; gli effcífi i piü pefanti fi 
ícaricano, fi levano le ancore, le vele, &c. 
Vedi ANCORA , &c. 

In un vafcello due fono i capflani : i l 
capftan pr'tncipale é collocato dietro 1'albe-
ro maeftro, üa ful primo bordo, e vaquat-
tro o cinque pied! íopra i ! fecondo : fi chia-
ma puré capjlan doppio, perché ferve a due 
bordi per levar i'ancore : e perché la fuá 
forza fi pub raddoppiare col!'applicare piu 
gente a cialcun bordo . Egli ha fianghe , 
quadri, &c. per girarlo e fermarlo. — Ve
di Tav. Vafcelí. fig.2. tt. 112. 

I I jeer capjlan, o picciolo capjlan, fia ful 
fecondo bordo, fra i'albero maefiro e quel-
io di Mezzana : ferve, per lo piíi , ad al
zare su la corda detta jeer , o la viola , 
per far ¡uogo quando fi fia levando 1' an
cora; ed in altre occafioni, ove fi richiede 
minor forza , che quella di levar ancore , 
&c. Vedi n . 7 1 . 

I Fianzefi chiamano Capjlan Ingle/e qut\-
l o , in cui non fi adoperano che mezze ílan-
ghe; e i l quale , per tal ragione , non é 
che mezzo perfóralo : quelVé piü groflb 
degli a l t n . 

Évvi puré un Capjlan velante, che fi pub 
muovere da un luogo al l 'a l t ro . 

1 termlni Inglefi , apparteneoti all' ufo di 
quefta Troc/;/^, fono , 

Come up Capjlan, vale a diré , aliéntate 
ia gomena, quando fíate alzando; in fimil 
fenío dicefi anche, launch out the Capjlan > 
u o é , gittate o fporg«te i l capjlan, 
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Pawl out the Capjiun, fignifica , ferma-

telo acciocchc non dia intlitteo. 
T R O C H ^ E A R E S , n J l ' Anatomía un 

nomz drit > a'mufcoii obbliqui deii'occhio; 
perché l í ' vono a tirar l'occhio obbliqua-
mente m s ü , o iugiü , come s1 egli girafie 
a guiía di carrucola. Vedi OBLIQUO , e 
OCCHIO . 

T R O C O I D E S , » o TROCHOIS , nelía 
Gtometria , una curva , la cui gencfi íi 
pub concepire cosí : Se una ruota o o r e ó 
lo fi muove coa un moto doppio alloftef-
fo tempo , 1'uno in linca retta , e l 'a l t ro 
circoiarrncnte intorno al íuocen t ro , t que-
fti due mot; fieno eguali , cioe deícrivano 
due linee eguaii nelio ÜeíTo tempo: e fe 
nel raggio C, radiys), i ! quale al principio 
del moto fi Itende dal centro della ruora, 
o dal primo punto della linea che deferí ve 
la circonferenza ; fe , d i f l i , in quedo raggio 
fi prende un punto in qualfifía luogo, fuor-
ohé nel centro , quefto punto defenvera una 
curva, una parte della quale fara fotto la 
linea deferitta dal centro, e 1'altra fopra la 
medcíima . — Que fia linea , cosí deferit
ta dal punto prefo ne! raggio , íi chiama 
trochoides. 

* L a parola e formata dal Greco, T[.O~ 
X0i y ruota, e h^os, forma. 

La linea retta, che fi umfee alie due efire-
mita della trochoide, e la quale é i l fentiero 
che la ruota fá, o una linea paralclla a tal 
fentiero , fi chiama la bafe della trochoide. 

L'ajfs della trochoide é i l diámetro della 
ruora , perpendicolave alia bafe nel mezzo 
del moto; o quella parte del raggio ch' é 
fra la trochoide e ia fuá bafe. — I I punto , 
in cui l'afle é tagliata in due partí dal
la linea deferitta dal centro deila ruota , 
fi chiama centro della trochoide; i l punto i l 
piu alto del!' aíTe , vértice della trochoide 5 
e i l piano, comprefo tra la trochoide e la fuá 
bafe, Jpazto trochoidnle. 

La Trochoide é lo fteflo che cib che al
t n men t i fi chiama Cicloide ; le proprieta-
di , &c. della quale fi poííon vedere neli ' 
artícelo CICLOIDE. 

T R O C I S C O , e TROCHISCO, TROCHÍ-
SCUS , nella Farmacia , una forma di me
dicamento, fatto da tcnerfi m bocea a dif-
folverfi gradualmente. 

II Trocijco é propriamente una compofí-
zione fecca , i principali ingredienti dcil» 

quale, 



'512 T P . 0 
quale, dopo efíere Üati ridotti in finiífima 
polvere, vengono incorporati con qualchc 
Jiquore acconcio , come acque diíiillate, v i 
no , aceto, o mucellaggini; e fi nduce in una 
maíTa, la quale modella in picciole forme, 
opallotte della figura che fi vuele , e fi fa 
feccare all'ana , iungi dal fuoco. 

V i fono troafchi di varié fpezie, eperva-
j-j oggetti; come trocifcht purgativi ^ alterati-
v i , aperitivi, corroborativi, &c. 

Gil Autori Latini li chiamano pajlilli , 
votuU, placentula, orbes , e crbituli ; e gli 
Ingiefi , fovente, lozenges, olo/anghe . Ve
di LOSANGA , PASTIGLIA, &C. 

I pnncipali trocifchi iono quegü d' agárico , 
di liquirizia , nocemoícada , ambra , rabár
baro, capperi, mirra, rofe, canfora , fquil-
le , vipere, &c. •— Quegli di colloquiníi-
da fi cbiamano trocifchi di alhandal , dagli 
Arab i , che chiaraavano handal la colloquin-
tida. 

T R O C L E A , carrucola , taglia . Vedi 
TROCHLE A . 

T R O C O I D E . Vedi TROCOIDES. 
TROFEO * , TROP.EUM , preffo gil An-

tichi , una catada , o mucchio , d' arme d' 
un nemico v in to , eretta da! vinciíore nel-
la parte la piti elevara del Campo di bat-
taglia. 

* L a parola e formata dal Latino, T ro -
phgeum , o tropíeum , che Voffio deduce 
dal Greco TPOTTW, la fuga del N i mico . 

La parola fi ufa eziandio per una rappre-
fentazione artifixiale di fimií catafta in mar
ino , pictra , od altra materia . — T a l i era-
no i Trofei di Mario , e di Silla nel Cam-
pidoglio, &c. 

1 Trofei antichi fono compofü d' armi Gre-
che e Romane *, e i moderni d' arme dellc 
varié Nazioni , dell'ufo d 'oggidi; come que
gli ifolati vicino a Blenheim, quegli del Bor-
go S. Antonio di Parigi , e quegli del Ca-
íiello di Verfailks. — Alcuni fono fatti in 
baífo rihevo, come quei della Colonna T r a la
na , e étVC Attico della Corte del Louvre. 

Si rapprefentano i Trofei cgualmente ful-
le mcdaglie degli Imperarori , battute all' 
occafione di qualche -vúíoria ; e nclle qua-
l i , olere I ' armi e le fpogiie, fi veggono fo-
veníe uno o due pxigionieri ne' lati del 
Trofeo. 

M . Vaillant oíferva , che originalmente 
i Trofei altro non erano che tronchi d'albe-

TRO 
r i , I qualí ¡1 Vincitore piantava nella parte 
la piu alta della Provincia conquiftata , ap-
pendcndovi le ípoglié del N t m i c o , per ren-
dere perpetua la memoria della di lui feon-
íitta . 

Dañara di TROFEO, Trcphy Money , un 
dazio che fi paga ogni anno da chi tien ca
fa , in varj Contadi d' Inghilterra , da im-
pitgarfi in amefi , tamhiui , bandiere, &c. 
per la M i l i z i a . Vedi MILITIA . 

T R O G L O D 1 T I , * TROGLODYT^, nell' 
antica Geografía, un Popólo d'Etiopia, del 
quale fi dice che vi vea in caverne fot térra . 

* L a parola e formata dal Greco , crpíy 
yKi'i •> caverna, c fróa , fubeo, io entro. 

Pompomo Me la ci da una íl ra n a relazio-
ne de' Trogloditi. •—Eglmo, d íc 'cg l ! , pro-
priamente non pariavano , ma piuttofio rtrii-
lavano ; fi eibavano di íerpenti , &c. —• 
Tzetzes i i chsama Ichthyophagi . Montano 
crede , che fieno quegli íkífi che la Scrit-
tura chiama Ghanamim . Piotiano, in Stra-
bone , vuole, che i l loro nome fi feriva fen-
za la / , Trogodita . 

TROGLODITI , é anche un' appellagione 
data ad una Setta d' Idolatri Ebrei . Vedi 
SETTA . 

I I Profeta Ezechiele racconta, cap. v m . 
ver. 8 , 9 , i o , &c. che D i o , fra V altre 
abominazioni degl' ífraeliti che gli moílrb , 
gli fece vedere fettanta vecchj , i quali co' 
loro incenfieri in mano adoravano fegreta-
mente ogni forta d'animali e íettili-dipinti 
ful muro. 

Filaftrio, su quefta vifione del Profeta , 
forma di queft'Idolatri una Setta d' Ifraeli
t i , i quaii, nafeondendofi fotterra, e nelle 
caverne, adoravano ogni forta d 'Idoli : e 
i ' Editore di Filañrio chiama quefia Setta 
Troglodyt¿e, da Tpvyhv, caverna, e «Tua, io 
penetro, credendo egli , ful crédito di Fila-
I t r io , che le perfone di tal Setta íi nafeon-
defiero nelle grotte. 

Eppure i l Profeta fa vedere aper tameníe , 
che quefti yo Ifraeliti idolatravano nelle 
parti íegrete delle lor cafe, e non in caver
ne fotterranee . — 11 nome di Trogloditi é 
dunque finto ; cosí é anche la Setta, 

T R O C O L O , e TRUOGOLO, un vafoper 
lo piu di figura quadrangolare , che ferve 
a tenervi entro i l mangiare per gh poli i , o 
pe'porci; e talora a tenervi acqua per diveríi 
hüj e quefio per lo piíl é di pktr&jO di muragiia. 

T R O I A ? 
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T R O I A , k femmi na del befHarae porcino. 
TROTA, O Giuochi TROIANI , LudiTro-

fani , erano giuochi in l i i tu i t i da Aícanio 
jfiglmolo di Enea; e i quali pofcia paífarono 
a' Romani, e fi celebravano nel Circo dal
la Gioventu di Roma. V . GIUOCHI ,e CIRCO. 

Uno di quegli che prefedevanoa taleSo-
lennita, fi chiamava Princeps Juvcmutis ; 
cd era fempre a'una delle principali fami-
ghe di Roma. Vedi PRINCIPE. 

SI luppone, che da principio la mifchia 
re fuccedeíTe folamente a piedi , ed a ca-
vallo ; perché Virgil io , i l quale deícrive 
quelii giuochi nelF Eneid. Ub. 5. non paxla 
che di cavalli, e cavalieri, fenza fare alcu-
na menzione di biga e quadriga , le quali 
non fuiono ín ufo a Roma , fe non lun-
go ttmpo dopo Afcanio. — Eppure Dio-
ne, favcllando de'Giuochi di Celare , dice, 
che la Gioventu vi combatteva in carri : 
ma alcuni credono , che queíli non foffcro 
i Giuochi Troiani , ma corle e combatti-
menti d'una fpecie diverfa, acconci a gen
te giovane diun'eta piü avanzara. 

T R O M B A , e TROMBETTA , in Tnglefe 
Trumpet*, uno llrumento muficale, i l piü 
nobile dt tu t t i gü lírumenti portatili della 
fpecie da ña to , ufaio per lo piíi in Guer
ra , nella Cavailena , per diriger'a ncl fer-
v iz io . Vedi MÚSICA. 

* La parola e Ingleje, e formal a dalla Fran-
zefe trompette . Menagio laja derivare 
dal Greco, 5-pó¡¿0oí , turbo , una con-
chiglia , che amicamente fi ufava per una 
trombetta. Da Cange la trae dal Lati
no corrotto •> trumpa , o dalP Italiano , 
tromba, o trombetta; altri dal Célti
co, trompill , che fignifica lo Jiejfo. 

Ella fuel eífer fatta d'ottone , o rame , 
talvolta d'argento, di ferro, di íhgno , e 
di legno . Si legge , che Mesé ne fece clue 
d'argento per ulo de'Sacerdoti , Numer. x. 
e Salomone ne fece ducento íimili a quel-
le di M e s é , come lo afferma GioíefFo Ub.vni, 
i l che motíra ampiamenre 1'antichita di que-
üo ftrumento . 

Gli Antichi aveano varj ftrumentl della 
ípecie della tromba, come le tuba, cornua, 
t utui; Vedi CORNO, &c. 

la Tromba moderna é comporta di un' im-
fcoccatura , della larghezza quafi di unpolli-
ce, benché i l fondo fia folamente un terzo 
tanto. — Que' pezzi che conducono i l fit-

Tomo V I I L 
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to, fí chiamano i rarai; i due luoghi, ov' 
ellafipiega, potenze; edi l canale fra la fe-
conda pitga e 1'eílremitV, i l padiglione ; i 
luoghi , ove i rami fi feparano , o fono fal-
dati , i nodi \ i quali fono cinque di nu
mero, e coprono le giunture. 

Quando i l fuon della tromba é ben rmneg-
giato , egli fi fíende aífai. —Perveritanoa 
fe ne pub rigorofamente determinar 1'eften-
íione ; poiché egli va tant1 alto quanto pub 
fpignerlo la forza del fiato . — Un buon 
íiato lo portera oltre quattro ottave , c h ' é 
i l limite dellc chiavi ufuali delle fpinette c 
degli organi. 

In guerra v i fon' otto principali maniere 
di fuonare la tromba: la prima , detta la ca-
valcata {cavalquet) ufata allor quando un 
Efcrcito s' avvieina ad una Citta , o paífa 
per la medefima in una marcia. — La fe-
conda la boute¡elle, ufata quando 1'Eíerci-
to ha da levaríi da campo , o da marcia-
re. •— La terza é quando fuonano per al-
leltirfi , o montare a cavallo , e poi per lo 
Ücndardo . — La quarta é V attacco . — L a 
quinta la guardia . — La feíia fi chiama 
la doppia cavalcata. — La fettima la ¿•¿/¿i-
mata per ia reía. —• E l'ottava la mira-
ta. Olere varj fioretti , improvvifate, &c. 
in fetle ed allegne. 

Evvi anche di quegü che fuonano la trom
ba ú dolcemente, e ne traggono un fuono 
si delicato, che fe ne fa uío non folo nel
la Muíica di Chiefa , ma anche in quella 
di camera : e per queüa ragione appunto 
nella Mufica Italiana e Tedeíca fi trovano 
di ípetfo csrte parti intitolatc tromba prima 9 
ovvcro Tromba I . Tromba I I , Tromba I I I , 
&c . intendendofi che fi debbano fonare coll t 
trombe . 

V i fono due notabili difetti nella Trom
ba, oííervati dal Sig. Roberts nellc Tranfa-
zioni Filofofiche; — I ! primo fi é , ch'ella 
non eíeguira che certe note della fuá sfe-
ra, dette comunemente note di tromba: il 
fecondo , che quattro delle note , ch'ella efe-
guifcc , non fono in un tuono efatto . V . NO
TA . — GH fieííi difetti fi trovano nella Trom
ba marina ; e la ragione é pur la fteífa in en-
trambe. Vedi i l feguente articolo. 

T R O M B A M A R I N A , é uno frumen
to muficale compofto di tre tavole , che 
formano i l fuo corpo triangolare. — Que-
fta ha un cello a fia i luego , con una 

T t t íola 
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fola corda', moho groíTa , montata fur un 
ponticello, ehe fía fermo da una banda , 
e daU'altra é tremolo. Si íuona , mediante 
un arco, con una mano , e colT altra fi cal
ca o ferma la corda ful eolio eol dito groí íb. 

11 tremito del ponticello , quando fi íuo
na , é qucllo che le fa imitare i l fuono del-
la tromba *, i l che ella fa a tal perfezione, 
che appena fi pub diílinguerne 1'una dali' 
ñ l t ra . — E quefí 'é cío che le ha dato la 
denominazione di Tromba Marina , benché 
propriamente ella fia una fpecie di Mono-
cordo. 

La Tromba Marina ha gli íleíTi difetti 
che la Tromba, cioé ch'ella non efeguifee 
al tro che note da tromba, ed alcune dique-
fíe o troppo in bemolle , o troppo in die-
Jif. — I I Sig. Fr. Robtrts ne fpiega la ra-
gione, premettendo folo quella comune of-
fervazione di due corde unifone, che fe 1' 
una fi fuona, Taltra fi moverá ; perché gli 
impulíi fatti fuli'aria da utia corda ne met-
íono in moto un altra , che fía in difpofi
sione di avere le fue vibrazioni fyncrone a 
queili: al che fi pub aggiugnere , che una 
corda fi moverá , non folamente al fuono 
o battimento d'un unifono , ma anche a 
quello d'un'ottava o duodécima, non eílen-
tiovi alcuna contrarieta fra i movimenti 
per impediríi i ' u a l ' a l t r o . Vedi UNISONO 
e CORDA, 

Ora nella Tromba Marina voi non ftr-
nate fíretto, come in altri fí rumen ti , ma 
toccate la corda gentilmente col dito grof-
fo , con che evvi una mutua concorrenza 
della parte fuperiore e dell' inferiore della 
cerda a produrre i l fuono . Q,uindi fi 
conchiude , che la Tromba Marina non da 
alcun fuono muficale, fe non allor quando 
la fermata fa che la parte fuperior della cor
da fía una parte aliquota del refto, e per 
confeguenza del t u í t o ; altrimente ¡e vibra-
zioni delle partí fi fermeranno fcambievol-
raente, e faranno un fuono acconcio ai lor 
moto , tutt ' infierne confufo. Ora 1'Autor 
fa vedere , che quefíe parti aliquote fono le 
fermate íleíTe che producono le note da tromba. 

TROMBA Armónica , é uno firumento 
che imita i l fuono della Tromba , e che le 
raflomiglia in ogni cofa , eccetto ch'egli é 
p iu lungo , e comporto di piu rami . Si chis
ma ufualmente Sambuca i e Trombom. Ve
di TROMBONE. 

T R O 
TROMBA parlante , é un tubo della lan-

ghezza da fe i a quindicí piedi , fatto di fta-
gno, perfettamente dr i t to , e con un'aper
tura aífai grande \ mentre l'imboccatura é 
abbañanza grande per ricevere le due lab-
bra . 

Applicandovifi la bocea, la voce ne vien 
portata ad una grandiífima difíanza , a fe-
gno tale che fí pub difíintamente udíre peí 
tratto d' un migl io; donde i ' ufo che fe ne 
fa in mare. 

Si crede, che 1' invenzione di quefía Trom-
ha fia moderna ; e viene comunemente at-
tribuita al Cavalier.Samuele Morland , che' 
¡a nomo Tuba Stentorophonica . — Ma 
i \ t . Kircher pare avere maggior diritto a 
tal invenzione; perché certo fí é , ch'egli 
avea un Cmile fírumento prima che mai i l 
Caval. Morland penfaííe al fuo . 

Kircher, nella fuá Phonurg. dice, chela 
Tromba pubblicata 1'anno d' a van t i in In -
ghilterra , é fíata da lui inventara 24 an< 
ni prima , e pubblicata nella fuá Muflir-
gia: egli aggíugne , che Jac. Albano Ghib-
bifio, e Fr. Efchinardo la aferivono a lui ; 
e che G. Scotto attefía di l u i , che egliavef-
fe un tale fírumento nella fuá camera nei 
Collegio Romano, con cui egli potevachia-
mare, e ricevere rifpofíe dal portiere. 

I n fa t t i , coníiderando quant'era famofo 
W tubo d'Aleífandro i l Grande, con cui egli 
foleva parlare al fuo Efercito, e che fi po-
tea fentire difíintamente nella diftanza di 100 
ñad j , egli é alquanto cofa fírana , che i Mo-
derni ne pretendano V invenzione ; poiché 
U corno Jientorophonico d' Aleífandro , del 
quale fe ne conferva una figura nel Vati
cano , é quafi come quello che ora fi ufa. 
Vedi STENTOROPHONICA. 

TROMBA uditiva , é uno fírumento in-
ventato da Giofeffo Landini , per aííiftere 
l'orecchio nell'udire le perfone, che parla-
no in una gran diftanza, fenza l'ajuto di 
qualche tromba parlante. Vedi UDIRE , e 
ORECCHIO . 

TROMBA , fi chiama pur volgarmente i l 
grugno dell'elefante : detta da'Naturali la 
probofeide.-Vedi PROBÓSCIDE. 

TROMBA, ANTLIA , ncW Idraulica, una 
macchina formara ful mode'lo d'una feirin-
ga , peraltare i'acqua . Vedi SCÍRINGA . 

Vitruvio aferive la prima invenzione di 
quefía Tromba a Ctefebes l 'Ateniefe; onde i 

La-
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La ti ni la chía man o Machina Ctefebiuna , o 
Organum Ctejebicum ^ 

Le Trombe fi diftinguono in varié fpe-
cie, rifpetto alie varíe maniere deila loro 
operazione. — Come la 

Comune , talvolta detta TROMBA fuccian' 
Í Í , la quale opera colla preífura deli'aria, 
e mediante la quale T acqua fi alza da un 
luogo piü baífo ad un altropiu al to, non 
piu di 32 piedi . — La fuá flruttura ed 
alione íi pub comprendere da quantofegue. 

1. Si provvede un barile, o cilindro ca
v o , A B C D , ( Tav. Idroflat. fig. 27. ) di 
qualche materia folida , ufualraente di le-
gno , e fi erge perpendicolarraente in una 
fonte, od ahfá forgente d'acqn 1 \ accomo-
dandofi prima la parte piu baffi del cil in
dro con un'aniraella o válvula I , che s' apra 
alio 'nsü . 

2. Si laícia giu nel cilindro un embolo 
o fia ftantuffb , detto il fucciatore , E K , 
guernito d' una válvula L , la quale pari-
raente s'apre aü' insu; e per tanto meglio 
lavorare su e g iu , é anche guernito d'una 
leva o manico , come G H . Vedi EMBO-
IUS e VÁLVULA . 

Ora V embolo E L eíícndo tirata su da I 
a L lafcera lo fpazio L I voto d'aria, al
meno in gran parte: la preífura, percib , 
deli'aria fulla fuperficie deU'acqua ílagnan-
te prevalendo, álzera su, fecondo le leggi 
dell' lárojiatica •) la válvula I , e la foüeve-
ra a riempiere la cavita L I . Vedi ARIA 
e S í F O N E . 

Se poi fi torna a lafciar giu V embolo , 
la válvula piíi baífa trovandofi ora firetta-
mente chiufa col peío dell' acqaa che le 
fia fopra, col premere lo Üantuffb, l'acqua 
dee aprire la válvula fuperiore , ed entrare 
nell' embolo, dal quale ella vi tn follcvata in 
su, e fcarieata fuori aíP apertura o fifone H . 

Cosí vien V embolo alternaíamente folleva-
to e depreflb , &c . Si vegga la Teórica ¿ella 
Tromba piü accuratañiente e/pojia fotto i'ar
tícelo S C I R I N G A d 

L a TROMBA forz-volc , che opera per 
mero impulío o protrufione , e folleva l'ac
qua a tutta l'altezza che íi vuole . — La 
fuá firuttura é come fegue : — 1. Un ci
lindro A B , {fig. 28. ) fi divide con un dia-
framma, o pezzo trasverfo, C D , aggiu-

aflato con una válvula E , che s'apre alio 
'asuj e cosí immerfo neiracqua . 
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2, "üa emboloV, guernito d'una válvula 

G , viene talmente adattato ad una verga 
di ferro I H , roovibile lur un arpione in 
entrambo, chs egli fi poffa cómodamente 
alzare ed abbaífare coila mano applicata 
in K . 

Ora, depreíTb Vembolo F , T asqua aprira 
la válvula G , e cosí afcendera nella cavi
ta del cilindro B C : ma tornándolo a fol-
levare, íi chinde la válvula G , in modo 
che non v* é alcun paífaggio per eífa per 
quel verfo: viene percib ad apriríi la vál
vula E , e l'acqua afeende per eífa; e coi 
replicare V agitazionc ázW embolo , ella vie
ne alia fine fpinta fuori per lo fifone M . 

La gran difficolta di rettiíicare quefta 
Tromba > quand' avviene ch 'eüa fía in ^di-
fordine, a motivo chela principal fede dell' 
azione é fott'acqua, Fa che molti ne evi-
tino l1 ufo , quando poífono riufcire fenza 
di eífa, non oílante i l di lei vantaggio di 
follevar 1'acqua ad ogni data altezza. 

L a TROMBA Ctefebiana, la prima e la 
piu bella di tut te , opera e per fu ce i a mea
to e per pulfione o fpingimento. — La fuá 
firuttura ed azione fono come fegue. — 1 . 
Si metf7t nell' acqua un cilindro di rame 
A B C D , {fig- 29. ) provveduto di una vál
vula in L . 2. I n quefto fi adatta Vembolo 
M K , fatto di legno verde , i l quale non 
fi gonfi in acqua , ed agglufiato all'aper
tura del cilindro con un coperchio di pe!-
le; m i fenza alcuna válvula, In H vi íi 
adatta un altro tubo N H , coa una val' 
vula che s'apre alio 'nsu in I . 

Ora , alzandofi 1'embolo E K , l'acqua 
apre la válvula in L , e monta nella cavi
ta del cilindro: e quando fí torna a depri-
mere i l medefimo embolo , s'apre la vál
vula I , e l'acqua é fpinta su per lo tu
bo H N . 

Queft'é la Tromba ufata fia g l i A n t i c h i , 
e queüa da cui le altre due fono tratte. 
— I ! Cavalier S.Morland ha proecurato di 
accrefeerne la forza col minorare il frega-
mento; nel che egli ha riuícito^ in quan-
to la fa lavorare fenza quafi la mínima 
fregagíone. 

Le TROMBE , che fi ufano ne* vaícelli , 
fono di varié forte: cerne la 

TROMBA a catena (Chain-pump) ufaía 
dagli Inglefi in vafcelli grandi, é doppia; 
montando Tuna quando l ' altra feende : 

T 11 2 que-
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quefta fomminiftra una gran quantid d'ac V i fono Tvombonl di differentí grandez-
qua , lavora fácilmente , e fi rimette age- ^e, che fervono ad efeguire diverfe par t í ; 
volmente; raa occupa grandiíTirao fpa'zio , particolarraente i l Trombone picciolo , detto 
e fa un romorc fpiacevole. — Vedi Tav. ¿a' Tedcíchi , Kle'tne alt-pofaune , a tro al 
Vafcell fig. 2. n. 59. Contra-tenore . La parte a quello aííegna-

TROMBE nude {BarePumpr) fono Trom- ta fi fuol chiamare Trombone primo , owe-
h piccole fatte di canna, o d'un pezzo di ro Io. — Ve ti 'é un alüro pih grande, 
legno bucato da un capo al l 'a l t ro, adope- á a t o Trombom maggiore, che pub fervire da 
a-ate in luogo di doccie, &c. per alzare o Tenore: la fuá parte íi fuol chiamare Trom-
cavar birra od acqua dalle bo t t i . bone fecondo > ovvero I Io . o 20. — Ve n ' é 

TROMBE a borra, dette dagli Inglefi Bar un terzo ancor piu grande, detto Trombo-
Pumpí , o Bildge Pumps , fi ufano per lo ne grojfo , la fuá parte fi chiama Trombone 
piíi dagli Olandefi , i quali le tengono ai terzo > o I I I o . ovvero 30. - - Finalmente s 
Jati de' lor vaícelli . In^ueQe v ' é un lun- ve n ' é un altro t che l i paíTa tutt i , e íi 
go baftone , con certa borra al capo , fi- fente molto nella Mufica , fpezialmente 
mile ad una fpugna di cannoniere , per t i - nel Baflfo; la fuá parte fi chiama Trombo-
yar su T acqua, ch 'é troppo baífa nel fon- ne quarto, o I V o . ovver 40. o femplicemen-
do dclla nave. Vedi BILDGE. te Trombone. Egli fuole avere la chiave di, 

TROMBA. ¿J' aria, nella Pneumática, é V , ut, fa fulla quarta riga; benché foveti-
una raacchina , col mezzo ddla quale fi te ancora fulla quinta rlga venendo da alto, 
cava T aria da' vafi , e in queñi fi produ- a cagione della gravita o profondita de* 
ce una forta di vacuo . Vedi ARIA e VA- fuom . 
CVO . — Per f invenzione, jhuttura, edufo T R O N C A T A , nz\V Araldica Inglefe , 
$ queflaTrcmba, V . V n E V m k T i c A Machina, trmeonnee, denota una croce od altra cofa 
/ T R O M B O N E , in Inglefe ^SW^íf, uno tagliata m pezzi e fmembrata ; puré in 
í l r u m m o muficale del la fpecie da fiato ; modo che tutt' i pezzi confervino la for-
eíTendo una fpecie di tromba , benché di- ma di una croce, benché collocati in pic-
veKo dalla tromba coraune, si nella forma, cola diilanza Puno dall 'al tro. V . CROCE, 
che nella grandezza. T R O N C A T O * , mozzato, fpiccato, ta-

I I r v o w ^ ^ - é affaT acconcio per fon are ií gliato di netto. 
Baífo ; ed é inventato in maniera , che fi * L a parola ¿ formata dal Latino, trun-
poíTa tirar in fuori , od accorciare, fecondo 
la gravita o l'acutezza de'tuoni. — I La-
Sim ¡o chiamano Tuba Dutliiis. 

Egli fi fepara in quattro pezzi, o rami i 
cd ha fovente un cwrdone, o torcimento, 

care, tagliar via una parte dal tutto 
onde anche truncus, tronco, &c. Nelf 
Araldica Ingle/e fi dice trunked. Vedi 
TRONC ATO , trunked . 

Pirámide , o Cono TRONCATO , é quel-
nel mezzo; i l quale é lo fteffa tubo, ib ¡a- lo , la cul cima o vértice é tagliata vía 
mente torio due volte , o ridotto a fare con un piano paralello alia fuá bale. Vedi 
due circoli nel mezzo dcllofirumento; con PIRÁMIDE e CONO. 
che egli fi fa feendere un quarto piu baf- U n cono tróncate ^ ovvero 11 fruflodico-
fo , che i l fuo tuono naturale. EgÜ-ha pa- tal eorpo, fi chiama anche talvolta cowo ^f-
yimente due pezzi o rami al di dentro, i cordato . VedLFRUSTUM. Vedi anche SCAK-
quali non fi veggoner, fe non quando fi t i - DAGLIARE. 
ran fuori col mezzo d5 una flanghetta di TÍÍÍO TRONCATO5. Vedi rart ie. TETTO . 
ferro , e i quali lo allungano al grado r i - TROXNCATO , Trunked preífo gli Araldi 
diieilo per incontrare i l tuono che fi vuole » Jnglefi 5 fí applica ad alberi mozzati da 

_ I I Trombone fuol efifere lango oíto pie- ciafcun capo , i quali fi dieono eflere trorv 
d i , fenza eflere tirato fuori , o fenza con- cati. Vedi TRONC ATO , qui fopra. 
tare i c i rcol i . Quand'c efiefo alia fuá in- TRONCATO, raguled. Vedi TAGLIATO». 
tera lunghezza , egli fuol eflere quindici T R O N C O , TRUNCUS, i l pedale, o cor-
f iedi . I l eordone é due piedi , nove polli- pod'un albero ;. ovveroquella parte , ch 'é fra 
ú y di circonferenza. Serve di Baífa in tuí t ' i l terreno, e H luogo, ov'egli fi divide i» 
i coacerti di Mufica da ñ a t o , rami . Vedi GAMBO, RAMO , c ABBERO^ 
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Nello fcapmare o diramare glí alberí * 

al tro non vi (i lafcia che i l tronco , Vedi 
POTARE, SCAVEZZARE, &C. 

TRONCO fi dice anche i l ceppo, o quel-
la parte che fi lafcia al di fopra della ra-
dicc n t l i ' abbatter 1' albero . — Gii alberi 
grandi , quando fono tagliati , germogliano 
dal tronco , e fanno una folta macchia di 
minute icgna. 

Col tnezzo de' ñonchi , iafciati putrefare 
nel terreno , fi ícoprono i danm e guaiti 
fatti neile forcíle. 

TRONCO , nell' Anatomía, fi dice i l ba
ilo del corpo umano , eíclufane la tefta e 
le mctnbra. Vedi BUSTO. 

TRONCO, truncus, fi dice anche i l grof-
fo di un' arteria , o vena; in diíilnzione 
da' rami e ratmficazioni della medcfima . 
Vedi VENA e ARTERIA. 

I I termine fi applica in particolare acer
té parti dell' aorta e della cava . — Vedi 
Tav. Anat. ( Angeiol.) fig. 5. kt, a. Vedi 
anche AORTA, e CAVA. 

TRONCO , nell' Architettura , fi prende 
per lo íufo j o fuílo d' una colonna . — 
Ancora , per quella parte del piedeliallo , 
che é fituata -fra la bafe e la cornice , al-
trimente detta i l dado. Vedi Tav. Archit. 
fig. 24. let. y . Vedi anche FUSTO , DADO, 
COLONNA, PIEDESTALLO, &c . 

Radicl del TRONCO. Vedi RADICI . 
TRONCO , nell' Arte del Giardiniere , 

&c. i l gambo o pedaie d' un albero. Vedi 
GAMBO . 

Quanto a TRONCHI d1 alberi fruttiferi; i 
migí ior i , da inneílarvi fopra, fono quelli 
prodotti dalle granel)a di corbezzole , e 
melé íalvatiche di quegli alberi che cttima-
mente aiiignano. 

Benché i l frutto raíToraígli ferapre all' 
inncüo ; puré il tronco ci ha qualche influen
za . Un tronco falvatico anima fempre un 
pomo fcipido. Vedi INNESTARE . 

Per a veré quantita di tronchi da inneílar
vi fopra; bifogna fecare alberi vecchj en
tro la diftanza di due pollici dal terreno, 
i l che fara che molti rampollí germoglino 
dalie radici . Quando quefti fono all' al-
tezza d' una mezza canna o braccio , bifo-
gna coprirli con térra buona della profon-
dita d' un piede , e fubito che hanno git-
tate le radici, nel Verno, bifogna trafpor-
tarli nel femenzaio, dove , in un anno o 
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due, fi faran buotii per inneílare . I tron' 
chi di ciriegio, i tronchi di fu fino, e i tron
chi di pero , fi poíTono cosí far allignare 
da rampoll i , come anche da granclla o fe-
mi ; raa quei che allignano in quefl' ul t i
mo modo, fono preferiti « Vedi Alberi da 
FRUTTO. 

T R O N O , 0 P O N O 2 , un feggío Rea-
l c , o fedia magnifica e pompofa, arricchi-
ta d'ornara en t i d'architettura e di fcultura 9 
fatta di qualche materia preziofa, a i zata fo
pra uno o piü fcaglioni , e coperta d'una 
fpecie di Baldacchino. 

Tal i fono i Troni delle camere d ' l idien-
za de'Re, ed altri Sovran i . 

T R O P I C I , nell' Aíironomia , due circoli 
immobiü della Sfera , tirati per gli punti 
íbhtizial i , paralelli all'Equatore. Ved iCia -
COLO e SFERA . 

T a l i fono i circoli M E , e N L , Tav. 
Aflrommia , fig. 52. Vedi SOLSTIZÍALE 
punto. 

Si pub definiré i Tropici, due circoli pa
ralelli all 'Equatore, a tale difianza dal 
medefirab, che fia egualc al maggior re
ce fío del Solé dall' Equatore verfo 1 Pol i ; 
od alia maggior declinazione del Solé \ od 
all'obbliquita dell'Eclittica . Vedi DECLI
NAZIONE , OBLIQUITA ' , &c. 

De' due Tropici, quello tirato peí princi
pio di Cancro E fi chiama Trópico di Can' 
ero. Vedi CANCRO . 

E quello, ch ' é tirato per lo principio di 
Capncorno, Trópico di Capricorno s'appel-
la . Vedi CAPRICORNO . 

Hanno i l lor norne dal Greco , Tpoirn , 
gir» , converftone , eíTendo eglino i l im i t i 
della via del Solé , o della fuá declinazio
ne verfo Scttentrione e mezzogtorno ; tal
mente che quand' i l Solé é giunto ad una 
di loro, eglí fi volge dall' altra banda. 

Quindi , 1. Poiché la declinazione delF 
Eclittica é 1' arco E A , ovvero L D i E N 
fara la diftanza de' Tropici 5 ch' é i l doppio 
della maggior declinazione. 

2. Per i l che, fe 1' aititudine meridiana 
del Solé fi offerva e nel folitizio iberno e 
nell'eflivo , e fe fi fottrae i l fecondu dal 
pr imo, i l refiduo fara la diftanza de' Tro-
pici; la meta della quale é la maggior de
clinazione dell' Eclittica. Vedi ECLITTICA , 
SOLSTIZIO , &C. 

TROPICI , nella Geografía, fono due circoli 
mino-
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minori del Globo, t i rat i paraklli all ' Equa-
tore, per mezzo a'cominciamenti di Can
cro e di Opr i cc rno . Vedi CANCRO e CA-
PRICORNO. 

Queíli Trcpici fono neT piani de' Tropl-
á Celefiij e ncila dirtanza di 2 ^ ° 29'daiF 
Equatore, c h ' é la maggior declinazion del 
So l é . Vedi CIRCOLO e GLOBO. 

T R O P I C O Auno * Vedi ANNO , e SO
L A R E . 

T R O P I S T I , o TROPICI , 11 norae d* 
una Setta. — S. Atanafio, nella fuá lette-
ra a Serapione , da queíV appellagione a* 
Macedoniani , che fi chiamavano anche 
Pneumatcchi neiT Oriente ; e Patripaffunni 
neirOccidente . Vedi PNHUMATOCHI , &C. 

La ragione del nome Trcpi/ii fi era, ch' 
cglino ~ ípiegavano la Scriítura in tutto e 
per tutto col mezzo di trcpi e figure di di-
fcorfo. Vedi TROPO, ALLEGORIA , M Í 
STICO , &c . 

I Cattolici Remaní danno parimentc P 
appellagione di Tropijli a quegü della cosí 
detta Religione Rjformata ; poiché queñi 
coflruiícono le parole deli' Eucariftia fígu-
xativamente. Vedi TRANSUSTANZIAZIONE. 

T R O P I T I , TROPITÍE , una Setta , la 
quale, íecondo Füaíirio , fofteneva che i l 
Verbo era convertito in carne , 0 in uo-
mo . Vedi INCARNAZIONE » 

Fohdavano queíF oppinione in quel paf-
fo di S. Giovanni, mal intefo ; il Verbo fi 
e fatto carne', come fe cib fignificafíe, che 
i l Verbo fi foiTe convertito in carne , e non 
ch'egli fi folie veftito delia noflra carne , 
c della noftra natura . 

T R O P O , TRO PUS , nella Rettorica, una 
parola od efprelTione ufa ta in un fenfo di-
verfo da quanto ella propriamtnte íignifi-
ca. •—• Ovvero, una parola cangiata dalla 
fuá íignificazione propria e naturale in un' 
al tra, con qualche vantaggio . Vedi FI
GURA. 

Come, quando fi dice un afino, per una 
perfona flupida i fulmine di guerra, per un 
gran capttano\ pejiar T acquq nel mortajo 5 
per un' imprefa vana ed 'mutile, 

Queílo cangiamento di fenfo non fi dee 
mai ufare ; fe non quando egli da forza e 
dignita al difeorfo, o lo rende pih fignifi-
cante , piü grave e piü graziofo .. 

Si chiama tropo, rpóironj dal Greco rpi-
ver t e i o voltOj o cangio ; poiché le 
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parole fono qui trasferite dalle cofe , ch' 
elle propriamente fignificano , ad altre chs 
elle fignificano folo indirettamente i e che 
i tropi folamente fignificano le cofe , alie 
quali fono applicati , a cagione della con-
neíiione e relazione, che quelle cofe han-
no con quell'ahre, di cui elle fono i no-
mi proprj. 

Quefto cangiamento od inverfione fi fa in 
varié guife •, ma per lo pih in quattro; on
de na icono quattro principali tropi, cioé la 
Metáfora , la Metonimia, la Sineddoche , e 
l ' I r c n i a ; ciafeuna delle quali fi pub vede-
re fotto i l íuo propio articolo , METÁFO
RA , METONIMIA, SINEDDOCHE, &c . 

Alcuni Auíori cenfondono i l tropo colla 
figura ma elle fon cofe aífai diñerenti , 
«—La maggior parte degli A u t o r i , come P. 
di Colonia , &c. fanno la figura , i l gene
re e i l tropo, una fpecie; define ndo , che 
la figura é qualfifia ornamento nel difeor
fo, mediante cui viene queño follevato a! 
di fopra del linguaggio ordinario; e che i l 
trepo h quella pecuíiare fpecie d'ornamen
t o , che confiíle in una mutazione del fen
fo , &c . 

Ma Voííio fa che i l tropo e la figura fie» 
no due cofe collaterali e indipendenti \ de
firiendo , che i l tropo é i l cangiamento del 
fenfo ,, &c. e che la figura é qualfifia or
namento , eccetto quello che tale diventa 
mediante un tal cangiamento, &c. Vedi 
FIGURA „. 

Appunto ne' tropi confiííe principalmente 
la ricchezza e varieta del linguaggio ; e 
puré non fe ne dovrebbe raai far ufo , fe 
non per cfprirnere cib che folo iraperfet-
tamente potrebbe rapprefentarfi in termini 
propr; e comuni. — 1 tropi debbono fem-
pre eííer chiari \ eglino fon viziofi , fe fono 
ofeuri, o mendicati, o troppo lontani . L ' 
idea del tropo dee eífere talmente connef-
fa con quella del nome proprio, che Puna 
feguiti Tahra i coficché eccitando Puna, fi 
rifvegli Paltra da sé naturalmente. 

Oltre i quattro tropi capitali fopraccen-
na t i , ve n5é varj altri inferior!. —Quan
do i l tropo h troppo ardiío , fi chiama i per' 
bole; quand' é continuato, egli e allegoria'-, 
quand' é troppo ofcuro> un enigmarr quand 
egli non piace , o é troppo remoto, una 
catachrefis. Vedi IPERBOLE , ENIGMA , C A~ 
TACHRESIS, &C. 

Srag-
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S* asigiungon , a quefli , allrí tropi, come 

métalepfu , fintonomafia, e litotes , o efte-
nuaiione . Vedi ESTENUAZIONE , &c . 

Alcuni riferifcono parirnente a' tropi le 
fei fpecie di burla o derifione; cioé •> far-
cafmo, diafyrmus, charientismut , afieismo , 
inytHerismus, e Mimefir j ma ícnza ragion 
fufficiente. Vedi SARCASMO, IRONÍA,&C. 

TROPOLOGICO , aggiunto d'uno de 
fenfi figurati della Sacra Scnttura. 

T R O T T O , nel Maneggio, uno de'paf-
fi naturali del cavallo , efeguito con due 
gambe ¡n aria , e due in térra alió íleífo 
tempo, traverfalmente , come la croce di 
S. Andrea ; e continuando cosí alternata-
mente a levare la gamba di retana d1 un la
t o , e la gamba d'avanti dell'altro lato in 
un trat to, lardando Taltra gamba diretana 
e anteriore in térra finché T altre fcendano. 

I n quedo movimento , quanto piu v¡ci
ne leva il cavalio le fue rnernbra da térra , 
tanto piu aperto, piu eguale, e piíi corto 
fara i l fuo trotto. — S' ei leva i piedi fpor-
camente, é fcgno d1 inciampo e di ílorpia-
tura ; s1 ei cammina ftretto , o attraverío , 
é fegno ch1 egli fi taglia le gambe, ed é in 
difetto ; s' cgli ha il paííb lungo , é fegno 
pur che fi taglia 5 fe ha i l paito ineguale , 
c fegno di fatica e di fianchezza. 

T R O V E , nella Legge Inglefe. Vedi T E 
SORO trovato. 

Í T R O V E R , nella Legge Inglefe , un'azio-
ne che un uomo ha contro un altro, i l 
quale, avendo trovato alcuno de' fuo i beni 
od effetti , ricufa di renderli , fattagliene 
la richíefta. 

Le azioni di ritenzione ( of detinue ) fi 
convertono fovente in azioni fopra il cafo 
fur trover e converfione , Vedi DETINUE | 
e DEPOSITO. 

T R O U B A D O U R S , un nome dato an-
ticamente , e fino al giorno d 'oggi, agí i an* 
tichi Poeti di Provenza. Vedi POESÍA. 

Alcuni pretendono, che la parola fia fia-
ta prefa da trouver, trovare , a caufa delle 
loro invenzioni; benché altri flimino, ch' 
eííi fieno ñati nomati Troubadours , perché 
cantavano i loro poemi fur uno flrumen-
to detto trompe o trump, t rombeí ta . 

La podía de' Trcubadours coníifieva in So-
net t i , Paílorali , Canzoni, Syrventes o Sa-
nre, ch'erano molto a lor gufio; e i n T ^ -
¡ons , che eraao difpute arac^ofe. 

T R U s i p 
Giovan ni de Notre Dame ^ comuneraente 

detto Nofiradamus , Procuratore nel Parla
mento di Provenza, fcriíTe un ampiodifeor-
fo di quefti Poeti . — Egii ne conta fet-
tantafei. 

Pafquier accenna, ch' egli avea un eñraí-
to d' un antico libro , appartenente al Car
dinal Bembo , intitolato, Los nems daquels 
qui 'firent tenfons & fyrventes, che l i faceva 
al numero di novanta fe i , fra' quali v1 era-
no un Imperatore, cioe Federico I . e due 
Re , cioe Riccardol. d'Inghilterra , e un Re 
d 'Aragona, con un Delfino, parecchj Con-
t i , &c. Non gia che tutt i quefti aveffero 
comporto opere intere in Provenzale : alcu
ni di loro non haano data in luce altra co
fa che epigrammi. 

Petrarca parla con applaufo di varj Trou* 
badours nel I V . Capitolo del Tnonfo d'Amo-
re . — Dicefi, che i Poeti Italiani abbiano 
prefo i lor migíiori componirtunti da' Trou-
badours . Pafquier dichiara efprtífamente , 
che Dante e Petrarca fono di fatto le fonti 
della Poefía Italiana 5 ma ton ti , che han-
no le lor forgenti nella Poefia Provenzale . 

Bouche , nella fuá Iftona di Provenza , 
racconta, che , verfo la meta del duodéci
mo Secólo , cominciarono i Troubadours ad 
e fie re llimati per tutta V Europa , e che i l 
lor crédito e la lor Poefia erano al colmo 
verfo la meta del Secólo decimoquarto. Egli 
aggiugne , che appunto in Provenza impa
ro !h da Petrarca Parte di rimare , ch'egli 
P o fe i a praticb, ed inftgnb in I t a l i a . 

1; RUCCO , in Inglefe Billiards*, un* 
ing^gnofa fpecie di giuoco, che fi fa fur una 
tavo'a bislunga, coperra di panno verde, e 
me fia efattaraente piaña ed a l ivel lo , con 
piccole palle d'avorio o di legno , le quaü 
fi cacciano, con bafioncelli curvi , fatti a 
porta, in certi buchi , che ilanno ali 'orlo 
o ne' cantoni, fecondo Certe ieggi o condi-
zioni del giuoco. 

* L a parola Inglefe viene dalla Tranzefe 
billard , da bille , la palla che fi adope
ra ; e que fia dal Latino pila , una palla , 

T R U G A frumenti, TRUG * , o TRUG-
torn 1 nelle antiche Confuetudini Ingle í i , 
denota una mifura di formento, 

* Tres Trug frumenti vel avenas faciunt 
2. bushels (c icZz. f taj ) , ínter przeben-
dam de Hunderton in Ecclefia Heref 
M . S . de temp. E . 5. 

A tem» 
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A Lempfler i l Vicario ha i l trug-corn , 

accordatogli per officiare in alcunt Capel-
lc di cómodo, come Stoke, t Dovkly •> tn-
tro quella Parrocthia. 

T R U L L T Z Z A Z I O N E , nell' Architettu-
la antica, i'arte di applicare ftrati di cal
cina, geí ío , o f i m i l i , colla cazzuoia, nel-
Ja parte interiore delle voite , cielo di ca-
mere , &c. 

T R U L L O , TBULLUM , una parola bar
bara, che iignifica una cupola, per lo piü 
uíata nella fraíe, Concilio m Trullo . Vedi 
CONCILIO . 

Quefto fu un Concilio convocato l'anno 
¿8o contro i M o n o t d i t i , nella cupola del 
palagio di Coítantinopoii , detta Trullum ; 
ál nome deila quale egli ntenne. Chiamof-
jfi anche Qutnijextum. Vedi QUINISEXTA. 

I I Trullum era propriamente una íala del 
palazzo degii Imperatori di Coitantinopo-
Ví , ove íoievano confuitare in materie di 
Stato . * — I I Concilio ivi celébrate fu i l 
ícftn Concilio Ecuménico o Genérale , det-
ío in Trullo . 

* 11 termine ¿ formato di l Latino , trul
la , coppa, canteretto i chtamandejí eos) 
La [ala perche fatta a volta . 

T R U O G O L O , in fenfo della voce Ingle-
fe hod, una iorta di truogo per portar cal
cina i in ufo prefíb i fabbricatori . Vedi 
TROCÓLO. 

TRUPPA , in fenfo dell1 Inglefe Troop, 
un picciol corpo, o corapagma , di caval-
l i , o dragom , d' ordinario 50 in circa ; 
comandato da un Capitano: corrifponden-
te ad una Compagnia di Fanteria. Vedi 
COMPAGNI A, CAPITANO, SQUADRONE , &c . 

TRUPPA indtpendente, é una Truppa che 
fion é incorporara , od unita con qualche 
Reggimento. Vedi REGCIMENTO , GUAR
DIA , &.C. 

Batter la TRUPPA , to beat the troop , 
vuol d i r é , dar ií fecondo tueco a! tambu-
ro per radunare i í o ' d a t i e difporli alia mar-
cia \ il che gli Inglefi thiamano anche , 
to beat the a^embly. Vedi ASSFMBLEA . 

TRUPPE della Famiglia, of the Housheid. 
V e d i HOUSHOLD. 

TRUPPA, prtlío gli I ta l iani , denota pro
priamente una frotta, cioé una molíitndi-
ne di gente infierne; canche, qualfifia tur-
jna , e íquadra di fóldat!. •— Gli Inglefi 
«humano ílouth 3 o sloupbt | 11 a a Truppa 

T U B 
di certe beftie falvatiche, comed'orfi, 8cc, 

T R U T I N A hermetis, íí ufa dagli Afirol 
loghi , per un método artiíkialc di cíami-
nare e rettificare una nativita , col mez-
20 del tempo della concezione . VcdiOao-
SCOPO . 

T R U T I N A Z I O N E , » l ' atto di pefare 
o bilanaare una cola. Vedi PESO , e Bi -
LANCIA. 

* L a parola e formata dal Latino truti-
na, una bilancta. 

T S C H I R N H A U S I A N A quadratrix. Ve-
di QUADRATRICE . 

T U B E R A tena . Vedi 1' articolo TAR-
TUFI . 

T U B E R C O L I , plccioli tumorl , chefup* 
purano e mandan faori marcia; foventetr©-
vati ne' polmoni. Quine. Vedi POLMONI C 
FÍSICA. Vedi anche PHYMA. 

T U B E R O , TUBER , nella Botánica , una 
fpezie di radice tonda e túrgida , in forma 
di nodo, o rapa. Vedi RADICE . 

Le piante, che producono tali radici, íi 
denominano percib piante tuberofe . Vedi 
TUBEROSO. 

T U B E R O , o TUBEROSITA", nella Me
dicina , dicefi un nodo o rumore che cre-
fce naturalmente in qualche parte; in op-
pofizione a que' tnmori che nafeono acci
dentalmente, o per qualche malattia. Ve
di TUMORE. 

Lo Ücffo termine íi ufa parimentc per ua 
nodo in un albero. Vedi NODO. 

TUBEROSO , un epíteto dato a quelle 
tali radici, che fono rotonde , e coníitto-
no in una foííanya carnofa uniforme : non 
avendo né pellc, né feorza. — Vedi TU
BERO, e RADICE. 

Tal i fono le radici di zafferano , &c. 
Vedi BULBO. 

T U B I L U S T R I O , TUBILUSTRIUM , • 
nel i 'Ant ichi ta , una fefta o ccrimonia ufa-
ta da'Romani. — Si dava quelia denomi-
nazione al giorno , in cui fi purificavano 
le facre trombe; come anche alia cirimo-
nia di purificarle . — Celebravafi ncl quin
to ed ultimo giorno della Fefta di Miner
va detta Quinquatrus, o Quinquatria , che 
fi faceva due volte alTanno. 

* La parola e compojia da tubus , íroíw-
ha, e luífro, 10 purifico. 

T U B O , TUBUS, cannelio, condotto, o 
eanalej un ciliiídro , voto per di dentro , 

fatto 
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fatto di piombo , ferro , legno , vetro od 
altra materia, perché Taria, o qualche al-
tro fluido, paífi, o fia condottoliberamen-
te per lo medefimo. 

I termine fi applica per lo piu a quel-
í i , che fi adoperano inFifica, Aftronomia, 
Ana tomía , &c. I n altre occafioni ordina-
r ie , fi dice piu ufualmeníe canale o condot
to . Vedi CONDOTTO . 

Neile Memorie dell' Accademia Franze-
fe delle Scienze, M.Varignon ci daunTrat-
tato íulle proporzioni neceiTarie pe' diame-
tri de' tubi, per daré precifamente una de-
terminata quantita d'acqua. — I l rifulta^ 
mentó della fuá differtazione fi riduce a 
quefle due analogie ; che le diminuzioni 
della velocita deü 'acqua , caufatc dal di lei 
fregamento contro i lati de' tubi, fono co
me i diametri ; íupponendofi i tubi egual-
mente lunghi : e le quantita dcll'acqua , 
ch' efce á&'tubi, fono come le radici qua-
dre dei lor diametri, deducendone la quan
ti ta che ciafcuna é diminuiía . Vedi FLUI
DO , FONTANA, FREGAMENTO, &C. 

Quanto a' tufa de' baroraetri e de' tcr-
mometri . Vedi BARÓMETRO , e TERMO-
METRO. — Per 1' afcendimento de' liquo-
ri ne' tubi capillari ; Vedi ASCESA, CCA-
PILLARE. 

TUBO aliméntale. Vedi DUCTUS . 
TUBO Fallopiano . Vedi FALLOPIANO . 
TUBO Stemorophonico. Vedi STENTORO-

f'HONTCA . 
TUBO Tonicelliano . Vedi TORRICELLIA-

KO tubo. 
TUBO , nelT Aftronomia , dicefi talvolta 

51 Tele/copio ; ma piu propriamente quella 
parte del medefimo , nelia quale fi adattan 
le lenti , e mediante la quale elle fi dirige-
no e fi adoperano. Vedi TELESCOPIO. 

Come la bonta del tubo é di grand'im-
portanza per quella del Telefcopio; ne ag-
giugneremo qul la firuttura. 

Cojlruzione d" un TUBO fcorfoio } o che fi 
tira fuori ; per un Tele/copio . — I punti 
principali , che qul riguardar fi debbono , 
fono , che i l tubo non fia incomodo peí 
fuo pefo , né foggetto a píegarfi e diflur-
Wre la pofizione de' vetri : talmente che 
non tutte le fpecie de' tubi ferviranno in 
ogui cafo: ma 

i . Se i l tubo é piccolo, é meglio che fia 
fatto di fotti l i piaftre di ramc coperte di 

Tomo V I H 
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fiagno, e fórmate in doccie o cannelli Vcor-
foj , che sdrucciolino 1' uno nelf altro . 

2. Per tubt lunghi, i l ferro farebbe trop-
po peíante ; per la qual ragione alcuni 
l i fanno piuttoílo di carta, cosí: — Si r i 
duce un cilindro di legno alia lunghezza 
della carta , che fi vuol adoperare ; e ad 
un diámetro eguale a quello del piu picco
lo doccio o canaletto. Si rotóla della carta 
attorno a queílo cilindro, finch' ella fia d' 
una fufficientc groffezza : quand' un cannel-
lo é fecco , provvedetene degli altri nella 
üeífa maniera; facendo fempre, che 1'ulti
mo ferva di modello a quel che fegue, fin
ché ne abbiate abbaftanza per lalunghezzadel 
tubo che fi defidera. Finalmente, agli eñre-
mi de' doccj fcorfoj bifogna incollare certe gor-
bie di legno, per poterli megüo t i rar fuor í . 

3. Poiché i doccj di carta fono foggetti a 
gonfiarfi in tempo umido, in modo che fe 
ne guafii i l loro sdrucciolamento; ed a r i -
ürignerfi in tempo fecco , i l che l i rende 
troppo i c io l t i , e traballanti: in ambi i qua-
üca í i refta fácilmente difturbata la fituazion 
delle lenti j i l migiior método di fare i tubt 
é come fegue : incollate della pergamena 
atiorno ad un cilindro di legno , e fia la 
pergamena coiorita di ñero , per impediré 
che i raggj rifleífi facciano qualche confu-
fione. Provvedete fottiiifüme ícheggie di fag-
gio , e plegándole, in cilindro , incollatele 
accuratamente alia pergamena : copriteque-
íto ftuccio di legno con pergamena blanca , 
ed attorno al fuo capo efteriore fateci un 
picciolo anello o gorbia: nella fleífa manie
ra fate un altro doccio fcorfoio fopra i l primo ; 
e poi un altro, fin che ne abbiateabbafiaa-
za per la lunghezza del tubo. 

Alie eíkemitadi interne di cíafcun doc
cio fcorfoio adattateci una gorbia di legno, 
affinché i raggj fpurj, che battono contro i 
l a t i , poífano eflere intercetti e perduti. I n 
que' luoghi, ove fi dee mettcre le lenti , 
converra guernire le gorbic di v i t i ferami-
ne . Provvedete un copcrchio di legno pee 
guardare i l vetro obbiettivo dalla polvere, 
e mettendo i l vetro oculare nella fuá gor
bia di legno , attaccatela e fermateía col
la vite al tubo . Finalmente provvedete im 
picciol tubo di legno d'una lunghezza egua
le alia di lianza , in cui i l vetro oculare ha 
da eífer dall'occhio , ed adattatelo all'altra 
eüremitk del tubo. 

V v u T U -
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T U B U L I Uüiferi, nell' Anatomía , ¿ ¡l 

nome ufato da alcuni Scrittori , per que' 
piccioli tubi , pe' quali feorre i l latte a' 
zezioli deile mamelle o poppe. Vedi LAT
TE e MAMELLA. 

TÜBULI vermiculares , un nome talvolta 
ufato da' Naturali , per certe picciole ca-
vita tortuofe fu i rc ík rno delle conchiglie . 
Vedi CONGA. 

T U F F A R E , fommergere un acqua, o i n 
qualfiOa altro liquore ; c propriamente fi 
dice di cofe, che dopo i ' immerfione fubi-
to dal liquore fi cavano. 

TUFFARE , che gli Inglefi chiamano du-
eking; Vedi CALARE. 

TUFFARSI, 1'arte , o i ' a í to di ícendere 
fott'acqua ad una profondit^ notabile , ed 
i v i ftarfi un tempo competente. Vedi MA-
HANGONE. 

T U F O , TOPKUS, fpezie di terreno an
clo, c fodo. 

TUFO , Topkus > Bella Medicina , una con-
«rezione petrofa o geííofa in qualche par
te del corpo anima'e; come nella vefeica, 
negli arnioni , Scc. ( Vedi PIETRA ) o nel-
Icgiunture , &c. Vedi GOTTA , NODO , &c . 

I l Dr. Rutty , nel fuo Trattato de' pal
fa ggj urinarj) ílima che la pietra naícadalT 
attrazione fra particole faline vo la t i l i : del
le quali particelle la pietra , quand' é of-
fervata col microfeopio , pare comporta : 
cgH penfa doveríi generalmente fupporre, 
che i l difetto di quefti aggregati di parti
celle faline cominci nelle papilie degli ar
n i o n i , o dalle medefime provenga , e non 
dal fedimento deli1 orina nelia vefeica. 

La ragione , perché i bevitori di vino 
fieno piu foggetti alia pietra , e ad altre 
concrezioni, che i bevitori di birra o d'ac
qua , fié, fuppon egli , le particelle volati-
i i e faline, o terree contenute ncl vino ia 
maggior quantita , che nella birra , &c. 
Egii oíferva, che un calcólo ridotto in ca
po morto, verra , col veríargli fopra dell' 
acqua calda, a difrolverfi , e interamente 
mifchiarfi ; ma in poco tempo tornera a 
raflettarfi, e le di lui particelle fi uniran-
n e , od attrarranno , si üret tamente , che 
non v i fia piu m®do di tornarle a difcior-
rc con replícate tf^y^wo verfamenti. Ve
di LITHONTHRIPTICI . 

T U I L L R I E * , Fabknca di tegoli ; un 
grand'edificio, cop un feccatoio , coperto 

T U I 
in cima, ma provveduto di aperture da tut-
t i i l a t i , per le quali entrando i l vento 
fecca le tegole , i raattoni , &c. all 'om-
bra, i quali i l Solé farebbe crepare , pri
ma di metterli nelia fornace. Vedi MAT-
TONE e TEGOLA. 

* L a parola e puramente Franzefe , for-
mata da tui le , tegola. 

I I giardino del Louvre fi chiama ler Tul-
leries , eífendo un luogo ove anticamente 
fi facevano le tegole, &c. — Ma i l ter
mine Tuileries non include folamente i l 
giardino ; ma anche un palazzo magnifi. 
co , la cui fronte oceupa tutta la lunghez-
za del giardino: e quindi é , che fi dice , 
che i l Re aüoggia nelle Tuileries; il Re ha 
laíuato le Tuileries per pochi g iorni , ed é 
andato a rifedere ncl Louvre. 

I I palazzo delle Tuileries é unito al Lou-
^remediante una gran gallería, che corre 
lungo la (ponda del fiume Seine , o Sena, 
e su queño ha i l fuo profpetto. 

Le Tuileries ñ cominciarono l'anno 15(54 
da Caterina de'Mcdici moglle d 'Enr icoI I , 
in tempo della di leí Reggenza; fi finiro-
no da Ennco I V . e fi adornarono magní
ficamente da Luigi X I V . — I I Giardino 
delle Tuileries fu aflai migliorato da Lui
gi X I I I . 

T U M B R E L , TUMBRELLUM , preffo gil 
Inglefi , un ordigno di caftigo , che dovrtbb' 
eflere in ogniX/^af>', che ha miracli/mw^-
pledg , per la correzioné di femminc not-
tofe ed inquiete. V.SEDIA , C FRANK /J/Í^Í?. 

T U M E F A Z I O N E , l 'atto di gonfiarfi , 
o follevarfi in tumore. Vedi TUMORE . 

Le infiacnmazioni , e tumefaziom de' te-
fiicoli avvengono di fpeífo nella gonorrea; 
o per debolezza de' vafi , o per moto vio
lento, o per ufo intempellivo di aílrmgen-
t i , o per aver negletta la purga, o fimili. 
Vedi GONORREA . 

T U M M I M , nello (ludio della Sacra 
Scrittura . Vedi U R I M . 

T U M O R E , TUMOR, in Medicina, &c. 
una altura od elevazione non naturale in 
qualche parte del corpo . 

I I turnare fi definifee da' M e d i d , una fo-
luzione di continuita, proveniente da qual
che umore raccolto in una certa parte del 
corpo , i l quale diígiugne le parti conti
n u é , s'infinua fra loro, e diílrugge la loe 
propia forma. 

Que-
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Queño lia dato motivo agli Arabi di de

finiré i l tumore, un' inchrpoíuione compo
t a di tre fpecie di mal í , ¿vô  di un'intem
peratura d' una mala conforrmzione , e d'una 
foluzione di continuita ; tutti i quali egli-
no comprendono fotto i ! noms apoflhemaf 
poftema, dal Greco ¿iro^niia . V . POSTEMA . 

I tumor i procedono da varié cauíe . La 
maíTa del íangue, che gitta via o íl fcari-
ca di quaíche umor particolare, come l l l -
volta avvieae neíla crifi d' una febbre , 
punta, empiema, bubone, &c. ci pub da
ré origine. — E fecondo la natura deil' 
umore cosí {caricato, faoguigna , acquofa, 
biliofa , &c. i l turnare é diverfo. 

V i fono altri tumori ¡ caufati da vento-
fita, come la timpauite, nella fteíía guifa 
che i tumor i idropici fono cagionati da una 
raccolta della l infa, o fiero , in una par-
ticolar parte . — Le rotture degli inteiH-
n i , o i l loro sbalzare da' loro luoghi , cau-
feranno egualmente un turnare. Vedi ROT-
TURA. 

Le ingiurie eflerne fono un' altra cau-
fa genérale di tumori. —- Cosí una con-
tuíione , od uno Ürig ni mentó violente di 
qualche parte, una ferita, frattura , dislo-
gamento, &c. la fara gonfiare , o folleva-
re al di íopra del fuo livello naíurale . E 
ia fteíTa cofa pub egualmente fuccedere da' 
raorfi di creature velenofe, &c . Vedi PE
RITA , ULCERA, CONTÜSIONE, &c . 

I tumori•> própriameníe cosí detti , cíoé 
tumori umorofi , o quegli che contengono 
una materia fluida , nafeono da un rifta 
gno , cloe da un' oilnuione del paífo di qual
che fluido , la quale caufa una lenta con-
geftione od accumalamento ; o provengono 
dalla translazione o ñudione d' un umore 
da qualche altra parte; o fon prodotti dal
la generazione di qualche nuovo umore . 
Vedi UMORE. 

I tumori della prima fpecie fono a (Tai 
numeroíi , e fogliono dividerfi , rifpctto sü 
particolari umori , de' quaü fono npieni , 
in Phlegmoni , che vengono da! fangue . 
Vedi PHLEGMON, e fangue. I n Rifipole , 
che fon pu-ne di bile . Vedi RISIPOLA , 
e BILE . I n O c de mi , pieni di pituita. Ve
di EDEMA, ePITUITA. — EScir r i , pieni 
di melancolía. Vedi SCIRRO . — A 'qua l i 
fj aggiungono i flati, pieni di vento. Ve
di FLATO , &c. 
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Dé la feconda fpecie fono i tumori criti* 

c i . Vedi CRITICO. — - E della terza fpe
cie fono Í cancri , i ganglioni , e tuct' i 
tumori contenuti in una cyflií, o fia veici-
ca o facchetto . Vedi CANCRO , GAN-
GLIONT, & C . 

I tumori acquiílano fovente pecuüari de-
no mina ¿ioni dalia parte ofFcfa ; come oph~ 
talmia , fe i l tumore é nell' occhio; p í ro
tule , s' é verfo gli orecchj ; paronychia , 
nelle dita, &c. Vedi OPHTALMIA , & c . 

Rsfpctto alia cura, tutt1 i tumori fi divi-
dono in femplicij e compo/ii; c ioé, inque' 
taii che fono d'una natura b-nign.i, e van-
no v ia , o fi curano in un te rapo ragione-
vole, coli'ufo di mezzi comuni, fenza ap-
parenza di fintomi vioicnti o pericoloíi; 
e in quci tali che fono piü maligni, o rie-
feono tiifficiii da curarfi, e fono accompa-
gnati da cattivi fíntomi , ed aítaccano le 
partí adiacenti , o t u t t ' i l eorpo. —Q i i a n -
do i l tumore ü forma per fluiTione, fi fen-
te un fubito dolore, c a b r é , tenfione e pul-
fazione oelia parte , e vi U veggono íegni 
raanifefti di febbre. 

In quelii formati per congefiione, lagon-
fiagione íuccede lentamente, e il dolore ed 
a l ín fintomi vengono a paco a poco , e 
riefeono raen víok-nti ; quando perb non 
avvengano ncile giunture , od a!tre partí 
piü fcnfibili . 

T u t t ' i tumori , eccetto quegli che da 
rotture provengono , fiaifeono , o fon r i -
moffi , per diícuíBone, fuppuraaoae , putre-
fazione, indurarmnto, o trasl»zÍQnf, Ve
di OlSCUZIENTI, SüPPUÍláTíVI , &c. 

Quand'un tumore é difeuflíato, la parte, 
ch' era o ffefa, appariíce rehíf.ua o ridotta 
alia fuá naturale grandezza e figura , e re-
fía libera oa ogm dolore e durez¿a. Vedi 
DISCUSSIONE . 

Quando un tumore s' affretta a fuppura' 
zione, fi fente nella parte un coníiderabil 
grado di calore, dolore e pulfazione; e fe 
i l tumor é grande, o profondo , ne viene 
generalmente una febbre: quando la mar-
cia é formara , fi fcemano comuneraente 
queiti fintomi, c talvolta totalmente íVa-
niícono . E allora, fe la fituazio» della par
te lo perrnette, 1! tumore apparifee l i ratoia 
punta, o divien comeo nefmezzo, o nel
la parte piü ímpfguata , ove la marcia 
raccolta fi trova d'ordinario bianca. — l a 

V u u 2 que-
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queQo tempo parimente fembra clie i l tu* 
more fia piu contrario, e piü raggrinzata , 
o piu flaccida, e mofcia di prima, la pel-
le del!a parte: ed allora , premendofi i l tu~ 
more) s'egli é fupeificiale, o vibrándolo fra 
le dita , íi pub fentire la marcía a rora-
perfi e diftipaifi da un lato a ü ' a k r o . Ve
di SUPPURAZIONE . 

I tumori delle partí carnofe del corpo 
tendono al loro flato, ofuppurano^ piu pre-
ílo che i tumori delle giunture , gíandu-
l e , &c. 

Quando un tumore fi rifolve per indura-
mento , la gonfiagione della parte , e i l 
dolore dicreícono a mi fu ra che la durezza 
s' avanza. — Quand' ei finifce in putrefa-
aione o mortificazione , la parte diventa 
priva di feuíb, e íl fa ñera e fétida. Ve
d i MORTIFICAZIONE. 

Ma quando un tumore fe ne va vía per 
yepulfione , o per un ritorno della materia 
a l í angue , egli fparifce in un tratto^ dal 
che fubito ne viene una febbre , o qual-
che altro male acuto . Vedi REPÉLLENTE . 

M . Litre defcrive i tumori vento/i, come 
forma ti d' aria , rinchiuía fotto qualche mem
brana , ch' ella dilata piu , o meno , a 
yroporzione della quant í ta , e da cui l'aria 
non pub fcappare; almeno non le é poííl-
Ijile per qualche tempo. 

La diíficolta íi é di comprendere , come 
l 'aria poíía venire ad ivi raccorfi . — M . 
Zittre crede, che la caufa la piü ordinaria 
de' tumori ventofi fia i l raccoglimento de' 
íugbi in qualche parte circonvicina, in cui 
cvvi ua' oÜruzione. L 'a r ia , che é intima
mente mefcolata con tutt ' i íughi del cor
po , continua ad effer cosí mentr' egli fo
no nella lor naturale fluidita e mozione ; 
ica s'egiino fon raccolti in qualche parte, 
€ ne relia per coníeguenza diminuito ü 
lor moto € fluidezza , i'aria fi rimette in 
liberta , e da'raedefimi fi diíimpegna . Ora 
per quefto raccoglimento venendo a dila-
tarfi le membrane della parte , ove i l l i -
quor é raccoito , e ad ailargarfí i lor po
l i , I ' aria diíimpegnata fcappa attraverfo a 
quefti , rna i l fugo reña indietro, eííendori 
troppo infpcffato per la dimora che v i ha 
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Wind-gall) certa vefcica molle e flatuofa, 
che na ice nella giuntura del garetío , e cau
fa gran dolore , fpezialmente in tempi cal-
di , e ílrade cattive. 

Si fuole attribuirlo a qualche sforzo vio
lente, ad eftrema fatica e calore, allofiaríi 
i l cavallofuran pavimento, a pendió, a qual
che colpo ch'ei riceva da un al t ro , o fimil! 
cofe . 

T U M U L T O , romore , e fracaífo di po
pólo follevato, ecomraoíTo. *—TUMULTO , 
nella Legge Inglcíe. Vedi ROUT. 

T U N , voce Ingle/e j forta di botte. Ve
di TONNELLATA . 

TUN , o TON , nel fine delle parole o no-
mi Inglefi di luoghi, fignifica borgo , v i l -
laggio, o luogo di dimora . — Dal S a (To
ne , tun, fe per , vallum, vi l la, vi cus , op-
pidum ; e quefio da dun, o dun, una col-
lina , luogo ordinario ove fi íabbricavano 
anticamente le C i t t a , e i Borghi , che gli 
luglcfi chiamano towns . Vedi CITTA V. 

T U N I C A , una ípecie di carruciuola, o 
vefti mentó di fotto , che fi portava dagli 
A n t i c h i , si a Roma, che in Oriente. 

La gente ordinaria folea portare fola-
mente una fola túnica ; ma le perfone d i 
miglior qualiía poitavano fopra di eíía la 
toga. Vedi TOGA. — I Filoíofi poitava
no una toga, o roba, fenza túnica , come 
quegü che profeífavano di andar mezzo nudi. 

La túnica era peculiare agli uomini , poi-
che la fottana delle donne non fi chiaraa-
va túnica, ma fióla. Vedi STOLA . 

I S e ñ a r o n portavano una túnica arricchí-
ta di var> piccioli pezzetti di por pora, ta-
gliati in forma di gran chiodi; ond' ella chia» 
mavafi laticlavia: i Cavalieri aveano chio
di piü piccoü fulla lor túnica , ehe quindt 
appellavafi angujliclavia: la gente ordinaria 
portava la túnica fenz* i l minimo clavo . 
— E da queñe tre diverfe forte di tuniche 
appunto fi diliinguevano i tre diverfi ordini 
del Popólo Romano . Vedi LATICLAVIA , &c» 

Fra ¡ Religiofi , le camicie , o fot tañe y 
di lana fi chiamano tuniche o tonnche. 

TÚNICA , nell' Anatomía , fi applica al
ie membrane, che inveñono i vafi e di
verfe altre partí men folide del corpo. —' 

í a t to : egli corre percib^ fotto qualche altra Vedi I W . Anat. { Angeiol.') fig.j. kt. aa* 
-vicina membrana, ch'el folleva y gonfia e bb. e d . Vedi anche MEMBRANA. 
í i snde . Vedi TIMPANITE . L ' occhio con fi fie principalmente di mol-

TUMORE j «avalliy deíto dagli Ingleíi t i umori QQ^IQ^Ú iw tunich difpoíle Tuim 
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fopra V altra: come la túnica albugínea , la 
túnica cernea y la túnica retiformis i &c. Ve
di OCCHÍO, ALBUGÍNEA, &C 

TÚNICA Vaginalis. Vedi i 'artícelo VA-
GINALIS . 

TÚNICA , membrana , in Inglefe film , 
«na íottíl pelie, o peliieoia . Vedi PELLI-
CULA . 

Nelle piante, ella é qudla fottil pelle le-
gnoía , che fe para i fe mi ndle pule o lop-
pe, e l i tiene fegregati a parte. 

T ü O N O , uno ürepito nelia baífa reglo-
ne deli1 aria , eccitato da un fubitaneo ac-
cendimenro di efalazioni fulfuree . V. A R I A , 
ATMOSFERA, ESALAZIONE, &C. 

Séneca, Rokault ̂  ed akri A u t o r i , si an-
tlchi , si moderni , fpiegano il tuono , col 
fupporre due nuvole fopraftanti T una a!!'al
tra , la piíi alta' e piu rara delle quali ve-
nendofi a condeníare, per una nueva accef-
fione dcH'aria cola follevata da! calore pro
veniente dalle parti bafle ót\V atmosfera , o 
fpintalc fopra dal vento ; immediatamente 
cade giu a forza fopra la nuvola, piíi baíía 
é piu denfa ; per la qual caduta , compri-
mendoíi! ' aria interpoña fra entrambe , quell' 

! aria ch' é proffiraa alie eftremita delle due 
nuvole ne viene fpremuta fuori , e lafcialuo-
go all'eftrcmita della nuvola fuperiore di fer-
rarfi bene ílretto colt' ínferiore : cosí reíla-
v i rinchíufa una gran quantita d'aria, la 
quale alia fine fcappando per qualche fpira-
glío , o paffaggio , tortuofo ed irregolare , 
cagiona quel remore, che íl chiama tuono. 
Vedi NUVOLA , &c . 

Ma que {lo riguarda folo i fenomeni del 
tuono che fi fente fenza lampo i ed in efítt-
to abbiamo al prefente una miglior folu-
zione: i l tuono non é caufato da caduta o 
difceía di nuvole , ma dall' acetndimento 
di efalazioni fulfuree, nella fleíía guifa che 
íi pioduce \Q ^xt^Mo^úy aurum fulminans. 

j , V i fono efalazioni fulfuree , dice i l Ca-
„ valier Tfacco Newton , le quali ferapre 
„ montano in aria , quando la térra é fec-
j , ca \ ivi elle fermentano cogli acidi ni-
„ trofi , e prendendo fuoco talvolta , gene-
j , rano i i tuono, i l lampo, &c. 

Che , oltre i va por i che forgon dall' ac-
qua; &c. vi íicno anche dell'efalazioni che 
partono da! Zolfo , dal bitume , da'fali vo-
l a t i l i , &c. non evvi alcun dubbio i la va-
fla quantita di materia fulfurca e biturni-
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nofa in tutta la fuperficie della Terra , e 
ijfali volatili delle piante e degli animali , 
ne fomminiflrano provvifione si ampia, che 
non c maraviglia fe 1' aria vien a riem-
pierfi di tali particelle, follevatc piu alto o 
piíi baflb , fecondo i l lor maggiore o m i -
nor grado di fottigliezza ed att ivita; e piu 
copiofamente fparíe in quefla o quella par
te , giufto la direzione de' vent i , &c . Vs-
di ZOLFO. 

Ora, gli effefti del tuono fono tanto ÍI-
mi l i a quelli della polvere da fchioppo, che 
i l Dr. fVallis é di pare re , che fenza fe ra
pólo pofliamo artribuirli alia ííeíía caufa : 
ma noi fappiamo , che i principali ingre-
dienti della polvere fono i l ni tro, e'l zolfo; 
mentre i l carbone non ferve che a tener 
feparate le parti , acciocché meglio íi accen-
daño . V . NITRO , e POLVERE ¿fo fchioppe. 

Quindi , fe noi ci facciarao a concepirc 
nell'aria una conveniente miílura di parti
celle nitrofe e fulfuree , prodotte dalle fo-
praccennate forgenti ; e che qualche caufa 
debba accenderle ; ne verra in confeguen-
za quella tale efplofione o fcoppiata, e con 
tale ífrepito e luce, ( i due fenomeni del 
tuono ) quale avvienc nel dar fuoco alia 
polvere: ed una volta che i l fuoco fia ac-
cefo , ei cerrera da un luogo alT al tro , 
per queílo o per quel verfo, a mi fu ra ch* 
egli avvienne che le efalazioni lo condu-
cono ; quafi come fi trova efFettuarfi in 
una ürifeia di polvere. 

Quefia fcoppiata, s 'é alta nell'aria, e da 
noi remota, non fara alcun malej ma s1 é 
vicina a n o i , difíruggera alberi , animali , 
&c. come appunto farebbe la polvere ia 
eguali cireoílanze. 

Quella vicinanza o lontananza fi pub íli-
mare dall' intervallo di tempe fra i l bale-
no e lo fi repito . I I Dr. Wallis offerva , 
che d1 ordinario la differenza tra 1' uno e 
I ' altro é di fette fecondi in circa; i l che, 
a ragione di 1142 piedi in un fecondo di 
tempo, da la difianza di circa un miglio 
e raezzo: ma talvolta viene lo ílrepito ia 
un fecondo o due, i l che prova la fcoppia
ta aífai vicina a noi , ed anche fra noi . 
E in tali cafi , i l fuddetto Dotrorc affer-
ma , d' aver egli piu d' una volta predetti 
i ma l i , che avvennero. 

In fomma , che v i fia nel baleno un 
vapore ful fu reo , fi vede dal zolfo che lo 

accom-
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accompagna , e da! caldo fervetitc delT aria, 
i l qual fuole precederlo ; e che vi fia infic-
jne con eflb un vapor ni t roío, lo deduce i l 
medeíimo Autore da che non fi conofce al-
tro corpo si foggetío' ad uno fcoppio fubita-
nco c violente. E quanto all'acccndimento 
di queñi matcriali , noi fappiamo che una 
miLlura di zolío e di liraatura cT acciaio , 
con un po' d'acqua arderá ful faíto . Mul
la percib manca al!'e/^/o/íowf, fe nonfequal-
che vapore calibeato , o vitriolico^ e quel 
Dottore non dubita } che tra i varj effluvj 
éeila térra, ve ne debba eííere anche di ta-
l i : ma di c ib , ch'ei lafcia come probabile, 
noi poí lumo produrre una fpecie di prova. 

Nel l ' Iftoria troviamo efempj di pioggie 
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gola *, efifeodo piu o men grave i l tuon® 
dclla voce , a mifura che la rima o fe (Tu
ra di quella é ^piü o me no aperta . Vedi 
VOCE . 

TUONO , fi ufa piu partlcolarraente nel-
la Mufica per un certo grado o intervallo di 
tuono, per cui un fuono fi pub alzare od ab-
baffare da un dUemo di una concordanza 
ñU'a i t ro ; in modo che íerapre producá una 
vera melodfa. Vedi INTERVALLO, e CON-
CORDANZA . 

I M u f i c i , oltre le concórdame, o inter-
valli armonici , ammettono tre fpecie mi-
nori d' intervalli , che fono le raifure e le 
parti componen t i deile maggiori, e fi chia' 
mzao gradi: la natura, origine , ufo, & c . 

¿i ferro in I ta l ia , e di pietre ferree inGer- de' quaii fi poíTon vedere fotto 1'articulo 
inania : Giulio Scaligero narra, ch'egliave- GRADO. 
va preíío di sé un pez2o di ferro piovuto in 
Savoia. Carda no riferifee, che caddcro dal 
Cielo 1200 pietre, alcune delle quali pefa-
vano 3 0 , aitre 40 hbbre, ed una cento e 
venti l ibbre, tutte aííai dure, e del color 
del ferro. 

La materia di fatto é si ben attefhta , che 
i l Dr. Li/ier , nelle Tranfaziom Filofofiche , 
fonda fopra cib tutta la Teórica del tuono e 
del lampo; fo íknendo, che amenduedebbo-
110 la loro materia aH'aliío o efalazione del
le P i r i t i . Vedi PÍRITE. 

D i quefti gradi, due fi chiamano tuoni 9 
e i l terzo femituono j le lor ragioni in nu-
raeri fono 8: 9 , che fi chiarna tuono mag-
giore i 9 : 1 0 , che fi chiarna tuono minore y 
e 1 5 : 16 , femituono. 

1 tuoni nafeono dalle concordanze fem-
phci , e fono eguali alie lor differenze : co
sí i l tuono maggiore 8 : 9 é la differenza di 
una quinta e d'una quarta : i l tuono mino
re g: 1 0 , la diíferenza d'una terza e quar
ta minore , o di una quinta e fefia mag
giore : e i l femituono 1 5 : 16 , la differenza 

Quello fcricchiolare e romoreggiare, che d' una tena e quarta maggiore . Vedi SE 
fi fente nello firepito del tuono, e che ci fa MITUONO . 
parere, ch' ei paííl per tanti arebi, o fi rom
pa in varié-guife , fi dee fenza dubbio ali' 
eííere cotal fuono eccitató fra nuvole che 
íopraílano Puna ali'a!tra , e al pafTare che 
ira loro fa 1'aria agitata. Vedi FULMINE. 

TUONO ^ che gli Inglefi chiamano tone , 
© tune y nella Mufica, una proprieta del fuo
no , mediante la quale egli viene nella re-
lazione di grave ed aculo; ovvero, i l grado 
d' eleva zione, che na ogni fuono , fecondo 

Di quefti tuoni e femituoni fi compone 
ogni concordanza, e quefia per confeguen-
za fi pub rifolvere in un certo numero di 
quelli . —• Cosí la terza minore é compo-
üa d' un tuono maggiore , e d' un femituono 
-— la terza maggiore , d'un tuono maggiore 
e un tuono minore. Vedi TERZA. —- La 
quarta, d' un tuono maggiore , un tuono mi' 
nore, e un femituono . Vedi QUARTA. — 
La quinta,, di due tuoni maggiori, un tuono 

i l grado di prefiezza delle vibrazioni delle minore, e un femituono. Vedi QUINTA , &c 
parti^ del corpo íonoro . Vedi SUONO , GRA
VITA1, &c. 

Per iacaufa, mifura,, grado, differenza, 
& c . de' tuoni, Vedi TUONO; tune. — La 
yarieta ue'tuoni delle voci umane nafce la 
parte dalle dimenfioni della canna dclla go
l a , la quale, come un flauto, quanto piu 
langa o piíi ftretía ella é , tanto pih acu
so é i l tuono ch' ella da ; ma principalmen
te dalla teña della laringe 3 o nodo della 

Per Tufo di quefti tuoni &c. nella coftru-
zione della Scala di Mufica, Vedi SCALA . 

TUONO Diazeuñieo. Vedi l1 articolo DIA-
ZEUTTICQ . 

TUONO- , tune preíío gli Inglefi , nella 
Mufica , é quella proprieta de' fuoni , pef 
cui eífi vengono fotto la relazione di acu* 
ti e gravi V uno verfo l 'a l t ro . Vedi GRA
VITA ' , &c. Vedi anche i l primo di aue» 
ñi amcGll» 
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Beticlié ia gravité e l ' acutezza fieno me-

r i termini di relazione» puré i l fonáamento 
delia relazione, i l tuono del fuono , é tal-
vo]ta aííoiutoi poiché ogni fuono ha i l fuo 
proprio tuono , che dee eífere fotto qual-
che mifura deterrainata nella natura dt-lla 
cofa. 

La fola differenza , dunque , fra un tuo
no, cd un altro , é in gradi , i quaü fono 
naturalmente infiniti , cioe , noi concepia-
mo eíTervi qualcofa di pofitivo nella caufa 
del fuono, che fia capace di piu o di me-
no , e contenga in sé la mifura dei gradi 
del tuono \ e perché noi non fupponianio 
una mínima o maffima quantita di queíia, 
concepiamo infiniti i gradi che dipendono 
da quefic mifure. Vedi SUONO . 

Se due o piu fuoni fi comparano infierae 
in queíta relazione , egUno fono eguali od 
ineguali nel grado del tuono . — Quegü 
che fon uguali, fi chiamano unifoni . Ve
di UNISONO . 

Gü ineguali coftituifcono cib che fi chia-
ma intervalli, che fono le diff. renzedi tuo
no fra' fuoni. Vedi INTERVALLO, 

Caufa e mifura del TuONO , owero ció 
da che dipende il tuono d1 un fuono. — Noi 
troviamo , che i corpi fonon differifeono 
nel tuono , i . Secondo le diñlrenti fpecie 
delia materia: cosí i l fuono d'una moneta 
d5 oro é aflai piu grave che quello d' una mo
neta d' argento delia fteflfa figura c dimen-
í ione; nel qual cafo, i tuoni fono propor-
zionali alie gravitad! fpecifiche . 

2. Secondo le diverfe quantit^ delia ftef-
fa materia in corpi deíla fteífa figura ; come 
una sfera folida di ottone , dei diámetro di 
un piede , fuona piu acutamente che una 
sfera d'ottone di due piedi in diámetro; nel 
qual cafo i tuoni fono proporzionali alie quan
t i ta delja materia. 

Qul dunque fono diverfi í«ow/conneííi con 
diverle gravitadi fpecifiche, e diverfe quan
tita di materia ; nulladimeno i differenti 
gradi del tuono non poíTono riíeriríi a qucl-
le quant í tadi , &c. come a caufa immedia-
ta . In f a t t i , le mifure del tuono non fi deb-
bono cercare che nelle relazioni dei moti che 
fono la caufa del fuono , le quaii in verun 
luogó non fi poíTono tanto ben difeernere , 
quanto nelle vibrazíoni delle corde. Vedi 
CORDA. 

Si sa , che i fuoni fono prodotti nelle 
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corde dai loro moti vibrator); non gia, írt 
vero, da quellc vibrazíoni fenfibili dt tut-
ta la corda , ma ben si dalle iníenfibiii, le 
quali vengono influíTe o caufate dalle fen
fibili , c fono , fecondo ogni probabilua , 
proporzionali alie medefime . — Tan
to che fi pub mifurare i fuoni con egual 
giuilczza nell' ult ime, che fi potrebbe mifu-
rarii nelle prime, s'elle cadeítero fntto 1 no-
firi I tn í i : ma anche le vibrazioni fenfibili 
fono troppo picciole e preíle per potcrle i m -
mediatamente mifurare . — L'único riple
gó j che ci abbiai.no , fi é di trovare qual 
proporzione elle abbiano con qualch' altra 
cofa: i l che fi effcttua mediante le diverfe 
teníioni , groffezza , o lunghezze deile cor-
de , le quali , per tut t i gh altri capi , ec-
cettuatone alcuno degü accennati , fono le 
medefime. Vedi VIBRAZÍONS. 

Ora, in gen.rale, noi troviamo, che in 
due corde , elTendo eguale ogni cofa , ec-
cetto la tenfione, o la groffezza , o la lun-
ghezza , i tuoni fono differenti; vi dee per-
cib eífer una differenza nelle vibrazioni di 
pendente da quelle differenti tenfioni , &c . 
la quale differenza pub folamente effere nel
la velocita de' corfi e ncorfi deüe corde , 
per gli fpazj * in cui elle fi muovono avan-
t i e dictro . •— Ora T efaminandofi la propor
zione tra qjtíella velocita , e le cofe or ora 
mentovate, dalle quali cl!a dipende , fi tro
va e fi dimoitra apertamente , che tutte le 
vibrazioni deila fteíí'a corda fi fanno in tem-
pi eguali. 

Quindi , ficcome il tuono d' un fuono di
pende dalla natura di quelle vibrazioni , le 
cui differenze non poííiamo concepire altri-
mente che come aventi velocita differenti, 
e ficcome le picciole vibrazioni delia fieffa 
corda fi fanno tutte in egual tempo; e fic
come fi trova vero di fatto, che il fuono di 
quakhe corpo , i l quale nafce da un colpo 
individuo, bench'egli diventi gradatamente 
piu debole, puré continua nello fieffo tuono 
dai principio fino alia fine; nc fegue , che 
il tuono é neceffariamente conneffo con una 
certa quantita di tempo nel fare ciafeuna v i -
brazion femplice; ovvero che un certo nu
mero di vibrazioni , compiute in un dato 
tempo, comHtuifce un certo e determinato 
tuono: perché quanto piu frequenti fonoque-
fíe vibrazioni, tanto piu acuto é i l tuono ; 
c quanto piu poche c piíi lente elle fono 
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relio Üeflfo fpazio di tempo, akrettanto e 
piü grave il tuono\ coficché ogni data no
ta d'un tuono vien fatta da una certa m i -
fura di velocita di vibrazioni, do% un ta
le certo numero di corfi e ricoríi d' una 
corda, in un tale certo fpazio di tempo , 
eoñituifce un tuono determinato . Vedi 
NOTA . 

Queda Teórica é fortemente foíknuta 
da'migHori e piu moderni Scriííori Inglefi 
in Muíica , cioe dal Dr. Holder, Mr. Mal-
colm, &c. tanto in via di ragione, che di 
fperienza. — 11 Dr. [Vallií , che la con-
feíTa aflai ragionevole, aggiugne e fíe re co
fa evidente , che i gradi d' acutezza fono 
reciprocamente come le lunghezze delle cor-
de ; febbene, dic'egli , ei non vuole pofl-
tivamente aftermare , che i gradi d' acutez-
za corrifpondano al numero di vibrazioni 
come a loro fola vera caufa ; ma la fuá 
diffidenza nafce da che egli dubita, che la 
cofa; fia ílata fufficientemente confcrmata 
dalla fperienza . I n fatti , che i l differente 
numero di vibrazioni in un dato tempo fia 
la vera caufa, per parte deli 'oggetío , del 
noñro comprendere una difFerenza di tuo
no <> egli é una cofa, alia quaie, per quan-
to noi comprendiamo , non pub giugnere 
10 fperimento; baíU che 1' ipotefi fia ragio
nevole . V . CONCORDANZA , ARMONIA , &C. 

T U O K L O , CTORLO , ne l laStor íaNatu-
rale, la parte giaila delT uovo, la quale ha 
11 fuo feggio in mezzo alTalbume; che an
che fi dice Roffo d'uovo. Vedi O v o . 

I I pollo non fi forma che dell'albutne , 
e di queflo folo fi nutrifce, finch' egli fia 
crefciuío a qualche groífezza: dopo di che, 
i l tuorlo gli ferve di nutrimento ; i l che 
quefto parimente fa in parte, quand' i l pul-
cino é ufcito dall'uovo. — Perché dopo 
tal efclufieme buona parte del iuorlo ci r i -
mane ••, cífendo ricevuta nel ventre del pul-
eino: ed effendovi riferbata, come in ma-
gazzino, viene condotta nelle di lui budel-
l a , mediante i ! duñus imeflinalis , che fer
ve come d ' imbuto; e quivi ella fa 1'effet-
to del latte. Willugh. Ornithol. Lib. I . c. 3. 
—- Quefto fi fapeva anche da Plinio : Ipfum 
animal CK albo liquore ovi corpovetur : cibui 
ejus in lúteo efl . Lib. X . c. 53. 

T U R A C C I O L O , quello, con che fi tu-
rano i vafi, o coíe fimili. — Gl i Inglefi 
chiamano plug, un gran pluolo di iegno , 
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con che fi chinde i l fondo d' una clíler-
na, botte., doccia, o fimili. 

T U R B A , raoltitud ine in confufo. Vedi 
1'articolo ROUT. 

T U R B A N T E , in Inglefe TURBAN, * o 
Turbante certo arnefe, con cui quafi tutte 
le Nazioni Orientaü e Maomtttane fi co
pra no i l capo ; confiftente in due parti , 
cioe una beretta, e una cintura o fafeiadi 
fino panno l ino, o ta fíe ta , ingegnofamente 
avvolta in di ver fe pieghe intorno alia be
retta . — Vedi CAPPELLO , BERETTA , 
TIARA , &c. 

* L a parola e formata dalf Arábico "̂ bil y 
dar, ovvero ,^11, dur, o SKI , dal , o 
^ l l , du l , che Jignifica circón da re \ e 
1^3 , band o bend , che fignifica cintu
ra, ciarpa, benda o fafeia \ coficche dur-
bant, o turbant, o íu lbant , nen Jigni
fica altro che una benda , o fafeia , Ic-
gata attorno , o attorcigliata; poiche tal 
fafeia e quella che da la dsmminaz'tone 
a tutto il Turbante» 

La beretta c roífa o verde, fenza orlo o 
falda, abbaílanza piatta , benché rotondet-
ta in cima, e imbottita di bambagia, ma 
non copre gli orecchj . — Attorno a que-
fta é avvolto un lungo pezzo di fino e fot-
tile panno lino o cotone, in parecchi tor-
cimenti e pieghe variamente difpofto. 

V é grand' arte nel dar la beH'aria ad 
un Turbante i e Parte di comporte quefii 
turbanti cofíitaifee un particolare commer-
cio , come appunto fa quella di fabbricare 
i cappeüi tra no i . 

Gli Emiri , i quali pretendono eífere del-
la fchiatta di Maometto, portano i ior tur
banti del tutto verdi j quegli degH altri Tur-
chi fono ordinariamente roíTi , con una fa
feia blanca. — Le perlóne giovani e genti-
l i ^anno a cangiare fovente la foggia de' 
lor turbanti. •— M . de Teurnefort oíferva, 
che i l Turbante) confiderata ogni cofa , é 
un arnefe comodifíimo; e ch' egli medefi-
mo lo ha trovaío piü cómodo per l u i , che 
i l fuo abito Franzefe. 

I l turbante del Gran Signore é grande co
me uno ftaio, e si eílremamcnte rifpettato 
da' T u r c h i , che appena ardifeoao di toccar-
l o . — E g l i é ornato di tre -penacch; arric-
chiti di diamanti e pie tre preziofe: v' é 
un Miniftro a pofla per averne cura, det-
ío Tulbemoglan . 

Quello 
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Quello del Gran Viftre ha due pennaccbj: 

e tanti ne hanno pur queili di diyerfi altri Uf i -
ziali , folamente piu piccoli gli uni cke gli 
altri ; altri ríe hanno un folo, ed altri niu-
no aí ía t to . — I I turbante degli Uficiali del 
JDivano c di una forma peculiare, e fichia-
Xiia mugenszek. 

La benda del turbante Turco , come ab-
biam uífervato , é un panno lino blanco, 
quella del Períiano é lana roffa . Quelii fo
no i fegni diftintivi delle lor difFerenti Reli-
gioni ; e Sophi, Re di Perfia , i l qual era 
del la Settad'^Z/fu i l primo ad aífumere qucl 
colore, per diílinguerfi da' Tu rch i , i quali 
fono della Setta d' Ornar , e i quali i Per-
íiani ñiraano Eretici. V . KfzrLBAsen, &c . 

T U R B A R I A , Turbary, preífo gli Ingle-
f i , un diritto di cavar zolle o pióte fecche 
nel terreno di un'a!tra pcrfona *, da turba ; 
parola vecchia Latina, che fignifica zolla di 
u n a fecca, o turf , come la chiamano gl ' 
Inglefi . Vedi ZOLLA. 

Common of Turbar?, é un privilegio che 
alcuni tenenti o vaífalli hanno , per preferi-
2 Í o n e , di cavare nelle terre deferte del lor 
Signore. Vedi COMMON. 

TURBÁRIA ÍÍ prende anche talvolía per 
lo terreno íleflo, ove la -piota fecca fi ca
va . Vedi ZOLLA . 

TURBARÍA Bruaria , denota piu partico-
larmcnte una zolla di luego aprico , detía 
fiaw turf, ovvero heath turf: mentovata in 
un diploma di Hamon de Mafsy. 

T U R B I N A T O , un termine applicato 
dai Natural! a conchigüe che fono ípirali , 
© torte, cónicamente, da una bafe piu gran
de a una fpecie di apcx o cocuzzo. Vedi 
C O N G A . 

T U R B I N E , TURBO , nella Meteorología, 
on vento che forge improvvifo, éeflrema-
mente rápido, ed impetuofo , quand' é le-
vato, ma preíto fi diífipa. Vedi VENTO , 
e HURRICANA . 

V i fono diverfe forte di turbini , diflinti 
co1 loro nomi particolari; come i l prefter , 
i l typho , i l turbo, V exhydria, e V ecnephias. 

I I pre/ler é un vento violente, che feop-
pia con vampe di baleno . — Quefto ra
ramente fi offerva, e forfe m a i , ícnzzl'ec-
fophias. — Séneca dice, ch' e?,li é un ty
pho, o turbo aecefo o ígnito nell 'aria. Ve-
& PRESTERE. 

V ecnephiaj é un vento fubítano ed im-
Tomo VIH, 
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petuofo , che fcoppia da qualche nuvola ; 
frequente uel Mar Etiópico, particolarmen-
te verfo i ! Capo di Buona Speranza . I 
marinari lo chiamano travados. 

L ' exhydria é un vento che fcoppia da una 
nuvola, con una gran quantita d' acqua . —. 
Pare che quefto fol differifea in grado daU" 
ecnephias , i l quale é fovente accompagna-
to da rovefej. 

U n typho , o vortex , detto dagli Inglefi 
whirl-wind, cioé contorcimento di venti , 
e burricane, cioé terapefta di venti contra-
r j , é un vento impetuofo , che fí gira rá
pidamente per ogni verfo , e fpazza tutt* 
ail1 intorno del luogo ov' ei fi trova . —8 
Egli fovente fcende da alto . — Gl i I n -
diani lo chiamano orancan \ i Turchi , & c . 
oliphant. — E' frequente nell' Océano Orién
tale , principalmente verfo Siam, la China , 
&ci e rende la navigazione di quelle par
tí eftremamente pencolofa . Vedi VÓRTI
C E , H U R R I C A N E , S l O N E , & C . 

T U R B I T H . Vedi TURPETO. 
T U R C H E S C O , e TURCO , chi é della 

Setta Maomettana , o cib che le appartiene , 
Con) TURCHESCHI . Vedi 1' art. CONTÓ . 
Mifure TURCHESCHE. Vedi MESURA . 
Monets TURCHESCHE . Vedi MONETA . 
Anno TURCO , o Turcico . Vedi ANNO . 
T U R C H I A , Compagnia d i . Vedi COM-

PAGNIA. 
Seta di TURCHIA. Vedi SETA. 
T U R C H I N A , *¡n Inglefc turcois, o tur^ 

quois , nella Storia Naturale , una pietra 
preziofa , di color turchino ; d' ordinario 
opaca, ma talvolta un po'trafparente. Ve
di PREZIOSA pietra. 

* Pare che i Greci e i Latini la conofcsjfe-
ro fotto i nomi di ca\a\s , eKvavos'. e/i tro
va , ch ella abbia avuto un luogo nel ra-
tionale del Sommo Sacerdote degli Ebrci. 

V i fono Turchinc Orientali, ed altre Occí-
dentaü ; della roccia nuova, c della vecchia. 
L ' oriéntale partecipa piíi della tinta turchinc 
che della verde; e Toccidentale piu della ver
de che della turchina. — Quelle della roccia 
vecchia foso d' un turchino feuro, e quelle 
della rocela nuova piu bianchicce , e non 
rmntcngono i l lor colore. 

Le orientali vengono dalla Perfia , dall* 
Indie , e da alcune parti della Turchia ; ed 
alcuni anche fuppongono , che quindi fia, 
ch' elle traggono i l ior nome moderno d i 

X X X Tur-
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Turchine , e Turcoií. •—Le occidental! fi tro-
vano in varié parti dell'Europa, particolar-
mente in Germaia, Bóemia, Silefía, Spagna, 
eFrancia. 

Tutte le tunh'me crefeono in figura tonda od 
ovale: fi tagliano fácilmente, ed oltre i figil-
l i , che fovente in efíe fi feolpiícono , alcune 
fono fórmate in CrocifiíTi, ed altre figure dell' 
zitéri i di quafi due poílici; benché de Boot per 
isbaglio affermi, che non fe n ' é conofeiuca 
venina che paífi la groffezza d' una noce. 
G i i Antichi attribuifcono una fpeciedi virtu 
ímpa t ica alia Turchina . — Si fuppone comu
nera en te , ch'ella muti colore, o fi rompa, 
allamorte, malat í ia , o altra difgrazia della 
perfona che la porta; ch'ella non s'accordi 
con perfone mantate , ed anche fi rompa fulle 
í o r d i t a ; ch'ella indíchi t u t t ' i cambiamenti 
ed accidenti che awengono ncl corpo del por-
tatore , per certe muu7.ioni corrifpondenti 
riel di lei colore ; e che cib fia i l motivo , che 
3e Dame ne hanno tralafciato Tufo. 1—Ds 
Boot proecura di fpiegare tut t i qncfii effetti da 
caufe natural!, ed anche probabiii. 

LaTMíT^"^ fi contr íf íaagevolmente; e cib 
a tal perfezione, ch" egli é impoffibile di feo-
prire l ' inganno, fenza levarla fuori del íuo 
cañone . 

Nelle Memorie deii'Accademia dellc Scien
ce abbiamo un affai curiofo ragguaglio della 
forraazione di lia TUYchina , e della maniera di 
darle i l color turchino; e M . Reaumur n ' é i ' 
Autore . — La Turchina , oííerva egü i é una 
deile piu rnoili pietre preziofe, poiché la fuá 
durezza appena forpafTa quella del criílallo, o 
d' una felce trafparente ; febbene aleone fono 
moito piü dure delT altre: e quanto piu elle 
ion dure, cecteris paribus, tanto maggioie é 
i l lor prezzo, acagione della vivacita del lu-
fíro, ch'é ft mpre proporzicnevole aliadurczza. 

Rosnelj Gioiclliere, e Autore d' un picciol 
Trat tato, detto Mercurio Indiano, filmando 
le varié pietre preziofe, mette una Turchina 
dura, i l cui turchino non fianévivace, fié 
feuro, del parí co'piu perfeítí fmeraldi, vale 
a diré , in egual claíTe co! diamante . —Quel-
l e , che hanno qua'che difetto, e g í i n o n l e a p -
prezza che a ragione d'uno feudo di Francia per 
carato. 

Tavernier aíferraa, che in tuíta la Terra 
non fi conofee che due fole rninierc di Tur chi
ne , e che ambedue quefte fono in Perfia i Tuna 
detta la rweia veeebia, viciao ad una Citta 
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chiamata Nccabourg, tre giornate di cammi, 
no lontana da Mecbed tirando aquella parta 
che tra Oriente e Settentrione s' incontra : l'al-
tra detta la rvecia nuova , in difianza di cinque 
giornate di cammino . — E g l i aggiugae , che 
la feconda non da che Tur chine di poco prezzo; 
e i l Re di Perfia ha prohibito per molti anni i l 
cavar nella prima per altri che per lui medefi-
mo. — M . Reaumur exzáo., che la roccia vee-
chiafia ora cfauíla; in f a t t i , la común divi-
fione delle Turchine ln oriental!, o roccia vec-
chia , ed occidental! o roccia nuova, émol to 
arbitraria e mendicata . —Tut te le raigliori, 
e le piü perfette, ovunque fiafi ch? elle venga-
no, in India, od in Europa, fí annoverano 
ira le prime, e T ahrc fra ¡e íeconde. 

Vicino a Simare, nella Linguadoca baíía , 
v i fono varié confiderabili miniere di T^r(r/;i-

ma quel bel colore turchino amrairato 7:6 
nella Turchina non é naturale a quclle rócele | 
poiché i l color, che ivi prevale, é talvolta 
bianco , e talvolta aflfai fimile a quello del Tri" 
poli di Vene? i a. Le aitre pietre prezi.ife fi ca-
vano dalla miniera con turto i ! lor colore , al
ia torza del quale nulla fi pub aggiugneré , ben
ché di fpeíío egli poíTa fcemarfi , in quella gui-
fa-appunto, che noi vcggiarao, che ilfuoco 
abbaffa i l colore troppo fe uro del Zaffiro, e to-
glie via del tutto quello d'un Zaffiro palíido: 
quefle Turchine, ai contrario, fono natura/-
mente bianchicce o gialiiccc, d'un color si or
dinario come quello di pietra viva ; ecoll 'op-
porle perqualche terapo ail' azionedei fuoco, 
elle affumono un color turchino . 

Sembra un paradoífo , e p u r é M . Reaumur 
lo ha fatto eftremamcnte probabile, che le 
Turchine fieno originalmente ofla d'animali. 
•— Nelle miniere di Francia , fi fono parecchie 
volte trovati de'pezzi in figura di dt:nti, oíTa 
dibraccia, gsrabe, &e, Y.\tTurchine¡ che 
fono ancor impetfettc o mezzo fórmate, fono 
apparenteraence compofie di lamine o fogiie fi-
mi l i aquelle dell'ofia , fra léquali infinuaodo-
fi qualchs fugo pietrificante , le lega ftrette in
fierne : e quanto p i u m o l l i , e piu imperfette 
fono le pietre, tanto piu fono diílmguibili le 
diíterenti direzioni delle fibre e lamine, colie 
loro interfecazioni; e quanto piü di fomígüan-
za elle cosí hanno ad oífa frante, ne hanno ai-
trettanto di meno ad ogni fpecie di pietre co
no fe i uta . 

Per dar loro i l color turchino , fifanno uu 
poco feccare ai l 'ar ia , pofeia íi fcaldano gra

da ta-
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gatamente in un fornello fatto d'un?, maniera 
paríicolare . S'elle fi ícaldano troppo prefta-
raente , i ' umidita ch 'é fra Ic lamine, man
cando di tempo per isvaporarne tutra, le í'e-
parerá in ifcaglie , maglie, o crepature . A l -
cune di quefte pietre richieggoao un raaggior 
grado di calore, per ridurle al lor colore , clie 
] ' altfe; ed anche, ne' pezzi grandi, varié partí 
richieggono d' ordinario varj gradi di calore. 

Si dee percib avere un mondo di cura nello 
fcaldarle; perché i l fuoco, che da loro i l lor 
turchino a poco a poco , s'elle ci reftano efpoQe 
oltre un certo grado, ne lo leva via di nuovo . 

M . Reaumur ípiega beniíTirao il lor prende
re un color turchino mediante il calore: quan-
do fano di frefeo tagliate e cávate dalla roccia, 
egli fembra , che la loro foílanza fi tro vi fpruz-
zata e vergata da per tutto di macchie, vene , 
piccoli circoletti, &c. d'un colore turchino 
feuro : eglicrede, che queñe fieno i refidui d* 
una materia turchiniccia feúra, la quale i l 
fuoco i rarificándola , fparge e diíFonde per 
tutta la foílanza dclla pietra. Egli conchiude, 
ín oltre, chequeíia materia íia ftata original
mente i l fugo contenuto nell* oífa, dopoi mi-
üo e coagubto col fugo pietrifícante, ovvero 
qualche altra materia minerale infinuata ne* 
pori della pietra. 

íl gran difetro di tutte le Tur chine fí é , che 
col tempo elle perdono i l lor colore turchino, 
e diventano verdi; ed allora ceíiano di avere 
qualche valore. 

T U R C H I N O , uno de' primitivi colorí 
de'raggj di luce. Vedi COLORE, LUCE , &c . 
>•—Vedi anche T ultiraodc'feguenti articoli. 

Anticamente i l turchino era íimbolo del 
Mare , per la qual ragione , ne'Giuochi Cir-
cenfi í combaítenci , che rapprefentavano i l 
mare , erano veíliti di turchino; e coloro, che 
fi eran diílinti per qualche notabile imprefa di 
mare , venivano ricompenfati con un" infegna 
turchina. 

I I TURCHINO de Pittoriü fa diñerentemen-
te fecondo le difícrenti fpecie di pitture . Ne l 
pignere a colorí d5 acqua, a frefeo, e in mi
niatura , adoperano indifícrentemente T oltra-
marino, cenere turchina, e fmalto jqueili fo
no i turchini natural i , eccetto t ul t imo, ch' h 
parte naturale , e parte artifiziale. VediOL-
TRAMARINO » &C» 

I n olio e miniatura adoperano indaco , ce-
yule o , verdeporro turchino, lapis nrmenus, e 
ímalto ; e anche un oltramarino contraifatto „ 

J Ú L T U R 
Gl i Smaltatori e Pittori in vetro hanno de" 

íwrf^/W pecuüari a loro ; preparandoli ciafeu-
no alia fuá propria foggia . Vedi SMALTARE, 
e Pignere ful VETRO . 

II TURCHINO de Tintori é uno de' lor colorí 
femplici, ocapitali , ufaíi nella compofizione 
deglial t r i : fi da per lo piü con glaftro, o gua
rió , ed indaco . Alcuni tintori efaltauo i l ¡or 
turchino, coll' aggsugnervi robbia , brafile , c 
altri legní. I I modo di 1 ultra re i l turchina 
fi é col far paííare il drappo , quand'é tinto c 
ben lavato , per l'acqua tepida; ovvero, c h ' é 
aíTai meglio, col lavorare e follare i 1 drappo 
t in to , con faponc üquefat to, e pofeia fpaz-
zarlo e nettarlo bene. — I colorí turchini fí t in -
gono immediatamente daibiaachi, fenz' al-
cun'altra preparazione che quella di fpazzarli 
c nettarli . Vedi TINGERE <. 

II TURCHINO di gira/ole é un turchino, che 
fi adopera a pignere in legno, e ch' c fatto de' 
femi di quella planta. Si prepara col far bolli-
re quattr'once di girafole in una foglietta e 
mezza d' acqua, in cui fi:. ira;a ítemperata del
la calcina. Vedi TORNASOLE . 

II TURCHINO di Fiandra, é un colore, che 
di ra do fi ufa , fuorché in paefetti, come quel-
l o c h ' é foggetto a diventar verde . I Franzed 
lo c h i a m a n o cendre verte, ó.oh cenere verde . 

TURCHINO, quella qualita che denomina 
turchino un C O V ^ Q ; ovvero, quella tale gran-
dezza e teíkira delle par t í , che compongono 
ia fuperfície d' un corpo,Ia quale le difpone a r i -
fíettere i raggj di luce turchini o azzurri, e 
quelli fulamente, a i r o c c h í o . Vedi L U C E , 
COLORE, eTURCHINO, qai fopra. 
- Spedale della cotta'Viib.civiiA . Vedi i 'ar

tícelo OSPITALE. 
Vitriuolo TURCHINO . Vedl VITRIUOIO , 
Quanto alio mc/^tti?del!'aria , o Ciclo, of-

ferva ¡1 Cavalier Ifacco Newton, che tutt1 i 
vapori, quando cominciano a condenfarfi ed 
a coalefeere oá apprenderfi in particeü? natura-
l i , diventano prima di una tale groílczza che 
riffletta i raggj azzurri, avanti ch' eglino pof-
fano coftituire nuvolc di qualche altrocolore. 
Effendoquefto, percib, i l primo colore ch* 
cífi cominciano a reñet tere , dee e itere que ¡lo 
delT aria ia piu fina e la piü trafparcaíe, nella 
quale i vapori non fono giunti ad uua groífezza 
rfuíficiente a riflctíere altri colorí . 

M . de la Hire , dopo Leonardo da V i n c i , 
o í íerva, cheogni corpo ñero veduto attraver-
fo ad un altro íbttile e blanco , da la fenfazio-
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jne del turcliino ; e cib egli aíTegna come ragio-
ne del í ^ r ^ i w dell'aria, o cielo, rimmenfa 
profondita del quale , eflTendo interamente 
priva di luce, fi vede attravei'íb air aría i l lu-
aninata e bianchita dal Solé . Per la fteíTa ra-
giotie fuccede , aggiugn'egli, che la filiggi-
lie miña col bianco fa un tur chino; perché i 
corpi bianchi eíTendo fempre un po' trafparen-
í i , e mefchianclofi con un ñero di dietro, dan-
no la percezione di turchino. 

Dallo íleflo principio egli rpiega i l tuvehino 
ú'cWt vene fulla fuperficie della pelie, benché 
i lfangue, di cui elle fonopiene, í iad 'unrof-
fo fe uro ; perché i i roíío, oíferva egli , fe non 
i i vede in una luce chiara e forte, pare un bru
no ofeuro, che tira al ñero : eíTendo adunque 
án una fpexie d'ofeurita nellevene, eglidee 
fare 1'cffetto del ñe ro ; e queño , veduto at-
•traverfo alia membrana della vena e alia pelle 
Llanca, produrra la percezion del turchino * 
JVedi ÑERO , e NEREZZA . 

T U R C I C A Sella. Vedi i 'aríicolo SEL-
X A . 

T U R G E N Z A , TURGESCENTIA , un gon-
£ a m e n t ó , o fia T atto di divenir gonfio. Ve
di ORGASMO, 

T U R I O N E S , i primi giovani e teneri ger-
mog l j , che le piante danno fuori ogni anno » 
Vedi GFMMA , SORCOLO , &C. 

T U R L U P I N A T A , Turlupinade, un ter
mine ufato per lo piü da' Franzefi per denotare 
uno fcherzo baffo, o burla di pocofpirito. 

L'occafionedel nome é derivatada un fa
ino fo Commediante di Parigi, detto Turlu-
y m \ i l cui talento, fimile a quello del l ' In-
glefe Penkcthmanr confifieva principalmente . 
Dell' eccitare la rifa con poveri biíliccj. 

T U R L U P I N i , una Setta d' Eretici „ o 
piu tofto di gente che facea pubblica profeíuo-
ue di sfacciatezza, andando nudi, fenza nep-
« u r coprirfi ¡e parti vergognofe, ed avendo af-
fare con donne j come i C i n i c i , in pubblica 
yiazza. 

Chiamarono la lorSetía Trnternita de1 pe-
veñi e íi fparfero per i 'Inghilterra e per la 
Francia . — S i diceda alcuni, che coíloro ab-
Jbíano avuío i l nome di Turlupini, qmd ea- tan-
tum habitarem leca, quae tupis expofita erant, t 
.Vedi ADAMITI . 

Tentarono di íhbilirfi a Parígí l'anno 1372, 
ma gran parte di loro fu abbruciata co' lor l i -
b r i ; come Gagu'm edu Tillet raccontanonel-
|g Visa di Cario Quinto . 

T U R 
T U R N , OTOURN, dicefi, preffo gil ln<-

gleíi , la Corte del lo ̂ e ^ o , che fi tiene duc 
volte alT anno in ogni Centuria o Hundred en
tro i l fuo Contado, cioe un mefe dopo Paf. 
qua, e dentro lo fpazio d 'un mefe dopo S. 
Michele. Vedi SCERIFFO, CORTE e CON
TÉ A . 

Da quefia Corte niuno é efente fuorchc gli 
Arcivefcovi, Vefcovi, Con t i , Barón i , Re-
ligiofi dell' uno el 'altro feífo , e tut t i quegli 
che hanno Ccnturie proprie da tenerfi da loro 
raedefimi. Vedi HUNDRED. 

Que(V é una Corte di Ricordo in tutíe le co-
fe , che le appartengono ; ed ¿ anche un lect ^ 
o leta del Re per tutto il Contado , di cui lo 
Sceriffoh i l giudice ; poiché queíla Corte cade 
neldi lui uficio. — L'intervenire a tal Corte 
fi chiama Secla Regalis, o Suit-Royal. Ve
di Su I T . 

Si chiama Turn dello Sceriffo , perchT egli 
fa un giro {turn) a queüo propofito per lo 
Contado, tenendo la fuá Corte in varj luo-* 
ghi . 

T U R N E T U M , negli antichi libri legali 
Inglefi , un dazio che fi paga alio Sceriffo quan-
do tiene i l fuo Turn , o Corte di Contado Ve-
d i T u R N , e SCERIFFO. 

T U R P E T O , TURPETHUM , i n Inglefc 
Turbith, o Turphct, una radice medicínale , 
che viene dalle Indie Orientali , particolar-
mente da Cámbala , Suratte, e Coa; ben
ché altri pretendano, che W vero Tur peto ven-» 
ga perlo piu da CeÜan , 

I I Tur peto de' Modcrni raíTomiglia si poco a 
quello degli A n t i c h i , eh' egli é impodibile d i 
íupporli i medefimi. — Quello che fi vende 
da' noílri Droghieri é una radice lungbetta del-, 
la groífezza d' un dito in circa , refinofa , pe-
fante,. e d 'un color brunetto al di fuori , e 
bianchiccio per entro-. — Ella viene a noi fef-
fanelrnezzo , per lungo, fenza cuore , o ma
teria legnofa , ftatale levata fuori. Quand ' é 
nel terreno- ella manda fuori ceríi tenerumi 9 
alcuni de'quali ferpcggsano lungo i l terreno; 
e gli altri s' attorcigliano a' vicini alberi ed ar̂  
buí l i . 

I I Turpeto 
ufa nell ' idropifia , para lilla , e apoplefía 
Ved i PURGATIVO ^ — Si fuppone comune-
mente, ch'egli prenda i í íüo nometurbit® o 
turpeto da turbare-, a motivo della violenta 
della fuá operazionej la quale diílurbaíütti. 
i ' economía. 

un purgativo violente , e S 



T U R 
Egli íbmmlniílra una quantita di materia 

refinofa in un meftruo ípiritofo, i l quale , co-
mc oñ'erva i i Dr. Qiáncy , non fa efíetto fu i 
paíTagt",! pju grandi ; ma ha molta atíivita 
ne' vafi piu piccioli , e nelle contoríloni glan-
dülofe , ch' egli maravigliofamente purga 
di tuíte le adefioni viícide. Vedi PURGA
TIVO . 

Alcuni Speziali, per ignoranza, o parfi-
m o n i a , foftituifcono al vero tur peto la taííia 
bianca , ch' eífi chiamano turpetogrigio, o tur-
pethum gargamcum \ íebbene entrambi fono 
aflai difrerenti si quanto al íapore, e si quanto 
al colore, equalitadi. 

TURPETO Minerale, Turpetum Minerale, 
h un nomc che i Chimici danno a un precipi-
tato giallo di mercurio, che purga violente-
mente . Ved i MERCURIO e PRECIPITATO . 

I I m é t o d o di prepararlo é come íegue : — 
fulla fecca polvere a c q u i í b t a col diffolvere i l 
mercurio in olio di v i t r i uo lo , ve ría te una con-
venevole quantua d' acqua piovana calda , c 
la polvere diventera immediataraente di color 
giallo. C o n t i n ú a t e a lavar quefta polvere con 
leplicate affiifioni d 'acqua, finché ¡I l iquore 
fen vada si mfipido e f co lo r i t o , cora' era quan
do fulla polve fi fparfe, lafciando una bella 
calce gialla al fondo del vafo , la qua!e, fec-
cata che fía leggiermente al fuoco , fi chiama 
col nome di turpeto minerale. 

Quefta polvere chiamafi turpeto minerale 
per la fomiglianza ch' ella ha col turpeto vc-
getabile degli A r a b i , nel purgar fortemente 
i piu interni receíTi del corpo ; pe rché quan-
tunque fia infipida alia i i ngua , nicntemeno 
poílied' ella v i r t u d i alTai n o t a b i l i . — Facen-
Sola boll i re con acqua , ella perde piu de' fuoi 
f a l i , e con cío diventa piu dolce o modé
rala, e p iu ficura e fana; cosí fa ella quan-
do vien deflagrata due o tre v o l í e , o d i t t i l -
lata con ifpiriío di vino. Vedi DEPLAGRA-
ZIONE . 

Pochiffimi gran i di querto torpeto riefeo-
íio emetici e purgativi. — S i (l ima anche una 
medicina eccellente nella cura del malfranze-
í e : ma ficcome egli opera con notabil v io-
lenza, non fi dovrebbe daré , fe non qlian
do fi fa che le vifeere fono fane, Vedi PUR
GATIVO. 

Si trova , che queflo fia ñato i ! gran fegre-
to di Paracelfo , da lui r nel fuo picciol libro 
Tcdefco de' medicamenti da fpedale , si fira-
narriente lodato per tutt ' i raali cronici , e 

T U R §33 
per gli v e n e r e í . — Sydenham parimente lo 
raccomanda ne' cafi venere i , dato nella quan
t i t a di fe i o otto g r a o i , i n corpi di for
te compíe f f i one , i n modo che riefea e m é t i 
co ; ma quando fe ne fa ufo con imprudea-
za, egli pub da ré la difenteria . V e d i VE
NÉREO male. 

T U R T U M - A G L I O , TITIMAGUO, e T Í -
TIMALO , Lar. Cúrcuma , Ing! . Turmeric ; 
una radice m e d i c í n a l e , ufata egualmente 
da' T i n t o r i per da ré un color g i a l lo . V e d i 
GIALLO. 

Ella é gialla tanto per d i dentro che per 
d i f u o r i ; aflai dura , come fe foífe p i e t r i -
ficata j e non dü l imi le , in figura o in gran-
dezza , dal zenzero . —- Le foglíe , ch' ella 
produce, fono come quelie del i ' e ü e b o r o bian-
co ; i fuoi fiori forgono i n forma di fpí-
ga ; e i l fuo frutto é ruvido come quello 
de' nofui c a í l a g n i . 

V iene per lo piu dalle Indle Or ienta l i ; 
b e n c h é i ' Ifola di Madagafcar altresi ne fora-
rainiiiri .. —• Si dee fcegliere quella chT é 
g r o í f a , frefea, refinofa, dura da romperla > 
e pefante. 

A l c u n i hanno creduto per isbaglio , che 
v i foífe un tur turna gli o naturale roífo ; i i 
lor erro re veniva da che la radice g i a l l a , a 
mifura che invecchia , fi fa bruna ; e quand' 
c polver izzata , diventa rafficcia . 

Si adopera moho d a ' G u a n t a ] , & c . 
tignere i guan t i ; come anche da' F o n d i t o r i , 
& c . per daré un color d' oro al ra me . 
G l i Ind ian i fe ne fervono per tignerne i l 
r i f o , ed a l t r i c i b i , d' un color g i a l l o ; onde 
alcuni lo chiamano Zafferano d" India. 

I T i n t o r i Inglef i non trovano , ch' eg l i 
dia si formo i l giallo , come lo da i i gua-
do j ma egli é raaraviglioío per i l iuminare 
ed efaltarc i colori roíTi t i n t i con coccini-
gl ia o v e r m í g l i o ; come f c a r l a t t i , & c . V e d i 
TINGERE. 

I I turtumaglio fi ufa nella Medic ina in vía 
di decozione , infufione, polvere , & c . coa 
a l t r i ingredient i , in coft i tuzioni ipoc@ndri-
clie , leuco flenimatiche, e cachettiche. Si t i e 
ne per una forta di fpecifíco nell1 i t t e r i z i a , 
e idropifia . 

T U R U N D A , nella Ch i ru rg ia , una ta
ñ a , o fia un v i luppe í ío di faldella , fatto 
i n una forma part icolare, che fi mette nel
le f e r i t e , la di cui fuppurazione non fía per-
fe t í a , ovvero quando v' é una quaat i ta 
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t;i marcia contenuta nel tumore, pih di quan-
ía n'cfce alia prima medicazione, &c. Vedi 
FERITA , TASTA , &c . 

Le turunde fi ufano per impediré un troppo 
pronto cbiudiraento. Ma parecchj Scrittori di 
Chirurgia , c particolannente V Autore del 
Chirurgo di Spedale , ci danno numerofi efera-
pjt, ne'quali 1'ufo , fpezialmente di o 
tafte dure, ériufcito di pregiudicio , nel pro
longare la cura, nel caufare infiammazioni, 
feni, mortificazioni, &c. nelle ferite e nelle 
ulcere . — Per rimediare a queüo egli propo
ne, che i l inimenti , &c. fi facciano d'una 
qonfirteíjizá i iquidi j , o naturalmente, e con 
rifcaidarli i e che,dove le turunde poflbno pa-
rere indifpenfabiímente neceíTarie, come in 
cavha grandi, fe ne pub allargare P orificio, 
C raettervi dentro certe tafte molli fenza tefta , 
in luogo delle fuddette ;e quefte altre tañe im-
pediranno i ma l í , che d'ordinario accompa-
^mnaU turunde. Vedi ULCERA . 

T U S C U L A N O . Vedi Tos COL A NO. 
T U T E L A , neila Legge C iv i ' e , un termi

ne equivalente a cuflodia , o protezione, riguar-
do a' pupilli , nel la Legge Comune; denotan
do un uficio importo a quaícheduno , di aver 
cura della perfona ed effetti d' uno o piü pupil
l i , minori, o minoringhi . Vedi MINORE , 
T ü T O R E , c k c 

^ Secondo la Legge Romana , vi fono tre fpe-
l A t é i t u t e l a * —Tefl amentaría ^ che fi deíli-
r ape r t e í l amenío del padre . — Légale ^ che 
fi da dalla legge al piíi vicino párente . — Y.da-
tiva , ch' é Habilita dal MagiÜrato . 

_ Ma in tutte le Provincie , che hannoi lor 
r i t i común i , come in Francia , &c. tutte le 
tutele fono dative ed elettive ; e benche il pa
dre abbia ^ per teílamento , nominato il¡piu 
vicino párente al fuo pupillo , nuiladimeno co-
tal nomina non é di venina forza , fe la fcelta 
non vicn confermata dal M agí (trato , &c. 

Secondo la Legge Romana, la tutela fpira 
all'eta di quatíordici anni; ma in Francia el
la non termina che alTeta di venticinque »Un 
minore o pupillo lafeia la fuá tutela, e diventa 
Jibero maritandofi ; nel qual cafo fe gü da un 
Curatore . Vedi CURATORE e GUARDIA-
NO . 

T U T E L A R E , TUTELARIS , uno che ha 
prefo. quakhe cofa fotto i l fuo patrocinio , e 
p fo tez ioneVedi GUARDIANO, PROTEZIO-
NE, &c., 

E 'an t ic i oppiníone , che v i fieno Angelí 

T U T 
T«/e/í7r/di Regni e Citta , ed anche diperfo-* 
ne particolari, detti Angelí Cufiodi. Vedi 
ANGELO, DEMONE, GENIO, &c. 

Certo fi é , che gli- antichi Romani, avea-
no i lor Dei Tutelarla ch'egiino chiamavano 
Penates. Vedi PENATES . — E la Chiefa Ro
mana , fino al di d ^ g g i , tiene un'oppinione 
non moho diííimile da quella 'y ma con migüor 
fondamento: credono i Cattolici , checiafeu-
na perfona , almeno ogni Fedele Cri í l iano, ha, 
fin dal tempo delia fuá nafeita , uno di queftí 
Angeli Tutelari attaccato alia fuá perfona , per 
difenderla da tutte le tentazioni j efopracib 
fondano principalmente la lor pratica d' invo
care gli Angel í . 

11 P. Antonio Macedo , Gefuita Portoghe-
fe di Colmbra, ha dato alia luce unagrand' 
Opera infolio fopra i Santi Tutelari d i t u t t ' i 
Regni, Provincie, e gran Gittadi del Mon
do Criíliano . Div i Tutelares Orbis Chriflianit 
a Lisbona 1687. V . PATRONUS , SANTO , &c . 

T U T O R E , TUTOR , nella Legge Civüe é 
uno fcelto ad aver cura deila perfona ed effetti 
d i f ig l iuol i , che i loro padri e madri lafciano 
in uno ñato di m i n o r i t a V e d i GUARDI ANO , 
MINORE , e PUBERTA1. 

Secondo gli Statuti di Normania , i l padre 
é il Tutor naturale de' fuoi figliuoli. — Una 
perfona, che vien nominata Tutore, per te-
fíamento, oda'parenti del pupillo, pub evi
tare queíF uficio , s'ella ha cinque figliuoli in 
vita j s ella ha qualche altra notabile tutela; 
s'ella non arriva all*eta di 25 anni; fe e l laé 
Sacerdote, o Reggente in una Univerfita \ o 
a ella ha qualche proceffo co' pupi l l i , • Scc. V e 
di TUTELA . 

I I matrimonio d' un pupillo,fenza il confenfo 
del fuo Tutore , é invalido . — I Tutori poflfo-
no fare ogni cofa pe'loro pupi l l i , ma nulla 
contro i medefimi; e le íleflfe leggi , che lí 
mettono nella neceílita di conlervar T intereífe 
de' pupi l l i , l i mettono nclT incapacita di dan-
ncggiarli. Vedi PUPILLO i 

TUTORE OWOMrio. Vedi Particolo ONO-
R ARIO . 

TUTORE , fi dice anche nelle Univerfita cf 
Inghilterra un membro di qualche Collegio 
Sala {hall) y i l quale s? incarlca d'iílruire i 
giovani fiudenti nelle A r t i e Facultadi. Vedi 
UNIVERSITA' . 

T U T T O , TOTUM , nelPAri tmética} & a 
Vedi P A R T E , DIVISIONE , PARTÍZIONEJ) 

T U -
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T U Z T A T u TI A , o Lapir T U T I S , una 

fpecie di fiüggine n .e ta lüca, girtau o fcoífa 
dal bronzo, nel forneüo, e forrnata in certi 
fiocchididiverfegrandczze, eg io í fezze i af-
fai dura , di color bigio , e piena di turnidi gra-
nell i , groíTi come la te íh d'uno ípillo . Vedi 
CADMÍA, POMPHOLYX, SPODIO, &C. 

Si trova attaccata a rotoli di tqm ? foípefi a 
pofta fopra i fornelli de' Fonditori del brohzo, 
per ricevere i fumi del me tallo Hquefattp. Ve
di RA ME , FONDERIA, &C. 

LzTuzia viene ora per lo pih daila-Germa-
nia ; antiesraente ellaveniva da Aleíítind-ia. 

Per preparare la tuzia per ufo , ia rifcalda-
no tre volts ben ínfocata in un crogiuolo, fra 
carboni ardenti; ed altrtftante volte la.fmór-
zano in acqua dirofa: m d i la macinano íur 
«na pietra ci pórfido, raefchiandoui con tanta 
sequa dirofa, o acqua di piantaggnu , quan-
ta éneceíTaria, finché la tuzia hz riáottz ad 
una polvere fíniílima : poícia la furmano in 
piccioii trocifchi, e cosí la fanno feccare. 

Lafwe/íí é moltodífeccativa . Si ufa princi
palmente in mali d'occhj, in particolare nel-
le infiammazioni; in ordine a che, fideeam-
mol'arla con acqua rola , od acqua di piantag-
gine, ed applicarla in forma di collirio . Vedi 
COLLIRIO . 

Alcani parimente 1'adoperano incorpórala 
con lardo di porco , o butirro frefeo , in forma 
d 'ungüen to . —• Nel Di/pen/atorio di Londra 
abbiamo una compoíizione detra Ungüento di 
Tuzia ( Ointement of tutty) buona pe'mali d'oc-
chj; e fovente puré adoperata da'Chirurghi 
con altri difeccanti per cicaírizzare ulcere. — 
Si reputa anche buona nelle emorroidi. Si 
compone con calamina, e ungusntum ro-
faceum. 

T W A ' N l G H T S ' G e / l e , nelle antiche Con-
fuetudini Ingleí i . Vtdí THIRD night. 

Se i l twa-nightr gejie, cioé 1' oí pite di due 
n o t t i , facea qualche male a qualcheduno , 
eglifleiTo, e non i l fuo oíle , dovea réndeme 
contó. Vedi HOGENHINE . 

TWELF-H IND , nelle antiche Confuetu-
dini Inglefi , íignifica quaíi lo licífo che Tha-
ns. Vedi TAÑO. 

Tra i Saífoni Inglefi , cgni uomo fi valuta-
va ad un certo prezzo; e quando fi facea qual
che ingiuria alia perfona o a'beni, una pena 
pecuniaria veniva impolla, e pagata in foddis-
fazione di tale ingiuria, fecondo i l mérito e la 
qualita deila perfona offefa. — E quindi tut t i 

T W E 535 
gh uomim erano diTpoili e diílribuiti in tre 
clafll i come fi pub vedere negli articoli H lN* 
DENI , e T w m i N D r . 

Quegh che valevano noofcillmi, fíchia-
mavano Twdve hmdi ^ e fe lor fi faceva qual
che ingiuria , fe ne dovea daré la foddisfazione 
in c -nf amita . Vedi SYXHTNDEMEN . 

1 W E L.V L Fv1! EN , duodecim homines lega
les , altrimente detti / « r i , o Inquefl , cioé 
Commcííione di Gsuiati, o l n c h i e í i a ; é un 
numero di dodici perfone ( of twelve psrfons, ) 
o che afcende fino a ventiquattro i mediante i l 
g'-uramento de'quaii, quanto a materic di 
fatto, paífanu iutt1! proceífi elecaufe, in ca
l i civih é crirninah per íiut11 Tribunali della 
Legge Comunc joci K< gno d'Inghilterra. Ve
di JURY e TRIAL , 

Ne' caí! c i v i i i , quando fi fa prova della ma
teria IU quitlione , fí da a' fudderti ií punto di 
fatto, fopra il quale eglmo hanno a daré la lor 
nfpolia o rapporto ; e i l quale fi chiama///}^. 
— Polcia íi ra ni ment í loro i l lor giuramento, 
e facf»do i l GiudiCe la íorama delle prove, íi 
mandano fuon del Tribunale, o Corte, fo-
l i , a confiderare le prove d' ambe le part í , fin-
ch 'egl inareí l in cf accordo. Vedi ENQUEST. 

Nelle cauíe criminah , vi fono due forte d' 
Tnchieíle , o di Giurati : la grand? Inchiejla , 
e T Inchíefia di vita e marte. — La prima é cosí 
data , perche é comporta di fedici perfone al
meno i o perché tutte le caufe criminaii o pe-
nah paífano per le man? d¡ queíle ; laddove i ' 
altra Inchicíta é fpeziaimente deftinata per 
una o piíi matene , Quei deila grano' ínchie-
ÍU fi chiamano da Braúon , duodecim milites ^ 
perché lolevano eííer Cavalieri; fetantifene 
poteaavere. Vedi CAVALIERE . 

La loro funzione é di ricevere tutte ledc-
nmizie di oíFcfe d'ogni forta, e di dame ia 
conformita u lor parer genérale, ferivendo, 
o le parole billa vera fopra lo feritto di denun-
zia , i l che é un'accufa della parte denunziata ; 
o la parola ignoramuí, che é un d ubi tare del 
fatto denunziato. Vedi IGNORA MUS, BILLA, 
V E R A , e INÍMCTEMIENT. 

T W I - H I N D I , OTWYHINDI, preífo gl i 
Inglefi Saífoni de' Tempi andati • erano uomi-
ni ítimati zoo feillini. Vedi TWVLFHIND , c 
H l N D E N I . 

Quefii uomini erano del.piu bafío grado; c 
fe uno di quefii veniva uccifo , la pena pecu
niaria fi era di 30 fcill. — C o s í in L^g. H . I . €.9. 
de Twihindi hominis ir.tcrfc&i, wera debit red-
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di fecundum Ugem. — Ove nó ta te , che eib 
non fu un'introduzione di nuovalegge, ma 
una confermazione dell ' antiea, fatta nel Re-
gnodelRe AFFREDO. 

T Y P H O D E S . Vedi TIFODE. 

T Y R 
T Y P H O M A N I A . Vedi TIFOMANIA . 
T Y P U S . Vedi T I P O . 
T Y R O S I S . Ved iT iRos r . 
T Y T H I N G e T Y T H I K G - M ^ . Vedi T i -

T H I N G , D E C I N E R S , H ü N D R E D , & C . 

Fine del Tomo Onavo. 
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E R R A T A . 

ST«i>0EIAAH2 
imparticolare 

jatelo 
SPRONE 
Gl i 
fono 
duri 
nriflologbi» 
fomiere 
S T A D E R O 

oppure 
S U F F U R A Z I O N E 
S U R R E J O Y D E R 
S U S T A N Z I A L S 
SENOPEGIA 
mine 
cofa 
e troppo 
s'appella 
De laet 
Prcdoto 

44 Vedi TASSELIAT* 

TA 212 
T E K U P U i E 

ammontichiate 
Kerlot 
fettanta 
la Pruííia , &», 
THREMGES 
od 
lafciandoS 
fignificato 
Tolerazjon 
Byll 

0 U P A 2 
TOPETTIKH 

C O R R I G E . 

in particolare 

iicrtmium 
fátelo tale * 
SPERONE 
Egli 
é 
duro 
ariftolochtÉ 
fomiere 
S T A T E R O 
fe 
eppure 
S U P P U R A Z I O N E 
S U R R E J O Y N D E R 
SUSTANZIALE 
SCENOPEGIA 
mime 
quali 
o troppo 
s' appellan© 
D Í Laet 
Prodotto 
Vedi TESSEUATO 
Maulla 
T A S 12 
$'ÍctTpOV 
TEKUPH/i: 
Tenantí 
Tenement 
ammonticchiate 
heriot -
Settanta 
la Pruífia, 
THRENSES 
cd 
lanciandoft 
fagfificato 
Toleration 
Bill 
omine. 

GOPAS 
TOPETTIKH 
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T A v o L A P R I M A . 

F I G U R A P R I M A . F I iá IÍ R A I I Í . 

L ' I n t a r f i a r e . H Conia rc . 

F I G U R A I I . F í G W R A IV, 
S o l t u r a . U Con la re . 
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M I S C E L L A N E A . 

T A V O L A l í . 

F I G U R A V. F I G U R A VII. 

Penna da Fontana. / Rocclietto. 

F I G U R A VI. F I G U R A VIH. 

Pcntagraíb. Torchio da Stampa,» 
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M I S C E L L A N E A , 

T A V O L A I I I . 

F I G U R A V I I I . N . 2. 

Roccbetto. 

F I G U R A I X . 

Rocchetto é 

F I G U R A I X . N . 2. 

I I Compofitorc . 

F I G U R A X . 

Rocchetto a 

F I G U R A X L 

Rocchetto. 

F I G U R A X 1 1 . 

La Macina. 

F I G W R A X I I I . 

La Macina. 

F I G U R A X I V . 

La Macina =. 

J 
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M I S C E L L A N E A . 

T A V O L A I V . 

F I G U R A X V . 

L ' Organo. 

F I G U R A X V I . 

L ' Organo. 

F I G U R A X V I T . 

Garnmaut, o Scala di Guidone 
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P N E U M A T I C A . 

T A v o L A P R I M A . 

F I G U R A P R I M A . 

Barómetro. 

F I G U R A I I . 

Barómetro. 

F I G U R A I I I . 

Barómetro. 

F I G U R A I V . 

Barómetro Orizontale. 

F I G U R A I V . N . 2. 

Toermometro. 
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P N E U M A T I C A 

T A V o 

F I G U R A V . 

B a r ó m e t r o Diagonale.. 

F I G U R A V . N. 2 . 

T e r m ó m e t r o . . 

F I G U R A V . N . 5. 

B a r ó m e t r o con mota . . 

F I G U R A V L 

B a r ó m e t r o . . 

L A I I , 

F I G U R A V L N. 

T u b a Torr ice l l lano . 

F I G U R A V I 

Tgrometro * 

F I G U R A V 1 1 L 

I^ romet ro 
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P N E U M A T I C A . 

T A V O L 

F I G U R A I X . 

Igrometro. 

F I G U R A X . 

Igrometro. 

F I G U R A X L 

Igrometro . 

F I G U R A X I L 

Manómet ro . 

I I I. 

F I G U R A X l l l . 

Igrometro. 

F I G U R A X I V . 

Schioppo da Vento . 

F I G U R A X V . 

Mulino da Vento . 
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P N E U M A T I C A , 

T A v o L A I V . 

F l G H R A X V I . 

Tromba d ' A r i a . 
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P N E U M 

T A V O L A V . 

F I G U H A X V I L 

Anemómetro. 

F I G U R A X V I I T= 

Areómetro, 

F I G U R A X I X » 

Areómetro. 

F I G U R A X X . 

L ' Agghiacciare. 

F I G U R A X X L 

Barómetro » 
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T A V O L A P R I M A , 

o 

r. 
2. 
5-
4-
5' 
6. 

7-

< 

o 

i r . 
I 2. 
I3-
14. 

17-

20. 
2 1 . 
22. 

24. 
25-
26. 

s o i-, •«-« 
o 
u 
o 
w 

< 

27. 
28. 
29. 
3o-

32. 
33-
34-
35-
36. 
37' 

Albero di Mezzana. 
Penno di Mezzana. 
Glundazzi di Mezzana . 
Sarchie. 
Cinque giorni di Meziana . 
Imbrogl i . 
Pata'azzi. 

"Mantici . 
Petinone da fuoco . 
Mantici del Pennone da fuoco j, o 

fiano Ballanzuole. 
Bracci. 
Sarchie della CofFa . 
Crocette fotto la Coffa . 
CofFa. 
Tefta di M o r o . 
Ragnolo . 
Straggio di Mezzana . 
ImbrogÜo del Straggio di Mezzana. 

Albero di Contromezzana . 
Pennone di Contromezzana. 
Bracci, 
Mantici del Pennone di Centro* 

mezzana. 
Sarchie di Contromezzana. 
Imbrogl i . 
Ghindaxzi. 
Borine. 
Bracci, c Scotte. 
M a n t i c i . 
Straggio . 
Crocette . 
T e ñ a di M o r o . 
Afta di Bandicra , o Fiammola. 
Straggio dell 'Afla di Bandiera. 
Pomelo inferiore. 
Poniólo di fopra. 
Fiammola , o Bandiera . 
Gordoniera , che tiene in regi-

firo la Penna di Mezzana, 

00 

O 

00 
O 3 

A 

O 
o 

39-

40. 
4 1 . 
4Z. 
43-
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49-
•5°-
Si-
52. 
55-
54. 
55-
5ó. 
57-
58. 

59-

do. 
61. 
62 . 
03. 
64. 
05. 

66. 

67. 

08. 
69. 
70. 

7 i . 
72. 
73-
74-
75-
76. 
77-
78. 
79-
80. 

Albero Maeftro. 
Candciiiza per pefi grandi, tra 1'Al

bero Mac (tro e 1 Tr inchct to . 
Ghie di Candelizza. 
Sarchie di Maeftra . 
Straggio di Maeftra, eVela , 
Ghindazzi. 
Pennone di Maeí l ra . 
Patarazzi . 
Scotte. 
Controfcotte. 
Imbrogli . 
Borine. 
Bracci. 
Imbrogl i . 
Patarazzi. 
Ragnolo. 
Mantici del Pennoae di Maeñra . 
Crocette. 
Coffa. 
Ghindazzi. 
Tefta di M o r o . 
Candelizza per i l Caicchio ^ e pefi 

leggieri. 
\ 

Albero di Gabbia, 
Imbrogl i . 
Sarchie . 
Ghindazzi dell' albero di Gabbia . 
Imbrogl i . 
Straggio, e vela dPi 

Straggio . » 
Imbrogli della vela 

di Straggio. 
Pennone di Gabbia, Pennone 

e vela. dcH'albe-
Bracci. rodiGab-
Borine. | bia. e Ve-
Scotte. la . 
Imbrog l i . 
Mant ic i . 
Gordoniera . 
Imbrog l i . 
Crocette. 
T e ñ a di Moro. 
Afta di Bandiera, o Fiammola. 
Straggio. 
Pomolo. 
Fiammola. 

8 1 . AI-

I 
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8 1 . 
82. 

83. 
84. 
85. 
8(5. 
87. 
88. 
89. 
90. 
9 1 . 
92. 

93-
94. 

95-
96 . 
97-
98. 
99. 
IOQ 

101 

A Ibero del T r i n c h c t t o . 
Canddizza del T r i n c h e í t o . 
Ghie di Candelizza. 
Sarchie del T r i n c h e t t o . 
S í r a g g i o . 
Penoone del T r i n c h e t t o . e V e l a , 
Scotte^ 
Cont ro Scot te . 
Bracc i . 
B o r i n e . 
I m b r o g l i . 
I m b r o g l i . 
Candel izza. 
Patarazzi . 
M a n t i c i . 
Ragnolo . 
Croce t t e . 
C c f f a . 
G h m d a z z i . 

. M a n t i c i del Pennone del T r i n 
chetto . 

. T e ü a di M o r o . 

C/J 
o 

-a 
o 3— 

101 . 
103. 
104. 
105. 

IOÍ5. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112. 

114. 

116. 
1 117. 

118. 
119. 
120, 
121. 
12 2. 

23. 1 

Albero del Parrocchetto. 
I m b r o g l i . 
Sarchie. 
Ghindazzi deH'Albero del Parroc

chetto . 
I m b r o g l i . 
S t raggío e Vela . 
I m b r o g l i . 
Pennone del Pár rocche t t® , e V e l a . 
Gordoniera . 
M a n t i c i del Pennone de! Parroc

chetto . 
Bracci . 
Borine. 
Scotte . 
I m b r o g l i . 
I m b r o g l i . 
C roce t t e . 
T e i i a di M o r o . 
A tía di Bandiera , 
S í r a g g i o . 
Pomo lo inferiere . 
Po t io lo di fopra . 
F i a m m o l a . 

o 
n 

U 

o Fiammola 

u 

24. B o m p r e í T o , o fía l a C i v a d a . 
25. Branda o fia Rete del BompreíTo . 
2<5. Pennone della C i v a O 

da , e V e l a . 

27. M a n t i c i della Civada. I Pennone 
28. Scotte. y e Vela 
29. I m b r o g l i . 1 della C i -
30. Bracc i . 1 vada. 
3 1 . Gh indazz i . J 
32. Croce t t e . 
33. Coffa . 

34-
35-
36. 
37-
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43-
44. 
45-
46. 
47-
48. 

Albero di Contrae ivada . 
Sarchie . 
I m b r o g l i . 
Ragno lo . 
Pennone di Contrae ivada, e Vela, 
Bracci . 
M a n t i c i . 
Scot te . 
Croce t te . 
Tefta di M o r o . 
Afta di Pavigl ione. 
Pomolo . 
Pavig l ione . 
A n c o r a . 
Gomena , 

A. TAGLIAMARE . 
B. ASTA DI PRUA. 
C. OCCHI. 
D. SOSTEGNO DELL'ARGANO DELL'AN-

COR A . 
E . PAVÉSADS DI TAVOLE , o PANNO 

ALL'INTORNO DEL BORDO . 
F. CENT A DELLA PRUA. 
G . CENTA DEL MEZZO. 
H . CENTA DI PUPPA . 
I PASTECA. 
K. CAO DA BANDA . 
L . LIONE oel SPERONE. 
M . GALLERÍA . 
N . QU;ADKO di PUPPA. 
O. FANALI . 
P. ASTA DI PAVIGLIONE d i PUPPA . 
Q. POMOLO . 
R* PAVIGLIONE di PUPPA . 



T A V O L A S E C O N D A . 

P A R T Í I N T E R N E . 

A. SPERONE , CHE CONTIENE 
1. Afta da goma . 
2. Tagliamare. 
3. Soggie del Sperone. 
4. Sporto, da gorna. 
5. Lione. 
6. Grellate. 
7. BracciolL 
8. Sopraccolotnba. 
9. Mageri, 
10. Occhi. 
11. Vanticuor. 
12. Tefta dell 'árgano dell1 ancora 
13. Argano deli'ancora . 

Giardini della Prua . 
Mangiatoja. 

14. 

I 5 -
i<5. Civada. 
B. 

18 
19 

CALTELLO DA PRUA . 
Grellate. 
Braccioli. 
SpalUera. 

20. Campana del Caftello da prua, 
2 r . Tromba del fummo. 
22. Corsia . 
23. Camera del Caíiello da prua. 
C. INTERNO DEL CASTELLO DA PRUA. 
24. Porta del Vanticuor. 
25. Camere di Uítiziali. 
26. Scala. 
27. Caviglie delle corde del Straggio del 

Trinchetto. 
28. Sbaggj. 
29. Caicagnoli. 
D . COPERTA DI MEZZO DELLA PRUA. 
30. Cavigüe de'Patarazzi della prua. 
3 1 . Forno, e la Fornacc di rame. 
32. Cucina del Capuano. 
33. Scala . che conduce ful Cabello da 

prua. 
E. SOTTO COPERTA DELLA PRUA . 
34. Coftole o Curbe. 
35. Braccioli. 
3 ó . Sbaggj. 
37* Caicagnoli. 
38. Bite per afficqrare le gomene. 
39* Caviglie di mezzo. 

40. Scala , che conduce alli Depofiti tlel 
Cannoniere , c del Nocchitre. 

4 1 . Argano de'Patarazzi. 
F. Ponte. 
42. n Depofiti del Cannoniere. 
43. >• Del Nocchiere, e 
44« S Del Falcgname. 
45 . Sbaggj del terzo ponte , o fpalto. 
46 . Softegni e 1 di prua e 
4 7 . Caicagnoli J di mezza . 
48. Depofiti di V i v e r i . 
G. LA CARENA. 
49. Softegni. 
50. Sbaggi . 
5 1 . Caicagnoli. 
52. Softegni. 
53. Piedc dell'Albero del Trinchetto. 
54. La Sopraccolomba. 
55. Corridor. 
H . CARENA DI MEZZO. 
56. Tavolato. 
57. Colomba. 
58. Pozzo. 
59. Tromba del mezzo . 
6 0 . Piede delí 'Albero Maeftro . 
6 1 . Sbaggi e 
62. Caicagnoli. 
I . PONTE A MEZZA NAVE. 
63. Camera delle Gomene. 
64. Boccaporta. 
K . COPERTA DI SOTTO. 
65. Scala che conduce alia coperta di mezzo» 
66. Cannoniere di fotto. 
L . COPERTA DI MEZZO. 
67. Cannoniere di mezzo. 
68. Cao da banda. 
69. Caviglie de' Patarazzi dell' Albero Mae

ftro. 

72. 

73-

Argano. 
Grcilate. 
Scala per montar alia coperta di fo-

pra. 
M . COPERTA di SOPRA. 
74. Cavigüe delle corde dell'albero di Gab-

bta. 
75. Braccioli deU'Aibero Maeftro. 

7<5. Forca 



77 

78, 
79 
8o 

7<5. Forca dove fi ripongono gli Alberi di 
riferva. 

Caruccole delle corde dell'Albero dclla 
Mezzana. 

Uncini delle Candeüzze . 
Corsia. 
Grellate di fopra. 

81. Braccioli. 
82. Cao da Banda. 
85. Argano. 
N . SOTTO TALBERO MAESTRO» 
84. Corsia del Caí lero . 
85. Porta che va íbtto íl 
86. Scala per difcendere 
87. SbaggL 
88. Grellate. 

Camera delCcmfiglio. 
Scala . 

CaíTero. 
íotto if CaíTero-, 

89. 
90. 
O. 
5>r. 
92. 
93' 
94 
95 
P. 

CASSERO . 
Sbaggi. 
Caviglioni. 
Braccioli . 
Gorsia deiía puppa. 
Separazione del CaíTero. 

LA PUPPA . 
96. Camere de 'Trombet t ie r í . 
97. Quadro da puppa. 
Q. CAMERA DEL CAPITÁN TENENTE . 
E.. CAMERA CHE DIVIDE IL CAPITANO 

DAGLI O F F I C I A L I . 
S. CAMERA DEL CAPITANO. 
98. Entrala della Gal ler ía . 
99. T e ü a della Camera pr incipaíc» 

101. 
102. 
103. 
104. 
V . 

w . 

ico. Interno della Gal lem. ' 
T . GUARDAROBA, DESTINATA A'VOLON-

TARJ, E UFFIZIALI DA SBARCO, 
Gallería di í o t to . 
Luogo del Timoniere . 
Sbarra del Timone . 
Scala. 

CAMERE D'UFFIXIALI SUBALTERNT , 
E LUOGO DI GUARDIA. 

SANTA BARBARA. 
105. Del Timone. La Ribuolla. 
106. Del T imone . 
107. Coda della Colomba . 
108. Occhi per dove paflano le Corde dcí 

Timone. 
109. Coñole T o Corbe . 
110. Cannoni di puppa. 
n i . Scala della Canevá del pane» 1 
112. Argano principale. 
113. Riparo di Tela Cerata» 
114. Braccioli. 
X . CANEVÁ DEL PANE. 
115. Murata con laftre di Ferro , che di

vide la Santa Barbara. 
Y. CAMERA DELLO SCRIVANO. 
Z. CAMERE DE'CHIRURGHI . 
£ . LA PIATAFORMA , o si A DOVE SI AC-

COMODANO I FERITI IN TEMFO DI 
AZIONE . 

l i ó . Carena verfo la poppa. 
117. Piede dell'Albero di Mezzana . 
IT8. La Sopraccoíomba. 
119. Legno monto % o fia Avanzo » 



i ' 



Ta.v, I 

Partí che compongoao una ISTavel t^rzo Rango etc. all' Ancora 

Albero di IMai 
achetto 

Albero di Vlezzana 

Bompresso 



/ 



1 



¿ezione di una ISTave da Guerra t ird Rango che dimostra I interno d'essa 
TOLV. I I 

Albero di Trinchetto 

A l b e r o d i Mezzana 

Alb<Maisfra 

Meta della N avt 











f! 



D i ' i l i o m t 

ck lie A-te 

U M Í N A J l } t 
MisCBLAhiFj.. 


