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WELLE ragioni che hanno raccomandato di 1̂  da monti 
| queíio Supplemento al Celebratiííimo DíT^onario di Mt 
jj CHAMBERS fono degne da ripeteríi, orache trafpor-

tato neir Italiana favelia cfce alia luce. L ' ingegnofo 
A uto re del D'fzjonario non ha guari defunto , nella 

Prefazione al medefimo con fomma dirittura di mente fi fece ad 
oííervare , come u una tai Opera a dovere eíeguita verrebbe a 
„ corrifpondere a tutti i buoni finí di una Biblioteca , e come 
5) contribuirebbe all' acquifto d' utili cognizioni piíi che la metk 
„ non farebbe di tutti i libri , che abbiamo " ; e di vero egli 
ebbe quel valentuomo la confolazione di vedere i l fu o gíudizio 
avverato , ed approvate le fue fatiche dall' avidita , colla quale 
venne ci6 pollo ad effetto da qualfivogiia ordine' di P^rfone , 
non me no noftrali, che foreüiere. 

Che i l Dizionarto fofTe in ogni Contrada accolto di s\ buon 
grado, ella non é , a vero diré, cofa forprendente ; conciofiaché, 
e qual' altro Libro potrebbe mal pretendere d' eílere tanto univer-
ialmente utile, e ad un tempo fteíTo dilettevole , quanto quello, 
in cui i Letterati 5 gli Scienziati uomini, i curiofi, le Perfone di 
maneggio , gli Artifti , la gente di bel tempo , e per fino i piu 
umili meccanici poíTonfi promettere di rinvenirvi cadauno i l luo 
contó panicolare? Ha ivi un prinlipiante un compiuto repertorio 
bello, e diftefo; e colui, le cui circoíianze, o la cui inclinazione 
non vuol,,che iegga numero grande di L ib r i , pu6 trovarvi deglí 
eftratti di tutto i l migliore appropriati ed al fuo talento, ed al 
fuo bifogno altresi. 

Non manca tuttavia picciol numero di Perfone , che faííi á 
condannare V ufo di tutti i Dizionarj di tal natura fulla leggiera 
preteníione , che coll' appianarfi da queíli la difficolta di confe-
guire la cognizione dclle coíe , vienfi ad infievolire la noílra 
diligenza neirinvefligamento di quelia; e che rimanendo gl'occhi 
noftri abbagliati da un profpetto fuperficiale, venghiamo dilungati 
dallo fcavare per noi íleííi i tefori per entro la miniera medefima^ 

* 2 A tali 
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A tali Perfone non ci é dvuopo daré altra rifpoíla, fe non queila 
di non aver efíi a fuíficienza confiderato la diítinzione , che pafll 
ira la cognizione Iftoríca, e la Scientifica . ConcioíTiaché febbene 
queft'ultima, ficcome íi fe a riflettere lo ftefíb M. CHAMBERS y 
non puo efporfi , e per confeguente non dee uno 'prometteríl , 
da un Di7¿onario , nulladimeno, puoíTi ed efporre, e prometteríi 
altresi per lo contrario la prima. Ed ella fembra cofa aííai ovvia, 
che una cognizione iílorica delle A r t i , e delle Scienze cíTer poífa 
di grandiífimo ufo , non a coloro foltanto, che non han no V agio 
d* approfondaríi nelie loro inchiefte , ma a queili fteíll eziandio y 
che fendo inteíi ad inoltraríx a (Tai nelle cognizioni delle cofe 5 
conñderano, e rifguardano la cognizione iftorica come la migiiore 
introduzione alio ícientifico pofleífo delle cofe; per non far parola 
deli' ufo immenfo di si fatte opere per rinfreícar la memoria, e 
confervare per firnigliante guifa quelic idee , e cjuelie nozioni 3 
che abbiamo gia acquiftate . 

Al t r i infiftono di bel nuovo contro i l vantaggio di tutte le 
Opere di queila fatta , con aíferire come elle fono íempremai 
una cofa imperfetta ; avvegnachc una non ve ne abbia , che fia 
ícevra di moltiífimi errori, e mancaraenti y oltre gli altrui falli 5 
per cagione dei quali 5 colui che prende íimigiianti Opere per 
mano per informarñ 5 corre pericolo , o di non trovare i l netro 
di ció , ch' ei cerca , o di rimancr fedotto , ed ingannato c 
Ma qualtinque íiaíl la verita, che eííer pofía in queíia obiezionc, 
ficcome vi ha una picciola ragione , e da non curaríi gran fatta 
«ella prima, cosí ella íi e tale eziandio in quefta feconda ; avve-
gnaché non v' abbia al Mondo inrraprefa , che foggetta non fia 
al divifato difetto » L'Uomornon dee lufingarfi giammai d'afFerrar 
nelle cofe la Perfezione : ma Topera fuá migiiore fi é únicamente 
qutlla, che ha minor numero di mancamenti • E queílo é giuoco 
forza, che generalmente venga conceduto. 

Col rifpetto dovuto in modo fpeziale al Di^jonario j di quaL 
íivoglia genere eífer íi poííano i difetti , onde eflTer poífa acca-
gionata, tuttavia ogn' uomo ingenuo , che vorra un tratto farfi 
a riflettere aH'ampiezza, alia varieta , cd alia natura complicara 
deli' Opera , anziché centurare , e malmenar 1' Aurore di queila 
per gli errori , che poffon' eííergli accaduti , fara le maraviglie % 
che non fia caduto m un numero di mancamenti infinitamente 
maggiore. 
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Niuno pero puó eíTer piu fenfibile di fimiglianti difetti; quanto 

lo fi fu eífo fteífoy ficcome baítantemente rilevafi dalia fuá Prefa-
zione * ne piu ávidamente bramofo di riformare , e di rimpaftar 
V Opera, di quelio ci dimoftroíTi y plegando ^ com' ci feee i l eolio 
ad immenfa fatica, ad ineeífanti cure , e faftid) in mettere in
fierne , e dar fefto ed ordine agü acconc} materiali per quefta 
impreía : di modo che , qualora aveííe egli avuto vita bailante 
per condurre a finimento i l fuo dií'egno, non v i ha ombra di dub-
bio , che farebbegli venuto fatto di dar prove aífai appaganti , 
non meno del fuo ottimo zeio, che della fuá fomma capacité , 
e prodezza nel far cofa utile all' uman genere nella rilevante 5 
malagevolifílma Provincia, ond'erafi caricato. 

Ma troncato avendo la morte i l corfo di fuá carriera , i l bene
ficio di fue gravi fatiche andato farebbe totalmente in dileguo , 
fe Giorgio L c w h Scott , Gentiluomo d' ampio fapere , e molti-
plice , ed infierne fornito di tutti quei numeri , che un'imprefa 
di si fatta natura richiede ( avvegnaché egli era fotto Precet-
tore delle loro Reali Alrezze i l Principe di Wales, ed i l Prin
cipe Eduardo ) non aveííe dato di piglio ai Manoícritti lafeiati da 
M . CHAMBEES , per fare fcelta di quei tal! Articoli , che 
adattati , e proporzionati íbííero per la üampa 5 e fervillero ad 
illuflrare, a corregere, e ad ingrandire , le cognizioni raccolte gik 
e ben ordinate nel Di^onario medefimo. 

Affinché dunque chi legge formar poffa un' idea di ció che 
s' é fatto per fuo ferviggio, ed a perfezione d' un opera di tanto 
crédito, e della maniera altresi onde V eífettuazione di ció é ítata 
condotta, offerverk. 

1. Gome in genérale s 'é mantenuto i l piano íleflb del Di%¡o-
nario , colla mira univerfale di migliorarlo : che le refpettive 
autoriia vengono con infinita aecuratezza e veri ta fcrupolofa ci
tare, colla doppia mira e di fomentare ció ch' é ñato aííerito e 
di ftradare coloro , che per piu ampíamente informarfi ve-
der voleífero fondatamente le materie fulle opere dei refpettivi 
Autor i , 

2. Che é fíata prefa fomma cura per connettere i l Supple-
memo al Dl^tonario per modo che fe ne venga a formare tutta 
un'Opera : mentre tutti gli Articoli del Supplemsnto fono taii che 
gik trattati nel Di^onarto^ in queft' Opera non fono che di bel 
nuovo confideiati od ampliad o corretti , e perció indicati colla 

ñeíía 
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fteíía parola iniziale nel Dizlonario ed in qucfto Suplemento y 
ficche da amendue queft'Opere fi poííano ritrarre piü ampie cogni-
zioni e pi^ íicure fopra lo IkíTo argomento. 

3. Che i l fine principale e íoftanziale dell'Opera effendaíi mai 
fempre avuto in mira, alcuni Articoii fono ftati trattati con piu 
ampiezza di quelio ñafi fatto d' a l t r i , dando fempre la dovuta 
preferenza alie materie aífai interefianti : né fi pu6 temeré che 
i Leggitori fieno per accagionarci d' una diíiinzione che viene a 
ridondare in vantaggio loro proprio. 

Sopra d' un tal principio é (lato a buona equitk riputato» 
improprio d* empiere i l Libro co, piani delie Scolaíliche fotti-
gliezze , e delle ridicole inutili queftioni , che s' agitano fra co
loro . Come anche ci é paruto non far piu parola , né dar dofe 
maggiore , di quelio fia ftato fatto nel Dt^tonario , a certe 
date minuzie di Filología ^ e di Letteratura . In genérale le 
aggiunte fopra tutti quefti capi fono maíTimamcnte fpiegazioni 
d'alcuni termini tralaíciate in queli'Opera. Molti Soggetti pe ró 
di fpezie fomigliante vengono ivi con maggior pienezza t ra t t a t i , 
col le illuftrazioni addizionali di quelli di tai natura, che trovaníi 
fiel Dizionarlo. 

Per altra parte V I (loria Naturale , e gli altri ra mi di cogni-
zione reale , fono ftati con fomma cura pon de ra ti ; concioffiaché 
molti dei varj Articoii concernenti a quefti foggetti 5 che deb-
bono trovarfi nel Di^onarto , fieno quivi in forma aífai confi-
derabile ampliutl , olere a grolTo numero di nuovi aggiunti, ed 
accrefeiuti. 

Quantunque fia dovuto un fommo riguardo alie feienze Mate-
^n a tic he , e Fifico-Mateniatiche per rapporto alia conneífione 
ílrettiííima , che queüe hanno coila cognizione de i la natura 5 
tuttavia ficcome non era dícevole , né tampoco r a vero diré y 
pratticahile in un Opera di quefta fpezie , i l fomminiftrare alcuna 
cofa di piíi d' una idea genérale, ed iftorica di que lie; e ficcome 
neî  Dh&mtio contengonfi gik degli Eílratti del miglio.ri Scrit-
tori Elementar] dei divifati Soggetti , cosí non fono fíate ere-
dute neceííarie copiofe , ed abbondanti aggiunte di quefta fatta . 
Tuttavia parece h i Articoii nuovi , non me no cur io í i , che u t i i i 
verranno trovan in quelio Supph'mento. 

E ílata fpezialmente prefa cura particolare di fpiegare, ed appia» 
^ate i princip; deiia moderna correóte Geometria ed i metodi 
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áei compmi in eíía praticati, come d' abilitare quei Let tor i , i 
quali non poífeggano profondamente le Matematiche , a cono-
fcere , come fimiglianti cofe non fono gia ravvolte in un miftero 
inefpiicabile 5 ficcome fafíl a pretendere dell' Analifx un moder
no , febbene ingegnofo Scrittore , prendendo una cofa per un 
altra , vale a diré , V invenzione d' una gran brevitk , o com
pendio per ofcuritk , e le non adeguate nozioni , c confufe 
d' alcimi de' fuoi feguaci per accurate Dottrine dei Maeftri di 
quelle. 

Rifpetto al riguardo dovuto alie Ar t i manuali , ed alie manu-
fatture , maíTimamente dipendenti dalla Ghimica , e dalle Mecca-
niche in grado si eminente 5 ed eñeníivo proficue al genere urna-
n o , fi é creduto doverne daré una piíi compiuta contezza di 
quello venga fatto non meno nel Dlzjonar'f , che nei libri flam-
pati fu tal materia . Ella é cofa veramente prcgiudiziale , che si 
fcarfo íia i l numero de' buoni Scrittori di Soggctti di momento si 
grande : ma ella non c maraviglia , che coloro , che fanno , e 
che pongono in pratica i precetti migliori non fogliano aver ge
nio , od inclinazione di comunicargli altrui . Verfo la metk del 
paífato fecolo un' iiluílre Accademia ftraniera formó i l difegno 
nobiliíTimo di comporre un' Iftoria delle Ar t i , ma non fi vide 
che un lampo femplice dell' efFettuazione, e 1' ingegnofo Segretario 
d' eífa Accademia rapprefento giuílamente la malagevolezza di 
arrivare ad avere le neceífarie nozioni per si buona intraprefa ; 
e ció appunto ferve di apología concludentiífima al Di^ionarh 
non meno 5 che al Supphmemo , qualora per quefto particolar 
capo, veniífero accagionati di mancamento . Con tutto queílo 
pero troverk chi iegge nel noftro Supplemento parecchie curiofe 
particolaritk, maíTimamente in rapporto a quelle A r t i , che hanno 
relazione colla Chimica. 

In fomma dobbiamo fperare, che la ftefla mole del Libro fara 
toccar con mano, che non meno le giunte , che le correzioni 
fieno prodigioíamente grandi, e che i noftri Lettori non vi fie no 
per trovare minor vantaggio , che foddisfazione , e che final
mente coloro, che provveduti íonofi del Dí^jonarto, faprano grado 
alia mia diligenza, ed attenzione. 
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DELLE A R T I , E DELLE SCIENZE* 

A B B A B B 

B B A C O Viene queíh voce 
ufata nell 'Architeüura antica 
per dinotare alcuni ípartimenti 
nell1 intonacare, od incroftare 
i muri di matton cotto , i 
pavimenti a moíaico 9 e fími-
glianti . 

Eranvi áe^W M a c h i di marmo , di pór
fido , di diafpro , d' alabaíiro o di lañre di 
criftallo 5 di varié fogge , come quadrati , 
íriangolari , e íimiglianti . Si veggano 
Plin. i . 35. c. 1. Y Arduin. Not. ad loe. 
cit. Vitruv. lib. 7. c. pag. 133. Baxt. GloíT. 
Jlom. p. 3. feg. 

L'ABBACO per agevolare le operazioni 
ariímetiche ficcome é un' iftrumento antico, 

Supph Tom.L 

ed eftenílvo, cosí egli fi é T arte fteífa delf 
Aritmética . Se é pib moderno dei metodi 
di computar colle dita , co'faíToIini, o pie-
t rupe ( loché cóflumavafi gi'a preííb g l i 
Egiziani ) egli é pero anteriore di lunga 
mano all ' ufo di numerar con lettere, o con 
figure, quello d' operar colla penna. Erodot. 
1. 1. Iftor. Accad, Real. Infcriz. Tom. 3. 
p. 289. 

Noi lo troviamo ufato , falvo alcune va-
riazioni, fra i Greci, ira i Romani, fra i 
Chinefi , fra i Tedeíchi , e preííb i Fraíi-
chi ec. 

Quanto alia facilita , e nettezza d' opera
re , egli é veramente eccellente , comecché 
fi lavora íenza alcun tratto , o fchizzo di 

A pen-



/ 

2 A B B 
penna, o confumo di carta ; né manca chi 
preferifcalo altresí come piíi fpedito . U l t i 
mamente non lafcia dt fembrare piu accon-
ció al!' intelligenza dei fanciulli , e di chi 
principia ad apparare i conti , che per tal 
inezzo verran no cómodamente, e ben prefto 
ad addeílrarvifi. Adamo Riefe , che ha ícrit-
to ampiamente intorno all ' ufo delT Ahbaco , 
ci afficura , a ver' egli toccato con mano, 
nell' ammaeftrare la gioventu , che quelli i 
quali cominciavano dal computare fopra 1' 
Abbaco , divenivano pofcia piíi prodi, ed ef-
pcrti nei conti , di quel l i , che principiavano 
colle figure . Wolj. LeíTic. Mattcm. p. 171. 
Voc. Ar i tm . 

L 'Ar t e del computare per mezzo dei lV^-
baco , forma una Spczie d' Aritmética det-
ta Qalcolatória , o fia Logiflica per cálculos, 
e dai Franzefi , la Logiftique par jettons. 
Vien queda da Herigon nel Corío Matte-
matico P, j . p . 125. c dal Dechales nel Mund. 
Mathem. t. 1. pag. 412. e íeg. Veggafi i l 
Wolfio lib. cit. p. 170, 

I n varié guife 1' Abbaco viene ordinato 9 
e difpofto : quello, che é fpezialmente ufato 
m Europa , ü fa con tirare qualfivoglia nu
mero di linee paralelle a piacimento ad una 
data diftanza V una dall' altra , eguale al 
doppio diámetro di un calcólo , o contó . 
Quivi un fegno collocato nel la prima, e nell* 
ultima linca fignifica x.; neÜa feconda 10. 
neüa terza 100. , nella quarta 1000. j nel la 
quinta 10000. j e cosí del rimanente. Ne-
gli fpazj ira le linee? le figure medeOmc fi-
gnificano la meta di quello, che íignifícano 
nella vicina linca fupcriore : a cagion d' e-
fempio, nello ípazio fra la prima , e la fe
conda linea , 5. j fra la feconda, e la terza, 
50. \ fra la terza , e la quarta, 500.; e cosí 
del rimanente , Jn que fia guiía i computi 
fopra F Abbaco nella figura fottopoíla fanno 
la fomma di 37392, E'anche Y Abbaco di-
vifo traíverfalmente in arcóle, dal quale cer-
tamente fono fatte le fottrazioni. Wolf. Lex, 

p. 171. e íeg. 

A B B 
10000. 

1000. 

100. 

10. 
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•09 • 

o 

T. -
L ' ABBACO dei Greci a/?^ , o fia una 

tavoletta da far cont i , era un telaio bislun-
go , in cui erano incaftrati parecthi fili di 
rame , o d' ottone paralelli infra di loro , 
montati con cgual numero di pallottoline d' 
avorio, íimili a quelle d' un vezzo da don-
na . Colla ordinata difpofízionc di quefte 
pallottoline, diüinguendo i numeri dentro a 
differenti claíTr , ed offervando le relazioni 
del piü alto al piu baífo, o del piu baíToal 
pib alto , veniva agevolmente a formaríl 
qualfivoglia fpezie di computo . Mabudel. 
lüor . Acad. Real Infcr. tom. 3. p. 39®. 

Molto fimigliante a quello dei Greci fi 
era 1' Abbaco dei Romani , falvo che nel 
Romano in luogo delle lamelle , o fili di 
rame, e delle pallottoline divifate, noi tro-
vi amo , che cranvi accomodatc varié file di 
fpiHi , che produccvano lo fleíío effetto . 
Cib ícrivono parecchi Auto r i : ma con tutte 
le loro defcrizioni noi ne avremmo avuto 
un' idea molto ofcura , fe trovata non ne 
aveíTimo nei marmi antichi la figura. Que-
fta ci venne pofta fotto gli occhi dallo Scot-
í o , dal Grutero , dal Velíero, e dal Pigno-
rio . Nodor. Cicer. I . 1. c. 6, Infcr, veter. 
p. 228. Opp. p. 422, 819. e 842. De fervis 
p. 340. Fabric. Bibl , Antiq, cap. 16. §. 15. 
Veggafene la figura nelle Tranfazioni Filo-
fofiche numero 180. 

L ' ABBACO dei Chinefi , alia foggia di 
quello dei Greci , vien formato di parecchi 
ordini di pallottoline infilzate in fili di ra
me , o d' ottone , tirate dalla cima al fondo , 
o bafe de 11' iñrumento , e divife nel mezzo 
con linee trafverfali da un lato all' a i tro : ora 
nella corda fuperiore cadaun filo ha due pal
lottoline , ciafcheduna delle quali vien con-
teggiata per cinque ; e nell' ultima corda , 
Cgni filo ha cinque pallottoline di differente 
valore; avvegnaché la prima fi comeggi per 
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l i , la feconda vaglia 10. la terza importi 
IOO . , ec. come preíío di n o i . Si aggiunga, 
che in vece di quattroSpilli per figura nell' 
Abbaco Romano, i l Chinefe ha cinque pal-
lottoline, da! che pare , che fí argomenti, 
che quefto fine veniííe propoüo per una duo
décima progrefifione , come i l Romano lo era 
per una .dfcima . Noi abbiamo due diverfe 
figure , e defcrizioni infierne óell' Abbaco 
Chinefe, una íbmminiñrataci dal Padre Mar-
tini , che ha dimorato parecchi anni nella 
China, Fajtra dal Dottor Hook , tratta dai 
Dizionarío Chinefe della Lingu'a cii Corte . 
Veggafi Martin.- Sink Hi f l . Dec. z. 1. i . p. 27* 

ABBASSAMENTO , neli 'Arte del di-
ftillare fervonfi di quefta voce per efpnmere 
la depreííkme , o diminuimento di forza di 
qualíivoglia liquore fpiritofo, col meícolarvi 
dell' acqua. H faggio, ed i l buen pregio di 
quefíi hquori vi en fiífato in eífi in rapporto 
ad una certa forza detta prova. A llora que-
fla forza fi diftingue , quando agitati in un' 
ampolla, o verfaú da una proporzionata a¡-
tezza dentro un criílallo , ritengono- per 
quaiche tratto di tempo una certa íchiuma 5 
od una corona di vefeichette. In quefto gra
do confifte o lo fpirito per la meta in circa 
puro, o lo fpirito totalmente infiaramabiie, 
€ mezz' acqua ; e fe qualunque fpirito, si fo-
reftiero , che noñrale, viene eípofto per eñer 
venduto , ed é fperimemato non reggere alia 
prova diviíata , ftentera chiccheffia a com
prarlo , fino a che non venga di bel nuovo 
diítiJlato, e ridotto alia divifata forza : e fe 
ha una forza di quefta maggiore , fuole d1 
ordinario il proprietario di quello aggiugnervi 
quella quantita d' acqua , che lo riduca al 
divifíto faggio. Simiglianteaggiunta dacqua, 
per deprimere , o fcemare la forza , é quella , 
che vien detta ALbaffamento degli fpi r i t i . La 
gente accertata der buoni , in vece di prov-
vedejfi di fpiriti di qualfivogiia forza , com-
prera certamente quelli , che ftati faranno 
nella guifa divifata , e colla detta prova di 
forza ahbaffati , facendofi a credere percib , 
che abbiano i gradi tutti di forza .. Ma i l 
piíi de1 compraron non s' internera in que-
ü o : fa perb di meftieri , che per effi fie no 
ftati tutti abbaffati . Saggm momo alia D i -
fiillazwne del Signor Shaws. 

V i ha altresí un altra foggia dv abbaffa-
niento praticara da chi rivende al popólo i di
vinal i fpi rito fi iiquori y e quefta fi é i l ridur-
W\ piíi baffi del Saggio dv prova * G i l com-
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prano coñoro á\prova ̂  e pofeia avvantag*--
giano di loverchxo, abbajjandoglí vie mag^ 
giormente , con aggiugnervi un' ottavo d'ac-
qua di piíi. La quantita dello fpirito é quel
la , che gü fa regolare nell'aggiugnervi, che 
fanno, F acqua ; e chiunque ha l'arte di far 
cib , fenza diftruggere la poc' anzi accennata 
prova della corona di vefeichette, lo che age-
volmente puo ottenerfi coll' aggiugnervi al
cona foftanza , la quale dia alie partí dello 
fpirito una maggiore tenacita, egli inganne-
rá tutti quelli, i quali fi acquietano , e fi-
danfi di queña prova fola , che é fomma-
mente a cuore a tutti coloro , che nel ne-
gozio degli fpiriti fono intereflati . Una fi-
migliante aggiunía d' acqua , come di un' Ot
tavo , rende lo fpirito píü delicato al güilo, 
e piu refrigerante, e lo fara preferiré ai I i 
quori fpiritoíi piüfort i , che fono piü urtan-
t i , e piu focofi . Ma fe gli fpiriti in queda 
foggia abbaffati , non fono tollerabilmente 
chjari, o che non poflano confervarí ingui* 
fa, che reggano alia prova ^ la giunta dell1 
acqua fcatena la coefione dell' olio , la qual 
cofa viene a rendere i l liquore fpiritofo di 
color di latte , e lafeia in bocea un fapore 
difguftofifilmo 

I I vero modo di giudicare de^lí fpiriti , 
che non fieno, cioé, in quefta guifa abbaf
fat i , o fcemati della lor forza,Ti é l'efami-
nargli coll' occhio , e colla lingua , ed in 
comprando una quantita di fpiriti di buona 
prova, 11 dovranno fempre fcieglere chiari 
fo t t i l i , e iucidi, e che facciano un5 abbon-
dante corona di vefeichette ben larghe in 
agitandogli , ed altresí , che abbiano una 
fenfazione di gufto mórbido, ed uniforme , 
e non un fapore alcalino , acido, focofo, o 
che duri un pezzo in bocea j ma che lafci 
todo la lingua . 

A B B L A T I V O . La qoeftione intorno alP 
Abblativo de'Greci é (lata i l foggetto d'una 
famofa guerra letteraria fra due Gramaticí 
di grido grande, i l Fofch'moed WCrufw; 
i l primo d' effi volendolo ad ogni cofío , e 
i'altro negandone la realita , A i di* noflri 
non é peranche la lite pieriamente decifa : 
avvegnaché il Sanzio, e quei di Porto Reale 
s'appiglino alia parte, che lo vuole, i l Pe-
rizonio per lo contrario a quella s' uní fe e , 
che lo efclude . La principal ragione , che 
adduce i l Sanzio , fi é , che aífai fíate i 
Romani Scrittori ufa-rono d' uniré Greche 
voci con ^el le prepofizionl , che reggon» 

V A 2. 
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V Abblatlvo , appunto come con i noml * 
che reggono i l cafo medefimo. A queíb i l 
Perizonio rifponde , che gli antichi Latini 
non avevano neppur' effi abblativo , raa in 
luego di quello, non altramente che i Gre-
c i} fervironfi del Dativo} fino a tanto che 
formarono finalmente un' Abblativo retto dal
le propofizioni, le quali collocate non ave-
vano innanzi ai Dativo: che primieramente 
i due caíl hanno fempre una terminazione 
mnedefima } come hanno praticato in molti 
Efempj ; ma che cib praticavano íoltanto 
dopo certe date Voci . Non efler maravi-
glia adunque , che i Latini unillero alcuna 
fiata que lie propofizioni , che reggono un' 
Abblativo, od un nome núVAbblativo , con 
i Greci Dativi , dacché in origine erano la 
cofa (kffa j e dacché i l Dativo Greco produce 
1' eñetto medefimo , che VAbblativo Latino . 
Demonftratio , Grecos non car ere Ablativo . 
Argent. 1586. m 4.. Antiftrigilis cum refuta-
tione demonflrat. Ablativi Grtfcorum . Argent. 
1580. in 8. In Minerva. Edit. Perizon. p. 
26. Abreg. de la Nouvelle Methode Grec-
que cap. 2. Not. ad SanéL loe. cit. Le Clerc 
Biblioteque Univ. tom. 5. p. 303.e feg. 

A B B R A C C I A T A . Non s'accordano gli 
Antiquarj nell'aíferire, in che propriamente 
confifteíTe i ' Abbraeciata , od Abbraciamento. 
Cib , che viene generalmente fuppofto , íi 
é ? che foífe rAbbraccio, ovvero il_ bacio , 
che davano aníicamente i Principi ai no-
velll Cavalieri, come in contraífegno di lo
ro affezione. Donde ebbe a formarfi la vo-
ce Inglefe ^co/^íie 5 Abbraeciata , fignifican-
íe l ' unione delle braccia intorno al eolio . 
Unn Scrittore d' acutiííima penetrazione in-
clinerebbe piuttofto a credere , che queüa 
foífe una leggiera percoíía data ful eolio nel-
ía fieíía occafione. Pare , che i l Fauchet fi 
faccia a concillare le divifate due opinionl. 
íuppone egli , che foífe un bacio, raa che 
infierne con eífo bacio unita vi foífe una 
ieggiera pereoífa fopra una guancia: Percuo-
tendo loro gentilmente la guancia j cosí 
cfprimefi. Nuli 'altro eífendo fimigliante ce
remonia , che un' imjtazione di quella da i 
Komani praticata nella mancipazione dei 
loro Schiavi, nelía quale é gia noto , che 
dato veniva uno fchiafífo. (Skinner , Et im. 
voc. antic. alia Voce Cafenew. Origr Fran. 
Colomb. Theat. d? Hannover Aubert. ap. Ri -
chel. in Voc. ) Veggafi Y Articolo \Manu-
mijfione Cj/cl. 
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L'ABBRÁCCIATA , é antlca an24chenbj e 

pub prenderfi in due fenfi. Scrive Gregorio 
deTours, come i Re di Francia, quafi quei 
della prima Stirpe , in conferendo V áureo 
pendaglio guerricro , baciavano i Cavalieri 
nella guancia fíniílra . Per T Accollata , o 
pereoífa ci aííicura Giovanni di Salisbury , 
che era in ufo preífo gli Antichi Norman-
ni ; e che con tal rito Guglielmo i l Gon-
quifiatore conferí la Dignita di Cavaliere al 
fuo Figliolo Enrigo. 

Finalmente, che veniva conferito con uno 
fchiaffo . Cosí Lamberto ^r¿/e«/e , deferiven
do la Ceremonia, colla quale Baldric Con
té di Guiñes ñato era creato Cavaliere da 
Tommaío Becketto, dice: eidem Cowiti in 
fignum Mi l i t i a , gladium lateri, & colatio 
fu i militis pedihus aptavit , & alapam eolio 
ejus inf l ix i t . (puerto perb venne in progref-
fo di tempo cangiato in una piattonata, che 
davafi colla Spada nuda fulla fpalla del Ca
valiere -

I I Salmonet , e dopo di luí i Continua-
tori del Moreri , fanno parola diun'Ordine 
d' Inghi!térra , detto de' Cavalieri dell '^c-
collata , cosí appellati dalla Ceremonia di 
loro creaíione . L'ordine , che vienvi addita-
to é quello de' Cavalieri Aurati , Equites 
Aurati . Queda denominazione pero preífo 
dinoi noné altramente di prefente conofeiuta. 

A B D O M E . Non convengono gli Auto-
r i , quale delle parti deretane fia incluía 
nell' Abdome , che alcuni riftringono única
mente alia parte antericre. I I Keil manife-
ftamente fi contradice , eícludendo in un 
luogo i l dorio , ed in un1 altro ponendolo 
mentre chiamalo parte Abdome. Dizio-
nario. Gl i Scrittori fono rifpetto a cib fem
pre pib difettofi . Alcuni di loro ci preíen-
taño l ' Abdome per una parte foltanto del 
baífo ventre ; altri piu efpreífamente chia-
manlo parte efterna j per lo che noi ci fac-
ciamo a credere, che eíTi intender vogliano 
gl' integumenti deW Abdome . ( Cafl. Lex. 
Med. p> 2. K e i l Comp. Anat. p. 7. 8. Da-
net D i c i Lat. p. 7. Richelet tom. 1. p. 5. 
Col. 1. Trev. Di6l. Univ. tom. 1. p. 24.) 

Le Malattie deW Abdome fono , Infiam-
roazioni , Abíceíli , Scirri , Durezze , En-
fiagioni jConvulf ioni , e í imiglianti. Quin-
di T Abdome , diviene la fede di parecchie 
operazioni , come perforamenti , cuciture , 
fezioni, e íimiglianti. 

Le fevite deW Abdome ¿ od intaccano gl' in-
tegu. 
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tcgumenti comuni, t ¿ i mufcoli, ovycro fono 
intérnate fin per entro la cavita á m M d o m e . 
Le ferite di tal natura vengono efaminate , 
o coirocchio, paffando la tenía , ovveroper 
via d1 injezioni d' acqua calda Se T acqua 
non trova intoppo , íiamo ficuri, che la fe-
rita é profonda j fe 1'acqua rifalta indietro, 
e che la tenta non paffi oltre, ra a incontri 
del!'oftacolo , V e d ó m e allora non é intie-
ramente fcoperto. 

Quelle ferite , le quali non penetrano la 
cavita áéV Abdome , o fi trovano nei foli 
integumenti comuni, od i mufcoli fono di-
vifi fino al peritoneo . I I primo di quefti 
cafi efige picciola cura, fendo quella foltanto 
una leggiera ferita comune 5 ma i l fecondo 
é aííai pericolofo , perché gl' inteííini fono 
fpeíTiffime volte viciniíTimi alia ferita . Se 
la ferita é larga, ricercafi nelChirurgo fom-
ma perizia , maffimamente fe la ferita é 
fatta a traverfo , ed abbia un' obliqua dire-
zione ; avvegnaché neceífaria íia in quefío 
cafo la cucitura , per tenere infierne unite 
Je labbra della ferita . 

Prefe avendo queñe pncauzioni , di con-
fervare fpezialmente nella fituazione loro 
propria gl' inteftini, ed i l peritoneo , la fe-
rita é curabile coi balfami da ferite j e con 
un' impiaftro adefivo . Fa pero di mefiien , 
che i l paziente uíi un' cfatta dieta , che fliafi 
in una total quiete, e che i l fuo uentre fia 
mantenuto fciolto . Nel le ferite áúVAbdome, 
che penetrano la cavita di quello , dee fo-
pratcutto i l Chirurgo efaminare con eílrema 
díligenza , quali di tutte le parti fue com-
ponenti fieno dalla ferita intaccatc. Si tro
vera , non eíferquefio i l cafo, fe non vi é 
gran debolezza , foverchia cmoragia , dolor 
grave, febbre, ec.Se pub giacerfi i l pazien
te , e ftarfi coricato dalla parte offefa , fe 
non vi é fcarico di chilo, di fíele, d'efcre-
menti , o d'orina: fe venendovi fatte delle 
iniezioni di latte tepido, ritorni quefto íen-
za la menomaalterazione del fuo colore: fe 
1'introduzion, deíla tenta non ha cagionato 
íenfo di dolore moho acuto : e finalmente 
fe non vi é vomito, boccate difangue, fo-
verchio fcarico di fecce , o d' orina, né dura 
enfiagione di ventre. Nelle Tranfazioni F i -
lofofiche abbiamo 1* iftoria della grandezza 
aífai ílraordinaria ¿tVCAbdome di una giova-
ne Donna , che era divenuta idropica per 
la mancanza di un'arnione. La circonferen-
za era fei piedi, e quattro pollici i e dalla 
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cartilágine Xifoide air oífo pube interno a 
quattro piedi. Phil. tranf. num. 482. feft. 2. 
No i abbiamo alcune oííervazioni intorno ai 
tumori idropici dell' Abdome nei Saggj di 
Medicina d' Edimburgo . Volume 5. art. 9. 

ABISSO Lrefiftenza diun '^z/Jo , o íia 
ricettacolo d' acque fotterranee , vien negata 
dal Carnerario, e voluta con ogni afifeveran-
za dal Dottor Woodvvard principalmente per 
due ragioni , la prima cavata^ dali' immenfa 
quantita d' acque , che copriroBp la Terra 
nel tempo del Diluvio ; la feconda dalla 
confiderazione de Tremuoti , cui egli fi ftu-
dia di provare, eífercagionati dalla violen-
za delle acque di queflo Aiiffo . Una gran 
parte del terrefire globo é ftato aííai fíate 
fcoífo nel momento medefímo ; dal che ar-
gomenta, che le acque, le quali ne fon la 
cagione , venivano a un tempo fieífo ad 
agitarfi con quella porzione di globo . V i 
fono fimiglianti prove di Tremuoti univer-
fa l i , che moftrano , eífere flato neceííario 
che fi foffeagitato tulto l ' ^ i / Jo j avvegnaché 
fia giuoco forza , che un'eífetto cosí genérale, 
flato fia prodotto da una caufa genérale; e 
che altra caufa eífer non pub , fe non fe 
VAbiJfo fotíerraneo. (Cízwerar. Diííert. Tau-
rin. a£l. erud. fupp. tom. 6. p. 24. v." W.ood-
vaard nat. hiíl. tellur. illufir. Jour. des f?av. 
tom. 58. p. ^93. Memor. of Liter. t. 8. pag. 
101. leg. Mem. of Liter. t. 8. p. 104.) 

Queño Abiffo non é cofa di picciol mo
mento : concioffiaché íuppofta l ' efiflenza di 
quello, vengoníi a fpiegare parecchi fenome-
ni fommamente difíicili ; come a cagion 
d' efempio, 1' origine dei Fonti , e dei Fiu-
m i ; i l livello confervato nella fuperficie di 
diíferenti Mari 9 e come non trafcendano , 
o foverchino le loro fpiagge . Agli effluvj 
tramandati da queílo Abiffo , alcuni fimi-
gliantemcnte attribuifcono le diveríld tutte 
delle difpofizioni dell'aria, ed i cambiamentí 
della nofira atmosfera i e quel , che é di 
maggior momento , T origine di cadaun ge
nere di cofe , che nafeono fulla Terra , o 
nelle fuperficie di quella . I I Dottor Wood-
ward ha compoílo una Lettera appoíla fopra 
-1' economía di quefto grande Abijfo nafeofo 
dentro alie vifeere della Terra , e fopra la 
perpetua comunicazione, che paífa infra eífo, 
e 1'Atmosfera . I I Ray , ed altri Scrittori 
si antichi , che moderni , fuppongono una 
comunicazione fra i l Mar Cafpio, e l'Ocea-
n o , per via di un'Abij]o fotterraneo; ed a 

que-
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quefto atíribulfcono, che i l Mar Cafpio «on 
efce del proprio álveo , non oftante i l nu
mero grande di Fiumi ampiffimi , che nel 
fuo feno rlcsve , de' quali i l Kempfero ne 
novera interno a cinquanta nel tratto di 
feífanta miglia. Ma non poíTon' elleno forfe 
le quotidiane evaporazioni bañare a mante
ner vi un livello ? ( Holloway , Int . to Wood-
ward's natur, Hift. of Earth. M I . Erudit. 
1727. pag. 313. Ray. Phyf. Teol. Pix. 2. c. 
2. p. 7¿. Kempf. Amoen. Exot. F. 2. R. 1. 

í . pag. 256.) 
A B I T O . I varj abi t i , e veftimenti, che 

i l piu della gente porta indoffo , fono per 
inavvertenza, e difattenzione , d'ordmario la 
cagíone frequente d' infauíVuTime malattie . 
I I Signor Winslow nelle Memorie ¿eli' Ae-
eademia Reale di Parigi, ha oííervato, co
me per rapporto ad effi in afiTai occafioni 
é neceííaria fomma attenzione , e cura , tan
to piü , che íuppoño víen cib articolo di 
lie ve importanza ; e porge egli a un tempo 
fleíTo, molte ragioni del trifti eífetti da una 
tal cofa cagionati . Han no gíi Antichi of-
fervato i diíordini di molte parti de' vefti-
menti , e da noi vien confermato da quo
tidiane oííervazioni, che molti malori , che 
íoffron le Donne, hanno únicamente origi-
ne dallo ftarfi intirizzite , e foverchio ferra
re dai buíU impizzati d' oífa di balena , e 
che parecchi feoncerti deüe vifeere del bafío 
ventre, ai quali ellenox fono foggette , di-
pendono da!i' ailacciaríí , che fanno troppo 
ürette ; e cío aífai fíate non reca foltanto 
confeguenze dannofe alie medeíime, ma fo
no a!tres! aífai fovente la raorte dei bara-
boüni , che portano nel ventre. Le corvar
te , faíce , colletti, ed altre cofe íimiglianti, 
colle quali gli uomini cuoproníi i l eolio 
fono (late non di irado la fola cagione di 
malí orribil if l imi, e crudeli fopraggiunti al
ia- teda , aglt occhi , ed al petto r come , a 
cagion d'efempio, íbrdita, vertigini, fveni-
menti emoragie di fangue dal nafo ofti-
natiífjme > fono le fpeffe confeguenze d' ufo 
fomigliante : e fendo la gente rico ría al coa-
fulto de' Medici , e per 1' ajuto infierne di 
quelli in cafi fimiglianti , hanno. fperimen-
tati inutili i rimedj ed argomenti tutti y úni
camente per non aver quelli rinvenuta la 
cagione di loro infermita : quando la cura 
fofle fatta , liceo me é ftata Jatta fovente , 
lenza ricorrere ad alcun medicamento , ma 
coa laíciar I ' ufo únicamente di quefti non 
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naturall ílrettori del eolio , che ftati ne fo
no la cagione , come quelli , che non la-
feiano libero i l circolo, e regreífo nelle ve
ne jugulari al fangue , che é afcefo nelia 
teña , fenza impedimento per mezzo delle 
arterie carotidi r allora , io dico , la cura fara 
certa . Aggiunge a queñe relazioni i l Signor 
Cruger, che un certo Ufiziale nell' Efercito 
del Re di Danimarca , comandava ai fuoi 
foldati di tener fempre bene ñretti al eolio 
i loro colletti , e di legaríi i loro calzari 
aííai ñrettamente fotto le ginocchia ; che 
per íimigliante guifa comparfi farebbono maí 
fempre fioridi , e rubicondi in volto , e di 
gamba bella, e ben natrita , di maniera che 
quefti foldati comparivano fempremai ga-
gliardi, robuñi, ben nut r i t i , íanillirai. Ma 
la confeguenza di cib fi fu , che non andb 
guari , che tmta quella bella e brava gente 
trovoffi feoncertata tutta nelia Sanita ia una 
guifa aífai ftrana , avvegnaché niuno d' eíH 
vi fu che rifan a r poteííe totalmente per via 
della comune medicatura > e numero grande 
fi morirono, dopo aver' uíato i mezzi tutti 
si interni , che eñerní dalla Medicina fug-
geriti , che fperi menta ti fu ron o tutti fenza 
effetto . Le loro maiactie parevano una pú
trida infezione feorbutica > e que ña non ap-
pariva tale foltanto eñernamente ; ma tro-
vavaíi altresi putrefatto 1' umore delle partí7 
interne , teccandofi cib con mano nel fare 
le fezioni dei loro cada veri , fubito che eran 
morti . Que ño é innegabile , che fe proce
de va tal íiniñro effetto únicamente dalle 
ñrette legatur;, ch'eglino fi facevano fecon-
do l'ordine del Comandante loro intorno al 

' callof e fotto le ginocchia, farebbero certa-
mente riíanati eolio slacciarfi, e colTabban-
donare del tutto quelli ñrettori e di vero 
cofa fomigliante é prima ñata provata negli 
animali bruti , come nei vitelli , nelle peco-
re, e íimiglianti , i quali feudo ña t i legati 
ñrettamente nelle gambe ec. vi fi é oííerva
to di tai legature effetto cosí grande, e cosí 
ñ r ano , che appena crederebbefi tanto ; co
me una total» veementiíiiraa alterazione di 
taita la maña del fangue , infermargli , e 
render fimigliantememe le loro carnímalfa-
ne , ed inabili anche a muoverfí. Memorie 
delí' Accad. delle Scienze di Parigi 1740. 
Ha oííervato i l Signor Winslow, che i va
rj movimenti delle oífa del piede , i quali 
nello ñato loro naturale fono agiliífimi , e 
fommamente fnelii, flecóme é ñato eviden

te mena-
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temente rilevato nei bambini, che íbglionfi 
faíciare ñrettamente s enferfi afíatto indeboh-
t i nel crefcere a cagione dell'improprio fo-
verchio rtringergli nelle faíce, che fanno le 
balie . Quefto íoverchio ftringergli , che le 
balie fanno, o le Madr i , cangia totalmente 
la naturale conformazione delle oíía di tutta 
ía gamba , e del piede ; fíceome a noi la 
impropria ftringiíura delle nuove fcarpe ren
de i i piede níevato , ed arcato , ed inca-
pace d' efler fpiaoato per la ragione dell' 
uniona non naturale , e delí' sncilofi che 
1' impegna fra le olfa i ne é difibmigliante 
cib, che accade alie vertebre , o nodi, che 
fi offervano nel Popólo , che fono gibbofi . 
Per cagione di fcarpe si fatte 1' cftremiík 
dell'oífo calcis, al quale é attaccato i l ten-
dine Achille i vien fempre innalzata in fog-
gia non naturale , e la parte anteriore del 
piede per lo contrario é molto piu depreiTa 
ed abbaíTata di quello , che effer dovrebbe 
naturalmente . La eonfeguenza di quefto fi 
é , che i rnuícoü , che cuoprono la parte 
pofteriore del piede , che ferve per T attac-
camenro del ten Jine a diflendere i l piede me<-
defimo , fono in un continuo non naturale 
ñato di contrazione, mentre i mufcolidella 
parte anteriore del piede , 1' ufizio dei quali 
fi é i l tener i l piede inclinato, fono per lo 
contrario tenuti in un fíraigliante non na
turale flato di slungamento , e diíkníione . 
A queda fola cagione fi dee aferivere , i l 
vederfi da noi delle donne capaci di calar 
giü d' una eminenza, o per qualfivoglia pen
dió , fenza grande ñ e n t o , dove per lo con
trario nel falire una qualche erta le bre 
fcarpe alte di tacco leimpedifcono, néflono 
buone, per cosí dirc , che per camminarc 
in piaña tér ra ; eííendo Teítremita del piede 
fokanto elevata in guifa , che lo porta in 

j un livello che é oppofto alia non naturale 
pofizione del tacco. Le Donne, che calza-
no fcarpe di quefta foggia , trovanfi altrcsi 
molto imbarazzate, equafi incite a carnmi-
nare per un qualche tempo , quantunque i l 
cammino loro íia in piaña térra , e maffi-
marnente , fe vengono obbiigate a cammi-
nare fpeditamente . Non poííono elleno poi 
in verun contó faltare con quella franchez-
23, ed agüita , che farebbono , fe aveífero 
i n piede delle fcarpe col tacco pih baíío . 
La ragione di quefto fi é , che nella fpecie 
umana , non altramente che negli uccelli , 
e negli a ai mal i brut i , i'azione del faltare 
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viene efeguita per un fubitaneo sforzó fatto 
fopra la parte deretana dell' oíío calcis > per 
mezzo dell'azione di quei mufeoli, ai quali 
é attaccato i i maggior tendine . Le fcarpe 
col tacco bafíb non fono in verun contó 
foggette ad alcuno di fimiglianti difordini , 
ma agevolano per lo contrario tutti i natu-
rali movimenti dei piedi, íiccor^ie ne abbia-
mo quotidiane innumerabili prove nella gen
te di lavoro, nei portantini , nei facchini , 
e nelle altre fomiglianti períone del minuto 
popólo affaticantefi ; e gli zoccoli di legno 
che porta in piedi la piu baila claífe del 
popólo in Francia , non oftante i l loro pe
lo , e la loro infieffibilita , non prevengono 
tanto i propr; movimenti dei mufeoli, l'ufi-
zio de'quali fi é i l muovere i piedi . Per
ché , oltre la baífezza dei loro tacchi nelia 
parte di fotto fono rotondi , lo che com-
penfa in qualche guifa la loro infleffibilita , 
fervendo in luogo della vicendevole infleffio-
ne del piede in una parte delle dita di quel
lo , i'akra viene ad eífere i n camminando 
poco innalzata . 

Ma per tornare agí' incomodi dall' ufo 
delle Searpe di tacco alto cagionati 5 vi é 
un difordme ancora piü grave di quelli , 
che abbiamo divifati ; avvegnaché non fola-
mente i mufeoli del tendine Achilic , che 
fervono a muovere i l piede nel diftenderfi , 
che fa; ma i mufeoli anteriori altresi, che 
fervono al diftenderfi delle dita/, trovanfi , 
a cagione dell' alrezza dtflle /Scarpe , che 
gli veftono, íempre in uñé flato non natu
rale \ e non folameníe i mufeoli anteriori, 
ene fervono alia plegatura del piede \ ma i 
mufeoli pofteriori eziandio , che fervono 
alia plegatura delle dita , fono a un tempo 
íkífo , a cagione della di vi ¡ata altezza , 
tenuti forzatamente in uno ñato slungato , 
ed eftefo . Quefto non naturale continuo 
accorciamento d' alcuni dei mufeeli , e co
me slungamento non naturale di ahri d'effi , 
non pub a meno di non cagionare , o piu 
prefto , o pib tardi , una o maggiore , o 
minore indifpofizione de' loro vafi , come 
delle vene , e «elle arrerie , come de' vaíl 
linfatici , e dei nervi altresi ; né pub fimi-
giiante difordine fermarfi foitanto nelle partí 
aífette, ma per mezzo della ccraunicazione 
di querti vafi con quelli delle parti pib lon-
tane , prima con quelli dell' abdome , e 
delle viícere di quello , e cib , che é aífai 
peggior cofa , fimiglianti feoncerti di fankk 

ver-
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verranno attribuiti ad aííai dlfferentl caglo-
ni , ed intanto verranno medicati con que' 
r'unedj , i quali non Tolo non riufciranno 
proficui } ma in parecchi cafi nocevoli 
eziandio. Egli é indubitato , che i l lungo 
ufo fa íimiglianti non naturali lungamenti, 
ed accorciamenti de' mufcoli nelle Donne , 
come naturali ; di maniera che quelle fra 
effe , che ufe fono a calzare Scarpe di tal 
fatta, fperimenteranno difacconcio, e penofo 
eziandio i l camminare colle altre da quelle 
diííbmiglianti: ma noo é quefta una prova, 
che lo ñato non naturale , in cui vengono 
íenuti perpetuamente i mufcoli , non pofla 
aífai fíate etTer la cajgione occafionale di 
tuíti i remoti fconcerti poc' anzi additati , 
€ che finalmente molti d' eíTi poífono parer 
tali , che non abbiano rapporto alia vera 
loro originaria cagione P Memor. dell'Accad. 
delle fcíenze di Parigi, 1740. 

A B L A Q U E A T I O . PreíTo gli Scrittori 
Inglefi quefta voce é íinonima a Bar'mg , 
vale a diré, fmuover la térra intorno agí i 
alberi, V i fí feorge eífer preíío di loro un' 
operazione diverfa da quella » che i Latini 
dicevano Fojjxo, derivante per avventura da 
y afir i , o da [ubaraüo, ch' era uno fzappare 
^ flor di térra , né poteva arrivare a toe-
car le radici , Sdmas , Exercit. ad Solin. 
Tom. 1. p, 5 i é . 

Quedo fovrano Critico accagiona Rolino 
d' a ver confufo la operazione Rajlri , che é 
lo ftritplar , che fi fa delle zolle col ra-
ürello , colT Jíbhqueatto , ' che é un legge-
i-iíTimo fzappare a flor di térra , le quali 
eperazioni pare , che foíTero realmente di-
ve ríe : Aliud raflronm opus in agro , & 
h'mea , aliud ablaqueatio , Nulladimeno , 
al tro ve , egli íleflb lo vuol ílnonimo 5 e 
biafuna i l medeíimo Solino , perché gli di-
fíingue . Sic mam erravertt Solinus , qui 
rafires j & ablaqueatlonem difeemit, Id , ubi 
fupra, pag. 513, 

Pratieavafi dagli Antichi quefta Ablaquea-
z'itne in coltivando turti gli Alberi , e íin-
golar mente la Vite , e Y A Ibero producente 
la mirra . L ' iílrumento , di cui fervivanfi 
per un fimiglianíe lavoro , pare al Salma-
fi3 , che foffe i l raftrello : i l fine , ed ufo 
genérale di cib íi era, dipromuoverela fer-
t i l i t^ degli alberi fruttiferi , coll' efporre le 
radici di^quelli al fole, ed a ü ' a r i a , perché 
meglio v' jnfluiííero le loro quali ta , adac-
quandoli pofeia j e per tal guifa venivano 
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a compenfare lo sfruttamento di quelll j ed 
infierne a promuovere con prontezza la 
maturita dei loro frutti . Ma nell' Albero 
della mirra , fi dice , aver eglino avuto 
altre mire , vale a diré , di rinfrefeare le 
radici di quello , e per quefio mezzo , 
promuovere la produzione della fuá gomma. 
U n moderno agricoltore fperimenta utije 
quefta operazione per rimondare gli alberi 
dalle raale erbe , e radici adulterine , ed 
inlíeme per reprimere i l foverchio loro rigo-
glio . Le radici piu ampie , e non gia le 
fibre piíi fo t t i l i , fecondo i l parere ñeífo del 
Bradley , debbonfi fcuoprire . I I Dottor 
Tong prende 1' Ablaqueazione non altra-
mente , che T ufo di tagliare in croce , 
aíferendo effer buona alio ñeífo eíFetto , 
c ioé, come quella , che contribuifee d' aífai 
ad infinuar nutrimento nei piíi afeofi ripo-
fligli , e nei circoli delle radici non meno, 
che nelle parti piu folide , e nelle foglie j 
e per fimigliante guiía fomminiftrando quan-
tita maggiore di nutrimento al tronco , ed 
alie parti interne di quello , viene a por-
gerne altresi buona parte ai piu dilungatí 
ramufcdli degli ultirai anni , dei quali deb
bonfi fpezialmente afpettare i frutti .(i3// '». 
Hift . Nat. 1. 17. c. 39. Id. 1. 12. c. 33. 
lib. cit, pag. 510. Pitife. Lex. antiq. Tom, 
1. pag. 7. Diodor. Bibl. lib. 5. pag. 317. 
Evel Ter ra , pag. 309. Phil.Tranf. n. 46. 
pag. g i6 . I n Phil.Tranf, loe. c i t . ) . 

I I tempo dell' Ablaqueazione 15 é P Au-
tunno. Da un' antico Scrittore vien fiííata 
fimigliante operazione della Campagna in 
torno alia meta d' Ottobre , a motivo del 
benefizio delle piogge del Verno , e delle 
nevi . U n Bottanico morto non ha guari la 
fifia al me fe di Gennajo ( Curt. de Cult. 
Hort. ap. Pitife. ubi fupra . Bradl. D i f t . 
Botanic. in voc. Di f t . Ruft. Voc. Bar'mg.) 

A B L U Z I O N E . L ' Abluzione , come 
apparifee eífere ftata una delle piü antiche 
ceremonie, cosí era altreii d' efterna divo-
zione in sé ftefia. Mosé comandolla, adot-
taronía i Gent i l i , [a]ed i Maomettani, ed 
i feguaci di loro Religione, 1 hanno conti-
nuata : in quefta guifa hanno fermato i l 
piede fra molte Nazioni , e fonofi ftabilite 
raolte Religioni . I Sacerdoti Egiziani ave-
vano le loro abluzioni [ b ] diurne , e not-
tume; i Greci le loro afperfioni; [c] i Ro-
mani le loro luftrazioni , e lavande ; [á ] i 
Giudei i loro lavamenti di mani } e di 
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rVedi, M a^trui i loro Battefimi : [ / ] glí 
Antichi Criftiani le loro abluzhm avanti 
Ja Comunione, [ g ] ^ c ^ coftumano an
che al preíente i Preti della Chiefa Romana 
i-nnanzi la celebrazione della Mefia , ed 
alcuae volte anche dopo : [ ¿ ] i SirL , i 
Cofti , e íbmiglianti Popoli hanno le loro 
lavande nel Venerdi Santo : [ i ] i Turchi 
le loro grandi , e picciole abluztoni : [ k ] 
i loro Gafi ed i loro IVodau : i loro Amari) 
Tabarat, Gi'-ful, Abdefl , e fimiglianti. 

[ a ] V . Thomas . Meth. Etucl Poji, P, 5. 
/ . i . c. 16. p. 240. [ b ] Herod. ,/. 2. c, 37. 
[ c ] Pott. Árchxol. I . 2. £-.4. [ d ] Briíton 
de Form. I 1. p- ^.e f eq . [ t ] Struv. Jnt jq. 
Rom. c. 2. p. 292. [ f ] Pitifc. Xex. a n t . l . i . 
p. %. Lameier^ Lu/iraí.pajjim. Maimonid. 
ad Introit. in San8. a. 5. Mishna 11. 12. 
13. p. 169. Saurin. DIJJert, fopra i l Vecchio 
Tcjlamento Tom, 1. p. 464. Calmet D d i . 
Bibl . Tom. 5. p. 148. Barrov Expofit. Decaí. 
pag. 543. Van-Dale H i j i . Bapt. paffim. 
Blblioteque Choifie . Tom. 9. pag. 224. 
Bibl, Raif. Tom. 3. pag. 122. Bashuys. de 
Lavacr. & Lotlon. Hebrmtum paffim • 
Durant. de Ritib. Ecclef, l , 2. c. 28. Bingam. 
Orig. Ecclef. lib. 8. cap. 12. §. 15. c 23. 
Durant» [ h j loe. cit. [ i ] Calmet. loe. cit. 
[ k ] Turnef. Voy. de Lev. Lettr. 14. p. 41. 
Ricaut /?re/. y?«í. Otiom. Emph: l . 2. c 23. 

158. Reland. de Relig. Maomct. l . i . c . S . 
Le Brun Voy. de Levant preffo i l Giornale 
de'' Sapienti Tom. 58. p. 428. 

A B O R T I V O . FluíTo abortivo , Eluxus 
abortivus, viene alcuna fiata dagli Antichi 
ufato per lo íleíTo appunto , che fignifica 
la voce Aborto , feonciatura ec. , che é 
quanto diré 5 quando 1' embrione lafeia la 
íua préfa , e precipita fuor del fuo centro, 
( o ) I n queílofenfo viene íbmmamentc com-
mendata la pietra aquila , per arreftare i l 
fluíTo abortivo , parché la paziente tengafela 
ben legata al braccio: Subnexus fpem uteri 
áefendit a fluxibus abonivis. ( ¿ ) 

( a ) Salm. Exercit. Plin. p. 715. 1. D . 
Solin. Poly. hi / i . p. 67. B . veggafi la voce 
Eti te . 

PreíTo i Moderni Fifici vengono i flufíl 
abortivi comprefi nel genere delie Emoragie, 
e quefli fono da effi riíguardati come un 
fegno , che alcuna voita precede l'aborto : 
íebbene queíli fluífi altre volte fcoppiano 
nel!' atto medeíimo della efclufione del feto 

Suppl, Tom. 1. 

9 
immaturo. Junk, Conípe£\us Med. Tav. r \< 
pag. (5o. 

I n quefto fenfo uno Scrittore di eonto 
grande definiíce fimiglianti abortivi fluííi una 
ípexie d Emoragia uterina , che fuccede 
nelle Donne maritata ; allorché dopo la 
mancanza de' meftrui peí tratto di tre , o 
quattro mefi fucceífivi , nel qual tempo va 
loro alzandofi e erefeendo di circonferenza 
gradatamente 1' abdome , e dopo altri fegni 
della gravidanza , i l fatigue comincia ad 
"aprirfi la lirada dall' útero , da principio in 
picciola quantita , non altramente che nel 
mertrual corfo regó ¡are i nía indi a non 
moho fcaíurifoe fuori con empito grand-e , 
accompagnato da anfieta , da proporzionati 
sfinimenñ , ed alcuna fiata dallo íleffo aborto 
totale . Blaz. Spec. Pathol. Tab, 23. p. 125, 
La cagione di quedo fi é una violenta fepa-
razione delie fecondine dall' útero ; ( c ) la 
quale pub cífer cagionata da una veemente 
paffione interna , da qualche ftraordinario 
muovimento del corpo , da una caduta , 
da paura , o da fomigliante feoncerto 
I tuoni s i lampi , i liquori foverchio fo-
cofi , T ufo abbondante dei piedicamenti deo-
ñruenti , od i l belliconchio foverchio corto, 
fono alcuna fiata cagioni producenti F ubor-
ttva emoragia . { d ) Davent ( e ) Ar t . M i d -
wif. c. 33. pag. 160. Bohn. Diíf. de aborta 
íalub. app. Nov. Litter. Germán. 1708. p.104. 

A B O R T O . Gl i Antichi Greci Legisla-
tori Solone , e Licurgo proibirono queda 
pratica di proecurare 1' aborto. Se cib foffe, 
o non foífe permeflb dai Romani é flato 
aífai ventilato } e difputato da due dotti 
Giurifconíulti moderni. Certo fi é tuttavia 9 
che frequente era la pratica fra di loro, cul 
elíi chiamavano vi/ceribus vim inferre . { ^ ) 
Ma la quellione verte nel fapere, fe queña 
foffe una penalita prima del Regno degÚ 
Imperatori Severo, ed Antonino . I I Sign» 
Noodt foíliéne la negativa ; e vuole oltre 
a cib , che quelli due Sovrani dichiaras-
fero degno di pena un tale particolare fatto 
nel cafo prefente, cioé, qualora una Donna 
maritata proccuralfe d' abortire per efifer col 
marito corrucciata , vendicandofi per tal 
modo con defraudarlo della propria prole ; 
e cib per imperiale decreto punito veniva 
colT efiliarne la rea Donna per un dato 
tempo : Si qua prxgnans vim vifeerihus 

fuis intukriíne , inimico marito filium pro-

B crca~ 
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crearet , temporali exilio coerceatur . ( b ) 
Egli fteííb aggiunge , come non era vi , 
innanzi a Graziano, ed a Valerio , divieto 
genérale di pratica íbmigliante . N o i tro-
viamo preíío Cicerone una cIiiariíTima prova 
di cib , vale a diré d' una Dontu punita 
per íimigliante attentato; ( O ma era coflei 
di Miiefía, che era un Paefe, ¡1 quale non 
era foggetto alie Leggi dei Román i . i d ) 
I I Bynkershoeck pero nega afTeverantemente, 
che permeíío veniíTe impunemente ad una 
Dcnna 1' avvallare poculum abortionis; e la 
ragione , ch' ei porta fi é , che i l feto era 
di propríeta del marito, i l quale dichiaraío 
veniva dalle Leggi i l folo cuíiodc di quello; 
per prevenire , ch' egli non aveíTe i l carico 
d' allevare figliuoli, che non füííero vera
mente fuoi . Ma cib appartentre in verun 
contó non doveva , né rifguardar quelle 
Donne , che fíate foflero imprégnate da al-
t r i , che dai ¡oro mari t i . 

I I fundamento , fopra cui dicono fiíTarfi 
la permiíTione di íimigliante attentato , íi 
era , che i l Feto ratíenuto nell' útero , 
veniva non altramente confiderato , che 
una parte della madre , noverato come una 
delle fue proprie vifcere , fopra del quale ^ 
ella aveva la medefima autorita e dritto 
fleíío , che ful rimanente di fe medefima : 
inoltre , che tenuto non veniva, né ripu-
tato per un uomo , homo ; né come un 
vívente ; ma non altramente, che un puro 
vegetable: e che per confequente, i l delitío 
doveva riputaríi poco maggiore di quello , 
che uno faceíTe , fe toglieífe via le frutta 
da un' albero . Veggafi Giovenale Sat. 6. 
v. 500. Scnec. Coníolat. ad Helviam ma-
trem , cap. 16. 

Quefto Aurore citato in ultimo luogo ci 
rapprefenta come fpecial gloria d' Elvia , 
i l non aver ella , fíccome le altre Donne , 
i l cui principale iludió, e la cui única cura 
l i é i l confervare la loro avvenenza, e bel-
lezia , dirtrutto i l Feto nel proprio ventre . 
JSJunquam te fmunditatis tune quafi expro-
brarct xtatem , puduit : nunquam more alie-
namm 5 qulhus omnh commcndatio ex forma 
petitur , tumefcentem utcrum abfcondifti , 
quafi indecens onus , nec inter vi/cera tua 
conceptas fpes liberorum elifijii . 

( a ) Trifphonin. Ub. 39. D . de Pccnis, 
( b ) Cicero Orat. pro Cimnt. ( c ) Noodc , 
Julius Paulusj five de Partas Expofir. & 
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Nece . cap. 11. pag, 75. e feg. ( d ) Ltb, cit, 
pag. 77. ejuídem . Noodt, Refp, ad Bj/n-
kersk, in Bibl . Anc. Mod. Tom. iS, /». 575. 

1 primitivi Padri , Atenagora, ( e ) Ter-
tulliano , Minuzio Felice, ( / ) Agoftino , 
( ) ed altri , lodabümente declamarono 
centro ad un finrgliante attentato , come 
contro un' omicidio virtuale , o fia in po
tenza : Homícidii fejiinatio e/i , prohibere 
nafci , nec referí , natam quis eripiat ani-
mam •) an nafcen'em diflurbet . ( / ; ) Mol t i 
Concil; 1' ha ano altresi condannato . ( / ) 

( e ) Legat. pro Chrifl. pag. 398. (f)Petav. 
pag. g i . {g)Serm. ^.de Temp. apud Bartolo 
de Fuer per. ( h ) Tertull. Apolog. apud Noodt 
Jul . Paul. pag. 79. ( i ) Bingham Origin, 
EccleJ. I . i d . c. 10. §. 4. 

I n alcune Regioni i l procurar l ' aborto 
non folo vien tollerato , ma comandato 
eziandio dalle Leggi , come preílb i For-
mofiani , qualora noi dobbiam prellar fede 
al Signor Píalmanazar , i l quale narra , 
come ivi le Donne, quamunque maritate , 
non fono tenute per veramente atte alia 
buona generazione prima de' trentacinque 
anni di loro ctá . Quando trovanfi gravide 
innanzi a quedo tempo ftabiíito , fono for
zare ad abortire per sé íleífe , vale a diré , 
a proecuraríi effe fteífe V aborto : per cotai 
fine la SacercoteíTa ( avvegnaché nelle divi-
fate regioni fembra , che 1' Ufizio Sacer-
dotale fi addoffi únicamente alie Donne ) 
fi pone a calpeílar la paziente tanto ful 
ventre , fino che queña viene ad abortire . 
L ' Autore tefté citato , i l quale ci aííe-
rifee d' efier lungo tempo viífuto in co-
tefio Paefe , afferma d' aver conofeiuto 
delle Donne , che ben per quindici , e 
íedici vo'te difperduti avevano i loro partí 
m fimigüante maniera . Sit penes ipfura 
fides. I I modo di abortire artificialmente 
fta principalmente , e , quafi diíTi única
mente, in mano delle donne , e delle Le-
vatrici ; radiffime volte in potere dei Me
did , i quali in alcuni paefí non vengono 
ammeffi alia Profeífione , íe prima folen-
nemente giurato non hanno di non mai 
fomminiftrar quefto mtzzo alie Donne , od 
a chiccheífia . íppocrate avrebbe unito al 
giuramento, che non veniífe dato a tutti i 
Medid quel , che vien detto Peffus abortt-
vus. Sebbene ahrove egli da il proceífo fór
male j per cui procurb egli íleíío V Aborto 

d' una 



A B O 
d' una famcfca. 11 terapo opportuno per ot-
tener do dopo Y ingraviciamento , íl é per 
lo meno dentro Ü terzo, o quarro mefe di 
geftazione. La maniera di ndurlo a i effetto 
fi é ípezialgente q^eüa d' avvállare delle 
medicine catartiche, o fia purganti, e del-
]e cofe decíísuenn, ed aperítive . Gü Scrit-
tori Román' i dice1 an'o poculum abortionií, 
bevanda, íbiíd per abortire , che era prcíío 

loro aífai in ufo . GH eftemi violenti 
u r t i , fcoííe , e fimiglianti panorifeono alcu-
ne fíate lo Ík-Hb effetto , come , a cagion 
cT efempio , 11 faltar giu da una feggipla , 
preferitto da Ippocrate , gli oñinatí digiuni, 
e le veemend evacuazioni , fono ftate con 
aífai frequenza mefíe in ufo per 1' intento 
medefunó. Malgrado tutro ció afíai ^ fíate, le 
forze tinte dclla'Medicina fono nufeite vane 
per procurar V Aborto , per la ragione della 
corura/ione , che n3tura1mente tiene ñretta, 
e ierra ta la bocea del? útero , la quale fi é 
conofeiuto , e boccato con mano aver refi-
(tito , ed effefi mantenuta cosí chiufa , mal-
grado le febbri piü maligne, le ofHnatc dif-
íenterie 5 le falivazioni , e fimiglianti gra-
viíTimi malori ; malgrado i pib forti medi-
camenti aperienti , ed evacuanti ; malgrado 
gli olj diftillati di ginepro, di favina , e di 
ambra : malgrado le generofe prefe di cro
co di metalli , d' Artemifia , di M i r r a , di 
Mercurio, di fariña di mufehio terreílre , c 
di fimiglianti potenti fcecinci . Evndl. de 
H m . A nsl. pag. 84. AlbrcSl. Obi. 165. in 
Epbern. Acad. N . C. dec. 2. an. 8. p. 384. 
Barthol. Obf. 52. in Ephem. Acad. N . C. 
dec. 1. an. 1. Albr. loe. cit. Zacut. Lufttan. 
Praxis admir. Obf. 43. e feg. Zacut. Praxis 
Admir. Obf. i M . 

I I método affai fatale per íimigliante in-
traprefa fi é quello, del le puntare deU'Ute-
ro per mezzo d'acconcio iftrumento di pun
ta acuta , con tanta frequenza fra noi pratt-
cato, e nulla affatto noto agli antichi . I I 
S.'gnor Patin ci parla d' una Levatrice ira-
piccata per le canne della gola in Parigi , 
per aver uccifo un feto nel yentre d' una 
donna coll' introduzione d' uno ftiletto , o 
& a'íra fpe^ie di ferro puntato per la vagi
na fin dentro ali' orifizio dell' útero ; per 
qual mezzo ella venne a proecurare con fi-
curezza P aborto, raa con riufcita si funefla , 
che la Madre afTalita venne ben tofloda or-
rsbili convulfioni , per le c^usli le convenne 
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mi feramente moriré { q ) - Coílei ebbe , íen-
cio fotto la difamina de'Giudici Criminali , 
a confeífare , come ella a vea praticata con 
moltiííime altre per innanzi la cofa fleíTa, e 
fempremai con felice riufcita . L'eía noíira 
íkíía , edil mcdeíimo noftro paefe , ci fom-
miniftra un' efempio fomigliantiffimo , d'una 
donna , che non fono raolti anni era ufa di 
eff-truare un tale attentato qui preífo di 
noi per mezzo di un'agro. Noi abbiamo un 
pallo in Tertuliiano , dal quale fi r i leva 5 
come una cofa medefima ven i va praticata 
anche nei fuo tempo : Ej l etiam meato fp i -
culum , quo jugulatie ipfa dirisjtur caco la-
trocinto %f¿/3pu:0<páx.T-iv appellant, utique v i -
ventis infantis peremptorram ( r ) . Bifogna 
ceríamente che tale operazíone , confiderata 
F eftrema delicate/za del le parti , fia moho 
perkolofa . I I Brendelio ci da 1* iíloria di 
ció , che egli fleíTo oíTerv^ in Norimberga 
nel ¡714. in una Fanciulla , di cui egli fece 
la ftzione, la quale íi morí per un' opera-
zione, che fatta ella a ve va fopra fe fie lía : 
il eolio dtir útero vede va fi eílremamen-
te slargato , i vafi laceri , e raortifica-
ti , e T útero Üeíío infiammato , e putre-
fatto ec. 

( q ) Patin. t, 1. Lettr. 191. am. 1660. 
Tertull. de Anlm. c. 35. Edlt. Rigalt. pag. 
328. ErndI. lih. cit. pag. 85. ( r ) V. Erndl. 
ubi fupra pag. 87. Ephem. Acad. N . C. Obf. 
167.pag.s77" 

Prevenire P Aborto . Vedi Sconciatura . 
Noi c' imbattiamo fovente in molti cafi 

d' Aborti afíai anomali , che non fono nel 
fiftema Fifico compíefi , come di Aborti ac-
caduti nei Noviiunj , e nei Plenilunj ; di 
Aborti htmCi la ftrada per 1' ombilico, e per 
1' ano ; d' Aborti cagionati da veleno , dalla 
Manna ( w )4 da un bagno ( x ) , da un pu
gno , da vermi , da una pietra , dall' odor 
di ginepro , dal fumo della cervogia , da 
coftipazione, o da cofe íomiglianti : Aborti 
cagionati da epüeíTie [ 7 ] : Aborti fenza 
revacuazioni confeguenti i l parto , Locbiu 
appellate , accompagnati da mole , col
la retenzione delle fecondine \ con enfia-
gioni di tutto i l corpo , con diabete, o 
fia feioglimanto delf orine, e con fimiglian
ti malori . 

( u ) Ephem. Acad. N . C. dec. 1. an. 6. 
/ ';355' ( x ) ^ dec.z. an. 1. p. 305 . (7 ) ía* 
dtc, z. an, 1. pag, 230. e 292. 
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Ma e che diremo noi mai degli jibortt, fegut-

t i dalia bocea l Noi ne abbiamo delle prove da 
Scrittori di contó grande , e fomraamente r i -
putati , come da! Salmuth ( dal Bartoli-
m , (b) dal M^roldi , ( c ) dal Sachs , e da altri 
di non ai i ñor grido y di modo che non v i 
é luogo a duhitare della realita del fatto » 
Uno di fomiglianei abo-rti aíTai famofo della 

\Moglie di un Calzolaio , nferito dal Salmuth , 
é ftato vigoroíamente combattuto y e con-
ttro-vertito da Lodovico Kepplero, e con al-
írettanto vigore difefo , e comprovato dal 
Barroliui : alcana ifloria lo conforma y e 
c 6 con fupporre i 1 feto conceputo nello fto-
maco, pare che debba farci argomentare ef-
fer quefto addivenuto per un qualche abomi-
nabiie indegno commercio. avuto dal man
to colla moglie per akra via. { d ) I I Ma-
roldi ci íomrainiftra una ragione a c b rls* 
guardante aííai diverfa .• egii íuppone , che 
i l concepimento fiafi veramente formato neli' 
Utero ; ma in qual maniera poíía quindi 
eífer afcefo alio ftom'aco, egíi é un vero mi-
fiero ; avvegnaché fecondo Ta naturaie difpo-
fizicne deli' interne partí del corpo non vi 
é canale ,. o comunicazione fra quede due vi-
ícere, ú tero , e ftomaco, benché non man-
chino AuEori , che íí vadano immaginando 
i l contrario ; pretendendo queñi t a l i , che i l 
feto fia potuto afcendere dalle vene dtll'uíe-
xo alia vena cava , e quindi fia penctrato 
neilo ftomaco. ( e ) Simiglianie fiftema vie
ne pienamenie rigettato dal Maroldi, flecó
me anche l'altro del Bartolini , i l quale ci 
ammaeftra , che ftati eífer poíía no ulcera ti 
si lo íiomaco , che T útero , e,. che trovan-
doíi le divifate due viícere nelle donne pre-
gnanti Tuna all'altra attaccatc , ocontigue , 
i l Feto fia ñato dall1 una nell' altra sbahato. 
Viene adunque i l Maroldi a conchiudere, i l 
tutto dipendere dalla viziofa conformazione 
deir útero fleíío, cui egli fuppone, che ab-
bia uno íiraordinario orifizio , con un dut-
t o , o canale , che palíl dal fondo , c dalia 
bocea di quello fin per entro lo ftomaco , 
elfendofen^alcuna Rata oífervati di ftrutíura 
fomigliante nelle rane. 

( a ) Salmuth Cent. ?. O&fervat. 94. Bar-
thoh de infolh. Partus. Viis cap, 9. ( b ) E-
phem. Academ. ZV.C. Dec. 1. an. i.Obfervat. 
loS.pag.zi^efeg. ( c ) Ephem. Acad. N . C. 
dec, 1. an. \ . Obf. 109. Schol. pag. 221.6^ fe%. 
( d ) Bartho!. Jnatt. Rsform, p. 168. ( e ) Fom-
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dech, m L u m . i . pag, 244. Warolá. D/Jjert. ds 
Abortu per vomhum rejeüo , Ephem. Acad. 
N . C, ubi fupra pag. 209, & feq„ 

A B R A X A S . E' quelta una voce barbara 
dinotanre una forza, che preuede fopra tre-
cento ícífanta cinque altre , numero dei ̂ ior-
ni di un1 anno. Du Cang. Glofs. Grac, Add* 
pag. 5. iVlm. de Trev. Nov. 1703. pag. i z o . 
Caji. Lex. Med.pag. Abvaxas é una voce 
¿' ofeura origine, formara dagli antichl Ere-
tici , come lembrercbbe, per cagione di de-
licatezza : O ) vien iuppoiio effere técnica
mente ftata compofta di Lcttere Greche r 
confiderate non alíramente , che earatteri 
numeral! y acconciamente accomodandofi cic> 
al coftume dei Grtci r i qual i efprimono i 
numen loro per via deile lettere é d t ú f a 
beto^ i l valor delle quafi neila prefente vo
ce nieva cosí : A. 1. B» 2. R. 100. A . 1. 
%. 60. A . 1.. 2 200. le quali infierne uní-
te vengono a formare ú numero 365. La 
voce dagli Autori moderm é comunementc 
ferstta. Abrazas y benche alcuni Annchi con 
una corrqtta traipcilzione di lettere 2 , ed H» 
pee Abrafax , come ieggefi in tutti i Padri 
Greci ( ¿ ) non meno, che nelle Lapidi an-
tiche . I n vece di Abrafax Sant'Ireneo feri • 
ve Abraxas, ma la ragione puo- eífere, che 
ü Capitolo, in cui quefta voce s! incontra y 
efifte foltanto ícriíto in Latim j di modo 
che, febbens ¿ fcvitta in earatteri Greci, F* 
Ortografía é di Copift i , o Traduttori LatÑ 
n i . Gon tutta la verace eíattezza quefta ve
ce dovrebbe eífere fentta in earatteri Greci 
ABPACAB. -y di modo che prima , che gls 
inventori di quelia parlaííero quefto idioma , 
la voce non poteva importare i l numero 365. 
a llore he la feriflero in earatteri La t in i . Quin
di un error piu folenne in mol ti L i b r i , nei 
quali trovaíi la voce in carattere piu pic-
ciolo, o corfivo in rapporto al Sigma Gre
co y i l quale nelle Ifcriziora antiche avendo 
la figura fteffa, che i l C . Latino, viene af-
fai fíate dai Rcmani in vece di V.efpofio r 
e rilevato per C. • do; de Abracax per A -
brafax .: { c ) 

[ a ] Du Cange Gloff. Eat. Praf. pag-. 21., 
Rciman. H i j i . Voc. Lat, pa^. 67. [ b ] Barón» 
An». 120. « a o . Tom.z. App, [ c ] Trev. D i t h 
Univ. Tom. i 'pag. 3.8. 

A C A C I A . E5 quefto nclla Botánica i l no-
me d' una clafte d' alberi, i cui earatteri fo
no i fegusnti. 11 flore é d' una loia fogiia % 
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della forma d1 una fpezie d' imButo, e d'or-
dínario contiene un numero grande di fi'a-
menti , ed i fiori fooo d' ordinario raccoUi 
in mucchj , o fieno piccioli capí ; i l cálice 
s'aka dal fondo del fiore , e va divenendo 
verlo l'eftremita in guifa íimipiiante ad un 
baccello divifo nel di dentro da parecchie 
camere , contenenti un dato numero di fe-
rm rotondi. Tournefon Inflit. pag. 60^. ^ 

Le fpeiie d e l l ' n o v e r a t e dalSignor 
Turnefort fono le appreífo. n Acacia v a z . 
2. Acacia Egixiana di fior bianco. 3. Aca
cia Indiana Farnefe . 4. Acacia Americana 
di larghe foglie • 5. Acacia Americana grop-
polofa di larga foglía di fior bianco. 6. A -
cacia Americana liícia, di fior bianco, lar
gamente fpianato . 7. Acacia Americana di 
fogiia tamarindica fpinofa , di fior bianeo . 
8. Acacia Americana di foglia fimile a bac
cello, fpinofa 1 tagliuzíata, di fior bianco . 
9. Acacia Americana lifcia , di fior porpo-
r iño , di fogiia di noce. 10. Acacia Ameri
cana fpinofa, tagliuzzata, di fior bianco, e 
nella cima di fogiia minuta, i r. Acacia A-
mericana di fior porporino , liícia , arbu-
fio . 12. Acacia di fior giaiio , con fpine 
lungh filme picchettate di bianco . 

I I Pepe d' Etiopia del Mattioü fembra 
appaitene: e a que fia forta di piante. 

La maniera di propagare queíli alberi , fi 
¿ , i l porre i loro fe mi fotterra , bagnando 
pofeia i l quadro incui fonofi feminati, con 
acqua calda \ in brev' ora vedrannofi ípuntar 
dal terreno , ed aüora fi trapiantano . Per 
ottener funigliante intento , fa di mefiieri 
preparare un1 altro vafo d'acqua calda , incui 
fa d' uopo tuffare mohi piccioli boccali , quan-
t i cioe ne abbifognera. Eifogna, eke queíli 
boccali, o vafetti fieno in primo bogo pie-
ni di térra , e quando vi faranno fia ti ven-
tiquattr' ore , que fia térra fara calda a quel 
grado, che fi ricerca. Allora le Piante do-
vrannofi alzar gentilmente fopra del primo 
vafo caldo, e piantare una di efie nel mez-
zo di cadaun vafetto , e bagnare ¡eggermen-
te i l terreno, o fia letto , ove dee piantar-
fi , ed infierne le fue radici . Allora i l va
fo , o letto della piantagione dee efler co-
perto con delle íluore , od altro , che lo adom-
b r i , fino a tanto che abbiano le radici fat-
ío prefa , e dopo di cío fa di mefiieri dar 
loro 1' aria , con queila data proporzione , che 
eííi regger p o fia a o , alzando a poco a poco 
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le fiuore, od altro, che gli cuoprivano, non 
toíalmeme , ma a truto a tratto . 

Le due fpezie denomiriate Canubiio , ed 
Acacia acquatica dc'ila Carolina , e le altre 
ípezie piu dure , e confifiertti , poífono te-
neríi feo per te eziandio nel mezzo de! i ' E fia-
te . La prima , e la feconda invernara deb-
bono riporfi in una ftufa comune, fino a che 
non fieno ben coronati e ricchi di frondi , 
e di rami ; e dopo di cib , poífonfi cavar 
fuori dei loro vaíi ful lo fpuntare delia Pri
mavera , e plantare all' aria apería , ove fi 
vuoie , che crefeano : lo che avverra fem-
pre in un luogo , ove fieno moki alberi , 
che poífano difendergii dal vento, la violen-
za del quale é capace di fpaccargli, e divi-
dergli per mezzo. Allorché quelie piante fo
no arrivate all' altezza d' otro , o dieci pie-
d i , darán fuori dei vigorofií'fimi rampolli, 
quali dovrannofi anno per anno troncare in 
modo, che le vette degli alberi non riman-
gano ícoperte , ed ignude . Amano quefie 
piante jun terreno foffice , ed umido anzi-
chenb . 

Le altre fpezie $ Acacia piü gentile , e 
dilegine , dovranno tenerfi nelle fiufe alia 
meta di Luglio , e dopo un tal tempo fi po-
tranno efporre a tratto a tratto all'aria , fen-
za levar via affatto i copertoi loro pe! pri
mo anno . Fa di mefiieri , che que fie 
peí primo , e peí íecondo Verno venga no 
confervate dentro 1c Stufe : ma allorché fa
ranno ben arborate , fi raanterranno vive en
tro un verde recinto, ed efpofte al caldo co
me le mortelle , gli aranci , e fimigliantí 
Piante . Fa perb di mefiieri nella Vernata 
adacquarle poco , queüe fpczialmente , alie 
quali cadono le foglie . 

Le Spezie poi d' Acacia piu delicate , e piü 
dilegini di tutte le altre , che fono P Acacia 
vera Epiziana , /' Acacia di fogiia ramifica-
ta, avvinta di lanugine , richiede ün letto di 
concirae di pelacani , e quando é crefeiuta ad 
una proporzionaía altezza fa d' uopo collo-
carla in un vafo ampio, e capace. La térra 
ad eífa adattata dev' efiere alquanto arenofa ; 
e conviene aver cura grande di non collo-
carle troppo prefio in vaíi grandi . I I prima 
ai quefii alberi pub, quando é ben ricco di 
rami, e di frondi , pub collocarfi in una fiu-
fa comune fra i virburnum, e fra le piante 
di fimigliante natura j ma !e altre due fpe
zie richieggono una ñufa da cimatori peí 

- Ver-. 
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Verno ; che non vengano cTpofte all' aria aper-
ra T Hílate , finché non avranno cuattro, o 
cinque anni . Nelia Vernafa, vogiiono que-
ile piante pochiííima atqua ; nía in tempo 
d' Eílaíe vogiiono cíTtre fpeffiíTinío rinfr'e-
ícate. MHler's Gardn. D\¿K 

I Chinefi col ti vano queíli alheri per amo-
re dsi loro fior-i , cui eífi adoprano per le 
tinte. Raccolgono i Se mi di quelii aliorché 
íono veramente fíagionaíi , e Itccanglt al So
lé 5 e gli ammaííano tutti nel Verno . Un, 
poco avsnti al Solftizio ellivo infondono que-
íti fe mi nell'acqua, e ve gli lafeiano, fino 
a tanto che crepano. aílora gli cavan fuori 
dcir acqiia , e gli afeondono dentro de 11 a tér
ra ben grafía rae feo la ti con dei ferai di ca
li apa . Quefte due femente germogliano infie
rne a un tempo íkífo; ed eííi raccolgono la 
canapé neüa fuá propria íiagione , e légano 
a dei pali le piante te-nereíle dell' Acacia , 
perché íi confervino dritte . I ! fecondo, ed 
i l terzo anno , feminano nella maniera tteíía 
3a canapa fra di loro. Cotal coftumanza vie
ne da effi fpezialmente praticata per difender 
Je piante deli5'Acacia tenerelie dair inciemen-
2e dell'aria; ma clopo i l terz'anno divengo-
no quefte d' ordinario robufte a fegno , che. 
podo no fcffrirla , e ftarvi totalmente efpofie , 
ed allora fono atte ad eífér trapiantate nei 
l l t i loro dicevolt- , ove crefeono , e fannoíi 
beliiffimi alheri . OJfervaziont /opra i cejiu-
mi dflf júfta, pag.1^6,. 

I fiori dell' Acacia vengo no dai Chinefi 
adoperati per fare quel color giallo, che noi 
veggiamo fpiccar cosí bene , e rimanervi , 
tutto che vengano lávate , nelle loro fete , 
e nei loro drappi ^ e che rifalta con si bel 
garbo nelle loro carte dipinte . I I método di 
cui effi fervonfi é i l prefente.. 

Raccolgono effi i fiori prima , clie fieno 
sbocciati j e gli pongono in un vafo afiai netto 
di térra coperio con leggeri filmo tefb , mo-
vendogli continuatamente , in quella guiía ap-
punto, che effi far fogüono delle fogüe del 
T é , fino a tanto che divengono fecchi r e 
di color giallo ; allora a mezza libbra di que-
ñi fiori aggiungon' effi tre cucchiajate di lim-
pidiffima acqua , e ve la ritengono fino a 
tanto che giudicano, che pofla clícrvi bafte-
volmente incorporata co' fiori : quefta fan-
ñola per alcun tratto di tempo boíl i re , ed 
i l fugo dei fiori mefcolato coll'acqua divie
ne fiflb infierne, e giallo: allora cavanlo via 

A C í \ 

dal fuoco , e lo diñendono fopra un drappo^ 
di feta . A queíío liquore aggiungono una 
mezz oncia d' allume comune , ed un' on-
cia di finiffima polvere di conchiglia d1 oftri-
che . Allora tutte queíte cofe le tnefcolano 
moho bene infierne ; t queño é quel giallo-
beliiífimo di cosí lunga durara , di tosí eílre
ma finszza, che ha tanto eorfó. Gj jervaz iO' 
ni intorno alie Cojiumanze dell'1 Afta pag. 242 » 

I Tintori di panni fervonfi dei fiori in
fierne, e dei Semi ó' Acacia per ñ't tre dif-
ferenti gradi, o fpezie di giallo. Quefii feot-
taño , ed acconciano i fiori nella maniera-
poc'anzl divifata, e poi meícolanvi i femi s 
i- quali per un tal iavorio vogiiono efia rac-
colti perfettamente fiagionati , e maturi t. 
per mezzo di varié raiííurc di quefti fanno 
varié fpezie , ed ombre di colorí, únicamente 
per bale , o capo principale di tutte queíle 
mifture, fervonfi d' una picciola miitura del 
Legno del Brafile ,. Vegganfi gli Articoíi j 
Tintori , e Giallo . 

I I Signor GeofFroe con probabilita grande 
aííribuiíce forigine del Bezoar ai femi á'v 
que fia Pianta , la quale eíTendo brucata da 
certi anima Ii , e vellicando lo fiomaco col 
potente loro acido, e forza aílringente vie
ne a cagionare un condenfamenío di fughi, 
che viene alia per fine a converíirfi in una 
fpezie di pietra , che noi ?ppelliamo Bezoar. 
ovvero Bezoard. i a )• 

Portano a i cu ni altrcsi, che 1' Acacia é un 
albero, che produce la gomma Arábica , o 
fia gomma Séneca . ( ¿ ) Altr i puré ci affi-
curano , che i l fugo fia la bafe , o fonda-
mento del Catee bu vero, o fia Terra Giap-
pomfe . ( c )? 

Vien difputato , fe quella Acacia fia quella 
fie fía , della quale parlano Diofcoride , [d] Pli-
n io , ( e ) ed altri antichi Scriííori . I I Pa
dre Arduino , ( / ) i l Saraceno , ( ¿ ) ed al
t r i , tengono la parte affermativa: i ! Salma-
fio} ( / j ) i l Menagio, ec.(/)dicono aííeve-
rantemente di nb, foítenendo , che. V antica 
Acacia , o fia Spina Epiziana ^ da cui pre-
paravanfi , e componevanfi alcuni fughi me-
dicinali, era la fteífa r che la tíoñra Cafíia-
FiJIula-, Difiinfero gli Antichi due fpezie 
d' Acacia, la ñera, e la blanca . H Salma-
fio vuole , che quefta feconda foífe la Caf-
fía'FiJIula r F ufo della quale non era allora: 
conofeiuto . L ' ufo delf altra , vale a diré deir 
Acacia bianca, eg;i fuppone, che noi lo ab-

bia-
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V.anso perauto: e che ficcome la Joro Afa-
ña non é da noi conoíciuta, cosí la noflra 
•é ad efl\ ignota . Ma qoeíio e un troppa 
raffinar la cofa . ^ e ¡"^biíato , che la 
tleícrizione di PHnio, ndla foílanza , córn -
ponde con tanta efattezza , e íi adatta aii 
Acacia moderna , con quanta ce 1 ha ai di 
noílri deícritta i l Salmafio . _ 

( a ) Memor. ddl\Accad. loe. cit. [bj Mem. des 
Mifí, t .z . p. 187. C c )€leyer. m Ephenu Serm 
dcc.\ . 8». 4. obf' 3- » < 5 . [ d ] Diofcond 
/. r . cap. 133. ( e ) 1 Ün. Híftor. nat, lib. 24 
cap. 12- [ f ] Notte ad Pltn. tom. 1. lifa 13 
cap. 10. pag. ó88. e tom. 2. 24. r ^ . 12 

,?43- t g ] ^ ^ Diofcorid.l . i . 1 5 
[ h ] Menag. Origin. Franc. pag. 4. [ i ] Sal
ina í. Exercit. a íSo l i n . pag. 539- e íeñ' 

ACCADEiVl I A . Le Accademie Medi-
che, come quella dei Curiofi del i a Natura 
in Germania; [ a ] quella fondata in Faler-
mo nel 1645. I ' altra in Venezia Panno 
1701. che fi aduna ogni fettimana nello Spe-

dal maggiore in una Sala vicina : alíra 
in Ginevra nel 1715. nella Cafa del Signor 
le Cierc . I I Coilegio dei Medici in Londra 
viene altresi da alcuni noverato fra le me-
diche Ac cade mié . [ ¿ ] I ' A cea de mi a dei Cu
riofi ddla Natura i appellata eziandio V Ac-
oademia Leopoldina, ebbe il fuo nafeimento 
Panno 1652. [ í ] allorché Giovanni Lauro 
Bofchio , moffo dalF efempio degl'Inglefi , 
pubblicb un'invito a tutti i Medici di con
feriré infierne, e communicare le loro olTer-
vazioni fopra cafi particolari; lo che aven-
do avuto buona nuícua , ne fu egli creato 
Prefidente: quantunque la Socíeta non folie 
veramente ftabilita , fe non fotto la Frefi-
denza di Giovan Michele Fehr. Le loro ope
re alia bella priitia fi üainpavano diviíe . (d) 
L'anno 1670. fuordinato un nuovo método 
per pubblicarfi a dati tempi , un Volume 
d'Offervazioni cadaun'armo ; i l primo de' 
quali fi vide comparire alia pubblica luce nel 
1684. fotto i l Titolo d' Efemeridi, ed é fta-
to continuato con qualche interrompimento , 
e ĉon alcune variazioni rifpetto al titolo , ec. 
L'anno 1687, 1'Imperador Leopoldo prefe 
fotto la fuá protezions la focieta medefima , 
conferendole parecchi privikgj , fra quali é 
aífai^ fpeciale quello, cioé, che i fuoi Preíl-
denti foffero Conti Palatini del Sagro Ro
mano Impero, [ e ] Differifce queil' Accade-
mia da tutte le altre in queüo 5 che ella non 
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ha refiden^a fiíía, o tomate d'unicne regG'-. 
Ia" j [ / ] ecí m íuogo di queíle ella ha una 
fpezie di Tribunale, od Ufizio , da princi
pio ftabilito in Breslavia, dopoi trasferito i t i 
Norimberga , ove fono fpedite dai Membri , 
e dai Corrifpondenti, le Lettere , le Oííer-
vazioni, e Omiglianti Scritture . [ g ] £ ' 1' 
Accademia compoíla d'un Prefidente , di due 
Ajutanti , ú diré gli vogliamo, Segretarj, e 
di Colleghi , ó fieno Membri . I Coileghi, 
nslla loro ammiííione fi obbligano a due co-
fe; la prima di fcegliere i l foggetto di loro 
inchiefte nel regno animale, nel regno ve-
getabile , od in quello de' minerali , purché 
non fia ílata trattata innanzi la ílefifa mate-
r a da alcun'altro dei Colleghi : la íeconda 
d' applicarfi a mettere infierne i materiali pee 
le annue Efemeridi. Ciafchedun Membro dee 
portare 1' imprefa dell' Accademia , vale a di -
re , un anello d'oro, nel qua'.e, in vece d' 
una pietra , vi é feolpito un libro aperío , 
in una facciata del quale fi feorge un'occhio ^ 
e nelT altra facciata vifi legge incifo i l motto 
dell' Accademia íleífa . Nunquam otiojus. [ /; ] 

[ a ] Gimma , ap. Bibl. Itctl. tom, 2. [ b ] 
V. Memor. de TTÍLV̂  i j t ^ . pag. 2232. [ c ] 
Vockerodt. tntrod. ad Notit. Societat. Litterar. 
cap. i . §. 3. [ d ] Vedi Mem. di T;ev* anno 
1707. pag. 1858. & ann. 1718. pag. 1112. 
[ e ] ^eMafl 1° Síruvio loe. cit. §. 25. ^.882. 
[ f ] Riedlin. Iter. Medie, pag. 28. [ g ] F. 
Memor. de Trevoux, ann. 171 ó. pag. 1914, 
[ h ] Veggafi IJlor. leggi, ec. di quejia Acca
demia con i Nomi dei Membri di quella , ed 
i Titoli dei loro gradi nelF Efemeridi Tede-
jehe, dec, is an, 1. e 2. Prefaz. come aitcbs 
la continuazione deW iflejje Efemeridi nelle 
Prefazioni , e nelle Appendic't dei refpettivi 
volumi. Veggafi p.m'i gli antemente i l Salve Ac-
cadímicum ÍJC/Wedelio , o fieno ^ Judicia,& 
Elogia fuper recens adornara Accademia , 
Nat. Curios. 1667. in 4. & Ejufdem Progref-
fus Accad. iV. C. Catal. Patrón. & Colíeg. 
Jen. 1680. m 4. Per P I/loria letteraria dslC 
Accademia, o per una notizia di parecchi ope
re compofie dai Membri di quella , veggafi 
r Ifior. Letter. del Valentini , Accad. Naíur. 
Curioforum , in Ephsm. ferm. dec. 3. an. 1. 
App. p. 147. e feq. Journal des fcavans 1710. 
p. 396. Veggafi ancora Reimman, Introd. ad 
H i j i . litter. Germán, tom, 5. pag. 809. Voche-
rodt, lib. cit. fec. 2. cap. 1. §. 25. 

Accademis Chirurgtche 3 come quella che 
uld-
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últimamente é ñata inftituita per autorita 
y-ubblica in Parigi. I Membri di queda non 
pubblicano fo¡tanto i progreííí, e le oííerva-
xioni fatte da efíi, e dai loro Corrifponden-
t i , ma fono anche tenuti a daré contó al 
pubblico di tutto cib , che é ñato pubblica-
to in materia di Chirurgia , ed a comporre 
un ' Iñor ia completa di queft'arte, per mez-
7.0 dei loro eíattiíTimi efíratti degli altri Au-
tori tutñ , non meno antichi , che moder-
n i , i quali hann > fcritto , e ftampato intor-
lio a materie all' arte ñeffa fpettanti . Dee 
ogni anno proporfi dall' Accademia una qual-
che q uiflione chirurgica j e da colui , che 
avra data una adeguata rifpofta , o fciogli-
mento del cafo in guifa pih acconcia , e mi-
güore d'ogni altro , vien dato il premio, i l 
quale confifte in una Medaglia d' oro del va
lore di dugento lire di Francia . Med. EíT. 
Edinb. tom. i . pag. 361. 

Accademie Ecclefiafliche , ficcome quella 
di Bo iogna , la quale fi impiega nell'efame 
della Dottrina , della Difciplina , e della Sto-
ria di ciafcheduna eta della Chiefa . Giorn. 
dei Lctterati di Parma dell'anno 1687. pa
gina 144. 

Cofmografiche , come quella degli Argonau-
t i in Venezia , inftituita per fuggerimentó 
del Padre Coronel!i , col fine di migliorare , 
ed accrefcere la Geografía. I I fine át\V Ac
cademia Cofmogranca fi é di procurare Car-
te le piu efatte, non folo geografiche, topo-
grafiche , icirografiche , ed icnografiche , si 
del globo celeíte , che del terráqueo , ma 
eziandio di parecchie regioni , e parti di 
quelli, infierne con un'adattata propria , ed 
efatra defcrizione di cadauna di effe, si geo
gráfica , che iftorica, ed aílronomica, fotto 
le carte rnedefime collocata, e tutto cib tar
to per elTere pubbücato: in ordine a che pa-
recchi Membri fi obbligano per mezzo di 
loro íbttofcrizioni, a íomminiftrare uno , o 
piíi e fe m piar i , di cadauna carta , pubblicata 
fotto la direzione dell' Accademia ; ed a sbor-
lare anticipatamente i l danaro , o parte d 
quello, per la fpefa della publicazione . Per 
quefto fine vi fono ílabilite tre diverfe So-
cieta in Venezia, in Parigi, ed in Roma; 
Ja prima fotto la direiione del Padre Mo
ro Provinciale dei Frati Minori d'Ungheria; 
la feconda fotto 1' Abate Lorenzi in via Pa
gana a! Mare ; la terza finalmente fotto i l 
Padre Antonio Ba!d%iani Gefuita Profeífo-
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re di Mattcmatica nel Colleglo Romano í 
a quefti Soggetti fanno capo tutti coloro , i 
quali vogliono aver parte nel divifato irape-
gno . Gli Argonauti fra foggetti di tutta T 
Europa noverano cer.to novanta fe i Mem
bri di loro Accademia'. la loro Imprefa fi é 
il globo terráqueo, col Motto: Plus Ultra, 
A fpefe di qutña Accademia fono ñate fiam-
pate , e pubblicate tutte le Carte , Globi , e 
Scritture geografiche del Padre Coronelli ' [ a ] 

[ a ] F. Krauf. Nouvel. itíter. ann. 1719. 
p. 18. Aci . Erud. Ltpf. anno 1688. p. 524. 

Accademie Navali , come quella di Pie-
troburgo ; ed altra eretta preífo di noi ia 
Portfmouth, col fine d'addeftrare la gioven-
tu ai fervigj della marina . V . Nouvel Mem. 
fopra lo Stato della Ruííia magna . Memo-
morie di Trevoux an. 1725. pag. 1507. 

A C C E N S I . Era queíta gente dai Roma-
ni cosí nominara , quia accenfebantu -, owe-
ro ad cenfum adjiciebantur. Vengono da Ve-
ge z i o detti: Supernumcrarii Legionum . Ca. 
tone poi gli appella fermtañi , perché im-
pegnavanfi di portare nell1 efercito le armi , 
la bevanda, e fomiglianti generi di cofe per 
fervigio di quello Nonio perb ci íom-
miniíira un'altra ragione di fomigHante de-
nominazione , perché combattevano colle pie-
tre , colla fionda, e colle armi, qua ferren-
tur , quali appunto fono quei colpi , che fi 
tirano con qualche ifirumento, né fi porta-
no in mano. [ b ] Venivano coftoro alcuna 
fiata appeliati anche Volites f e Vclati, per
ché combattevano veftiti, ma fenza arrnatu-
ra ; alcuna volta detti erano adfcriptitii * ed 
adfcriptivi \ alcun' altra imam. [ c ] OíTerva 
L iv io , che gli Accenfi venivano collocati nel-
la retroguardia dell' Efercito , perché vera
mente da effi non poteva prometterfi nel 
combattere gran vantaggio. [ ¿i ] Venivano 
cofioro noverati neila quinta clafie dei Cit-
radini . [ Í ] 

[ a ] Vid. Feft. in voce Ferentarii . [ b ] Non. 
Marcell. de Proprict. Jerm. cap. I 2 . § . 8 . [ c ] 
Pitifc . Lex. ant. tom. 2, pag, 10. item in voc. 
Rorarii . Baxt. Gloff. antiq. Rom. /?. 11. [ d } 
Dan. D i B . antiq. Rom. in voc, [ e ] Salmaí. 
de re M i l i t . Rom. cap. 15. 

A C C E N T O . Viene quefto diftinto dall' 
enfafi, avvegnaché riguardi i l primo il tuo-
no della voce, e i ' altra la forza di quella . 
U accento innalza in certe date fillabe la vo
ce piu alto , a cagion d'efempio , * , ed <? 

piu 
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pfti r í l m t o , ed acuto , ed ín altre la ab-
baíTa , e fa pih cupa , ma si 1' uno , che 
i'alrro ammette una qualche enfafi , a ca-
gion d'efempio, i , ed <? , pronunzmte con 
maggiore , o con mi ñor forza . L ' accento 
circonfleíTo mantiene la yoce in un íuono di 
mezzo, e percib nel latino é comporto dell' 
uno , e d e í altro, ma con aggiungere un' en
fafi , ed un piíi lungo afterifco fopra la fil
iaba. Hold. Elem. Specb. pag. 99. 

H Signor Vonder-Hart ci ha íomminifira-
to una diííertazione della natura , e dell' ufo 
dfgü accenti} [ ^ ] nella quale egli aíferiice, 
che in natura non vi fono che quefli tre foli 
accenti, vale a diré , acuto , grave , e cir-
confíejjo. Ma fe é vero , che tutto 11 íiíle-
ma della pronunzia raggirafi intorno tre ac-
centi; egli non é manco vero, che ciaíche-
duno di quefti tre ammette parecchi gradi. 
L ' accento acuto, per efempio, pub eífere o 
pih alto, o pila bafíb ; pub eífere femplice-
tr.ente acuto, o molto acuto; e i1 ifteflb in-
tendafi ádl'accento grave, e del circonfíeífo : 
di maniera che ciafcheduno dei tre accenti 
é , per cosí diré , un genere includente di-
ve ríe fpezie particolari ; qnantunque gli an-
tichi Gramatici non abbian peníato a daré 
nomi particolari, e figure particolari altresi 
a tutte que Re differenti fpezie medefime. [¿j 

[ a ] Vonder Hart , arcanum accentuum 
Grxcortim Hí-lm/}. 1715. m 12. [ b ] Mem. 
d i Trevoux an. 1715- pag. 1614. e Jeq. 

L ' uío degü accenti , per tagiier via le 
ambtguitk in alcuni idiomi foreCrieri , viene 
monofciuto di moka importánza , ed é mol
to oífcrvabile, particolarmente in quello del 
vSiam , e nel Chin efe . Preífo i i popólo della 
China, ogni voce, ovvero , cib , che é la 
cofa^ ílefía , ogni filiaba , ammette cinque ac
centi , vale a diré vien pronunciata o pih 
acutamente , od in tuono piu dimeffojcdin 
queíU guifa viene la raedefirna a fígnificare 
coíe aífai differerrti infra eííe. Lo fieífo fuo-
no ya , accoidsndolo refpettivamente ali' ac
cento, che vi viene íegnato, ílgnifica D/o, 
una mura pila , eccc líente , ftupidezza, €s¿ un' 
oca. [ c ] I Chinefi non hanno nel loro i in-
guaggió, che íole trecento trenta voci; ma 
venendo quefte dai varj accenti , o tuoni , 
co'quali contraííegnano le vocali , moltipli-
cate , foÉnminiílra«o per fimigliante modo 
una lingua fufficientemen'te abbondante . [ d ] 
Per mezzo di quefti tuoni le loro 3 50. voci 

Supp!. Tom. I . 
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femplici divengono atte a fignificarc 16^0* 
cofe diverfe ; ma queíle fientando a bailare 
per lo umano commercio , fono andati am-
pliandole, ed acereícendole , coM'aggiugner-
vi delle afpirazioni a cadauno vocabolo , e 
cosí fono venuti a raddoppiarne i¡ nume
ro . [e ] 

[ c ] Spizel. de re litter. Sinenf. pag. 106, 
Eulffing. Dijjert. de litter. Sinenf. pag. 308. 
[ d ] H i j l . de V Acad. Roy. des Infcript. t. 3. 
pag. $60. Bulffing. lib.cit, §. j . p . 29Ó. c feq. 

I Chinefi riconofeono foltanto quattro ac
centi ; per lo che i MiíTionarj ufano di fe-
guitare gli appreífo íegni , cioé , aa , ^ , « , ^ ; 
ai quali ne hanno eífi aggiunto un quinto 
cosi Ü . Forma no eííi una fpezie di modula-
zione in cui prolungando la contínuazione, 
o durazione del fuono della vocaíe j vengo-
no a varíame i l fuono; alzándolo, e dimi-
nuendolo per mezzo di un certo appicco di 
voce: di modo che i l loro parlare viene ad 
eífere una fpezie di mufica , o di finghioz-
zamento . E ' fia ta fatta la prova per deter
minare la quantita degli alzamenti, e degli • 
a bba Ha mentí in cadauno accento per mezzo 
delie note della Mufica. Ma quefio non pro
duce tutto 1'effetto per la ragione , che vie
ne ad eífere diíferente nelle differenti perfone. 

Quindi per i foreílieri la maggior difficol-
ta della lingua ; avvegnaché convenga loro 
cantare con un' atíenzione fcrupolofiflima •, fe 
fi feoftano alcun poco dall* accento , vengono 
ad efprimere i l contrario di quello, che han-
no intenzione di diré . Cosí ponendofi a 
complimentare la Per fon a , che meriti del 
Vo i , debbono parlarle col darle del Signo-
re , verranno a dirle , voi fete una beília, 
colla fteffa voce , qualora facciano una pic-
cioliffima variazione nel tuono in pronun
ciándola . [ / ] 11 Signor Magalhon vuole , 
che quello fia 1' idioma i l piu acconcio per 
impararfi con facilita. [ g ] 

[ f ] Le Comte, nouv. Mem.fur la Chi
ne , tom* 1. pag. 270. Spigel. lib, cit. p. 104» 
Bulffing. ubi fupra) pag. 308. [ g ] Eulffing, 
loe. cit. pag. 509. 

E' flato ofiervato altresi, che i Ponoli del 
Siam piuttoílo canta no in faveliando , di 
quello che parlino natura'mente. 11 loro al
fabeto vien formato da fei caratteri , esdau-
no di effi equivalente alia letteraK. in va
rié guife perb accentata. Perché quantunque 
fie no gli accenti nella pronunzia naturalmen-
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te fopra le vocalí , nulladimenoeglino nc han-
no alcuni per diverfificare le loro confonan-
ti, che in altri rapporti fanno lo fteffo ef' 
fetto. De la Loubere du Royanme de Siam. 
tova. 2. §.8. Bibl. Univ. tom. 21. pag. 115. 

Siccome é flato fatto un minuto, ed efat-
to ftudio fopra gü accenú delle voci ; cosí 
pare, che gli accenti delle fentenze non fie-
no ftati perfettamente , ed intieramente efa-
minat i : gia pub offervarfi, che tutto i l ge
nere umano abbaíTa la voce nel fine del pe
riodo, 1' alza neile interrogazioni , e cosí va 
difcorrendo del rimanente . Vtgsp&Bacon di 
Verulam. de Augment. Scient, lib. 6. cap. 1. 

A C C I A J O . í a diíferenza, che paíTa fra 
1' acelajo, ed i l ferro , fi é , che elfendo V 
acelajo moito piíi duro , e re filíente , .non 
cede al raartelloma é pieghevole , come 
una materia duttile , e reíiíle ridotto in filí. 
I I ferro martellabile divien rigido coll'eífere 
femplicemente eftinto nell' acqua fredda , ma 
ritiene perb un grado confiderablle di dwtti-
l i t a , e pub a forza di martello ftenderfi , e 
tirarfi in qualfivoglia dimenfione . 

L ' acelajo pero , íe é di nuovo fea!dato , 
e rinfrefeato a lenti grandi , pub eífer fila-
to , e tirato pia , o meno per mezzo del 
martello . Ma nclT indurir V acelajo v i fono 
molti gradi; perché fe é íiato eftremamente 
infuocato, e viene , allorche é in moto gran
de , fmorzato nell' acqua fredda , diverra aííai 
piu duro di que!lo , che fe folfe meno in
fuocato, e veniífe fmorzato i n acqua,calda . 

E ' 1' acelajo altresi d'un colore piu bruno 
di quello del ferro, e la fuá fuperficie , quan-
do i ben lavorato j e violaío, moílra d'ef-
fer comporta di particelle meno granulofe , 
od egualmcnte fcannellate, di quello , che fia 
i l ferro in quella fteífa guiía lavorato . Cib 
aííai diflintamente compariíce , alloché é bat-
tuto eolio íleífo ferro, del quale era fatto, 
e che la maífa é refa infuocaía , e benc in-
corporata a forza di marteüarla . Se alíora 
voi lo indurite di nuovo con iímorzarlo nell' 
acqua fredda , e con ridurlo a pulimento , 
faciliffimamente diftinguonfi le vene del fer
ro da quelie dell1 acciajo , fendo quelle del 
ferro biancaílre, e non diíamiglianti da quel
ie deir argento , quanto al colore , e quelle 
deir acciajo nericcie , o fimili all'acqua; ed 
allorche é lavorato , la proporzione , e la dif-
pafizione delle particelle vi fi ravvifa totalmente 
iifferente,. CrawerVArt. delSaggiare, p.34<5. 
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E'per lungo tratto di tempo flato un' aF» 

cano la mansera di meícolar V acelajo col fer
r o ; ma molri Scrittori moderni ce 1'hanno 
deferitta , quantunque in tuüi non fia l'iftef-
fa , ed in molti d' eífi é ingombrata da va
rié circoftanze , intefe únicamente ad ifve-
larla, ed a rinvenirla . I I Sig. Reammur fi 
é prefo maggior bn'ga, di quello, che fatto 
abbiano molti altri per rintracciarne la ve-
rita ; ma per eífere appieno informad delle 
fue ragioni, ci converrebbe cominciare 1' in -
chiefta ficcome egli fece , dall1 inveftigare 
cioé T origine del ferro .nel fuo puro metal-
lico flato . 

I I fondo della raafTa di queño raetallo fo
no corpiccioli mefcolati , compofti d' alcune 
particelle di vero raetallo , e di altre Culfu-
ree , faliñe, e íerreüri ; queña maífa com
porta fi fonde per mezzo del fuoco , ed in 
íimigliante operazione fendo le parti metalli-
che fpecificamente piíi gravi vengono a ca
lare alia bafe , o fondo del vafo, o fornace , 
ed allora con facilita vengono a fepararfi 
dalla fortanza piu leggiera , che gsüeggia 
fopr'eíTe nella parte íuperiore del vafo.. 

Si fuppone perb , che quefta operazione 
non fia perfetta; ma i l raetallo , dopo que-
fla fuá prima fufíone , ritiene molte parti
celle eterogenee , che impedifeono la mar-
teilatura vera di quello. Dee dopo di quefta 
eífere raffinato, vale a diré, liquefatto di bel 
nuovo; e quando pih fíate venga nella divi-
fata maniera punficato i l raetallo diviene 
femprc piu perfetto,. depofitando in ogni fu
fíone , o liquefazione, qualche porzione di 
parti eterogenee, od efpellendole fuori,eque-
fte d' ordinario dopo ciafcheduna fufione re
llano in molto rainor mole . 

Quando i l raetallo viene in fimigliante 
guifa per mezzo di fpeífe liquefazioni puri-
ficato, e rimondato, pieghevole, e maneg-
gevole ; querte due qualita , che noi trovia-
mó ritrovarfi nel ferro , e querta pieghevo-
lezza ; e quafi friabilita, non fono qualita in-
compatibili, qualora la loro origine é que
fta , che il ferro in quefto ftato é comporto 
d' una moltitudine di piccioli granelletti, ca-
dauno dei quali é confiftentiífimo , e durií-
fimo nella fuá propria teífitura , benché fía 
un¡ to ,ma in guifa da poterfi fciogliere 1'uno 
dali'altro. I I coltello , o la lima non pub 
agevolraente fendere , o tagliare alcuno di 
querti g rane l lmima un colpo di un martel-
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lo difglugne, e fepara agevolmente tutte le 
particelle di eífi da quelle, a^e quali erano 
attaccati, ed uni t i : quefto lavorare 10 fimi-
gliante guifa i l ferro viene perb foltanto ufa-
to per quelie tali imprefe, che efigono una 
foftanza , la quale poflíegga tali qualitadi ; 
imprefe, o lavori, nei quali fi ricerca con-
íiftenza , e durezza, e nei quali non poffoníi 
rifparmiare i colpi. D i tal natura fono ap-
punto , le inferriate ingmocchiate r le tazze , 
O 'vafrdi ferro, e fim-glianti lavori . 

Nfa delle proprieta generali dei metalli fi 
é , Feflere martellabili; vale a di re, che buo-
na porzione delle particelle si bene s' un i ice 
infieme , che rendongli atíi ad eíTer tirati a 
piacimento fotto i colpi del martello, e íbf-
frono qualunque piegamento anche arcato , 
fenza romperfi , che é quanto diré , fen?a 
che le particelle fi disglung^no , e fepannfi 
i ' una dall' altra. Nei linguaggio dei fabbri v 
íimigliante fleffibilita , e pieghevoíezza vien 
detta corpo del metallo , e quel ferro , che 
non ha una tale quaüta , dicono , non a ver 
corpo, ed é ció , che eííi chiamano metallo 
non mórbido. Egli non é perb per cotal gui-
ía acconcio a certi dati lavori , che ricerca-
no d'eííer forma ti dal martello , o dalla l i 
ma , né per quelii , a formare i quali vi ÍI 
richieggono colpi gagliardi , e violenti 5 ma 
ficcome viene a liquefaríi, o fonderfi agevol
mente cosí egli ferve , ed e proprio perquei 
lavori v nei quali non vi fi richiegga finezza 
grande nei figurarlo , non potendoíi adatta-
re a cadauno ¡ineamenti di qualfivoglia dili-
cata figura , né ha quelle quaüta, che reñ
íanlo capace di lafeiaríi. lovorare da qualun
que iftrumento. 

Le cattive qualita del ferro di getto foao r 
un grado grande acquiílato nei lavorarlo, o 
nei fonderlo , prefo dalla ílefTa quantita-, e 
.dalla medefíma fufione . I I lavorare i 1 ferro-
confifte foltanto nei; collocarlo fopra i l fuo-
co e lafciarlo infuocare un certo dato gra
do, ed allora batterlo con largo martello fi-
nó a che di venga mórbido .. Quando é flato 
baftamemente battuto ., diventa mórbido , e 
mfffteliabile ,-e tanto freddo , che rifcaldato 
é ndücibile agevolmente ad ogni figura, che 
pofcia ritiene perpetuamente ; e quando é fred
do fi tira agevolmente, e non é fnabile, o 
foggetto a romperfi , come lo é: i l ferro di 
getto o coláto. 

Mon vi acquifia gran falto rifpetto a que-
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fie proprieta coll'eíTer lavorato» vi perde pe
ro nell' altra guifa , che ¿ quella della fuíio-
ne Non fi térra íul fuoco , íquagliato che 
fia , per piü lungo tempo , ma ailorché i 
fabbri gli danno un fuoco pih attivo che pof-
fon mai , vengono a rídurlo non al tro, che 
una fpezie di pafta foffice , e come effi s* 
efprimono , una leggiera fudata, che é pio-
ciola porzione di vero ferro liquefatto ufei-
to da quella operazione . 

Egli é certiffimo, che tanto i l ferro fufo 
o di getto, quanto i l lavorato- col fuoco , e 
col martelio , altro non fono, che mifture 
di particelle di metallo , di zolfo, e di fa-
le ; ed il diverfo concorrimento , e diípofi-
zione di queíie , nella loro femplicc mera l i -
quefazione infierne feorrendo , ed il loro in
timamente infinuarfi , fra 1' una e Taltra , 
per mezzo del martellamento ,• produce di-
ve rfa in due flati la fufibilita. 

Se i 1 ferro íavorato col martello , e col 
fuoco difFerifce grandemente da quello di get
to , o fia liquefatto , vi ha pero un terzo 
flato , al quale pub ridürfi a forza d1 arte , 
che é certamente diverfo dá tutt' e due gli 
altri da noi teflé divifati ; e quefto fié quel
l o , che noi chiamiamo acciajo ; e la quali
ta del ferro in ricevendo si fatto cambiamen-
to , non ottiene una delle fue qualita meno 
confulerabili ; avvegnaché da queflo ci ven
gono fomminiftrati tutti i noftri iflrumenti 
per tagliare, per fegare , e per trapanare , e 
per íomiglianti ufi di lavori , i l valore dei 
quaü ci e di un'ufo, e d'un vantaggio pref-
ío che infinito . E* flato fempre in íomma 
reputazione V acciajo Tz&zko j e quantunque 
molte altre Nazioni lo abbiano fatto , i Te-
defehi perb hanno fempre tenuta oceultata la 
loro arte non altramente , che un íagro miflero, 
che non fi é giammai potuto cavar loro del
le man i . V acciajo é di lunga mano piu du
ro , e confidente di quello íialo i l ferro la-
vorato a fuoco e martelio , e tale dL fatto 
conveniva , ch'ei foífe per molti lavori , 
nei quali viene impiegato . Le forbici d' 
ciajo, che fono fatte appofta per tagliare i l 
ferro , fa certamente di meftieri , che fieno 
piíi fo r t l , e piíi dure, di quello fíalo i l fer
ro fteíío, altramente i l filo del loro tagliofi 
volterebbe , e piegherebbefi , né l' eífetto pro-
durebbero di tagliare ; perché fe i l metallo 
é foverchio duro, allora i granelli fi disgiu-
gneranno , e falteranno via , ed i l filo del 

C 2; taglio-
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taglio fi smaglierebbe , ed andrebbe in pie-
cioli peizetti. Quefta é la condizione di tut-
t i gli ñrumenti da taglio; equindá é , che 1' 
geeiajo veramente buono é una cofa tanto 
delicata , c malagevole a faríi , avvegnaché 
v i fi richlegga quel tal dato grado di coníi-
flenza , e nulla piü. 

Ella é cofa fuor d' ogni dubbio evidentif-
í ima , che i ' acelajo acquiña la fuá confiOen-
za dalT infonderlo neli' acqua ; dee effere ín-
fuocato ad un certo dato grado , ed inconta-
nsníe dopo effer tuffato nell' acqua , poche 
particeIJe ignee , tuffato t che fia nell'acqua 
ben fredda , r ¡mangón v i ; a llora dee pronta
mente cavaríi fuori dell' acqua , e per tal 
modo é compiuta tutta l'operazione . Egli 
va acquiftando la fuá tempra , e confiftenza 
gradatamente , proporzionata a'fuoi infuoca-
menti , ed alie fue infuíioni nell' acqua j e 
queda confiftenza , o tempra rimanc foltan
to in eflb , qualora venga infuocato nella 
maniera teílé divifata \ perché dopo di que-
flo , fe viene lentamente rinfrefeato , e ca-
vaío ílentatamente fuori dell' acqua, ha per-
duto tutto i l fuo pregio . Le maííe tutte d' 
acelajo ., che fono da venderé, fon tutte tem-
prate in queda guifa ; nientedimeno, allorcke 
fono formati da eífe iníhumenti y la loro 
tempra é perduta, e fa di meítieri rinnovar-
la col nuevamente tuffarle nell' acqua fredda , 
dopo che fono ridotte a quella forma ,, che 
íl vuol dar loro . 

Afferma i l Signor Reaumur 9 che 1' ac
elajo non diífcriíce punto daJ ferro lavorato 
a fuoco , e martello , falvo ch'ei contiene 
piu zolfo , e piíi fale . Quindi ne feguc , 
che i l ferro colato , o liquefatto farebbe ac
elajo ) qualora differiífe evidentemente dal 
ferro lavorato nella foggia medeíima, e col-
le ñeíTe proprietadi j e di fatto i l ferro fufo 
c acelajo, quale fi é fpezialrnente quello del-
la fpezie bianca , che é piíl puro , e coa 
maggiore eíattezza fpogliaío delle particelle 
c reto fe, di quello lo fieno le fpezie del piu 
bruno i e quefta fpezie bianca pub eífere pa-
rimente ridotta a tutta la eoníiftenzá e tem
pra dell' acelajo, a forza di rinnovare , e r i -
petere gl' infuocamenti , e le tuftafe nell'ac-
qua fredda . Ne fegue altresl , che quanto 
al ridurre i l ferro in acelajo, noi fiamo per 
fomminiftrare nuovi fa l i , e auovi zolfi . Pub 
cíferc domandaío , ove íia la neceífua di 
fomminiftrare di bel nuovo quello, ebe pof-
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fiede i l puro ferro colato? A quefío egK r i -
fponde ) che 1' acelajo richiedefi martellabile 
in alcuni gradi, che non lo é i l ferro me
ramente colato; ed a quedo pubaggiungcr-
fiche cí pub beniífirao riufcire ái fommi» 
niílrare al ferro lavorato fali , € zolñ rali , 
che fieno piíi acconci, e pih proprj per ? ¿rc-
ciajp , di quello , che poñegga naturalmciv 
te i l ferro colato, o fufo, 

No i abbiaino una varieta grande di zol
fi , e di fali , ira i quaü ne polfiamo fce-
gliere a talento per tale effeUo ; ed i l Si
gnor Reaumur ci fomminiilra molte efpe-
rienze , per trovar quello , che pub avere 
riufcita migliore ed i l rifultato di tutte fi 
é , che per zolfi , carbone polverizzato, e fi-
liggine comune , e per i fali , i l folo fale 
marino e riufcito i l migíiore ; e che quefti 
fono acconciíluni , qualora vengano mefeo-
lati colla cénete per mezzo di una foüania 
frappoflavi. Fa akresi di raeftieri, che que-
Üc íoftanze abbiano la loro dertinata dolé \ 
e cib dee intenderíi, non folo che importa, 
che vi lia una certa data proporzione di mol-
t i ingredienti relativa infra loro d'uno all* 
altro, la quale perb non é neceffario , che 
fia fommamente precifa , od efatta , ma fa 
d' uopo, che vi fía una proporzionale quan-
tita del tutío impiegata per la quantita del 
ferro, che vi fi dee lavorar fopra ; ed ira-
porta moltiíTimo altresl l'aver riguardo alie 
molte fpezie di ferro, perché alcune di qpe-
fíe , vale a di re , alcuni di quei dati ferri con-
vertoníi con piii preftezza in acelajo , di 
quello, che facciano a l t r i , e per coníeguen-
te ne ufeirk da eífi un' acelajo migliore . 

-La maniera migliore d' introdurre quefti 
fali 5 e quefti Zolfi nel corpo del ferro, fu 
trovata da que ño Aurore una materia fom
mamente malagevole a determinarfi . Alia 
Bella prima egli avvifoffi , i l fuoco eífe re i l 
folo agente , che introdur poteífe quefti cor-
piccioli nel metallo ; e nell' inventare i l 
modo, come cib ottener íi potefle con tut
ta la facilita r e colla minore fpefa , dopo 
molte , e molte efperknze , e prove , g l i 
venne fatto di rinvenire una nuova fpezie 
di fornello , i l quale poneva ad effetto un 
íimigüante dilegno con fomma agevolezza r 
e che non era foggetto ai difordini, efeon-
certi degli altri forni . 

Siccome V acelajo é ferro colla miftura di 
particelle eterogenee , cosí ne fegue, che íia 

meno 
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msno metaliico di quello, meno maríellabi-
l e , e piu friabile , o meno coníiñente , ed 
é altresi neceflfario , che debba effere in qual-
che grado marteliabile , per i lavori , che 
debbonvifi fare; ed é agevol cofa íi compren
dere , che fimiglianíi proprietadi non poflb-
no eííergli date in un grado proprio , ma 
únicamente per mezío di un' acceleratiffima 
operazione; e quand'anche tutte le partidel 
piano ? o procedimento folTero le medefime , 
vi refleranno ancora molte cofe dipendenti 
dal ferro fteíTo , le quali non potranno ef
fere perfettamente conofciute» fe non a for-
za d' eíperimcnti 4 e di prove. Alcuna fíata 
pero pu5 giudicarfi del ferro, eolio fpezzar-
ne le verghe : le molte fpezie del ferro , 
quando é fpezzato, moíirano íoltanto alcuni 
dei granelbni di quello , altie mandan fuori 
delle ftintil le, ed akre moftrano delle fibre: 
alcune ípezie ancora moflrano a un tempo 
fíeífo tutt'e tre quefte macchiette , ed altre 
due di quelle ; ma egli é facile intutt'edue 
quefti cafi i l vedere , quale fia la forte piu 
abbcndante. II ferro laminato , ed i l fibro-
ío fono i due eftremi , i l primo é fragiliffi-
m o , Taltro refiíte fommamente al martel-
lo . II ferro laminato é fempre i l peggíore 
di tutte le altre fpezie , per farne dell'^c-
cmjo , e di quefla fleffa fpezie i pezzi peg-
giori di tutti fono quelle lamelle , che fon 
bianchiífime , e rilucenti , e che fpno lar-
ghe , e difpoñe fenz' ordine , e ché hanno 
inclinazioni , e pofizioni diverfe , 11 Signor 
Keaumur fi fece ad imprendere da quefte un' 
ordinamento di - tu t t r ie fpezie del ferro , che 
yenendo , ciafeuna per gradi , ad aver le 
lamelle fempre piu picciole , e nel tempo 
fleífo meno fcintillanti , e giacenti in pofi-
tura piíi eguale infierne, gli venne fatto al-
la perfine di rintracciare fra i ferri la fpe
zie granija . Egíi é agevole i l concepire , 
come fa di mefiien, che vi fieno molte dif-
ferenze mira quefte fpezie j e che da quefte 
poífano cavarfi alcune delle fibrofe , doven-
do la^ tefluura loro únicamente ai granelli-
m , che ineífe fono difpofti in lunghe trac-
ee , o fieno ftrifee . Ancorché nel divifato 
ordmamento , o difpofizione di ferri , i pri-
mi heno , di tutti gli altri , i meno proprj 
per farne i acetado ^ non ne dee tuttavia fe-
guire, che i fecondi fieno anche i migíiori 
che anzL per lo contrario danno quefti d'or-
dinario una forte ^acelajo foffice, epieghe-
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volé , che é dai fabbri appellata di tutte le 
fpezie $ accia]o quella di maggior corpo j ed 
é percib la piu acconcia delle altre tutte 
per certi dati lavori , come caífe da oriol!, 
e fimiglianti manifatture ; ma 1' eífer privo 
quefto dato acciajo di confiftenza , lo renik 
moho improprio , e nulla atto per farne 
iftrumenti da taglio di qualfivoglia fpezie , 
facendofi dai raíoj all'afce , od alie feuri . 
Dal ferro granito vien fempremai fommini* 
ftrato 1' acciajo piu fino , e piíi confiftente ; 
e di quefti quello riefee i l migliore , che é 
d' una granitura piu minuta . 

Una cofa degna d' oflervarfi fi é , che tut
t i gli acciaj , benché fatti di ferro della fpe
zie granita, o ftriata, puré , prima chefta-
ti fieno raartellati, hanno una fpezie di ftrut-
tura lamínala i ma quefti pare , che debba-
no , fendo squagliati al fuoco , aver depofto 
alcuni dei granelliní nell' operazione, e che 
numero grande di efíi fieno precipitati nel-
le verghe, o piañre fteífe. I piu piccioli di 
eflfi che paífano acelajo, che nonéftato 
lavorato , fono una prova di fuá efiftenza , 
ma d' una fpezie lorda , e cattiva . 

Una verga di ferro , allorché é cangiata 
in acciajo, non lo é di pari cangiata in tut
te le fue partí ; avvegnaché i l fuoco operi 
fempre con attivita maggiore fopra la fuper-
ficie di quello , ch' ei faccid nelle fue par ti 
piu interne , o centrali ; ed é ivi percib i ' 
acciajo piu perfetto di quello che fia nelle 
partí inferiori , o piíi baífe j ma non é ne-
ceífaria nell' operazione una perfezione per
ché abbiafi dei buono , ed utile acciajo , ed 
ogni verga é aífai fíate acciajo ottimo , e 
molte verghe altresi ficcome ion fatte aífai 
fpeífo nel tempo medefimo, cosí poífono per 
avveníura ín qualche parte aver tutte con-
tratto delle real i differenze. 

Se la comnofizione , che e deñinata per 
convertiré i i ferro in acciajo , ^ia foverchio 
groífa , o fe i l fuoco fía troppo violento , 
ed attivo, o che la materia vi fía tenuta per 
troppo lungo tempo , in tutti quefti cafi 1' 
acelajo faca fopraffatto, vale a diré , vi íara 
una maggior proporzione di partí faíine , e 
fulfuree aggiunte al ferro : quefte pero fa-
ranno disgiungere , ed allonlanar foverchia-
mente bsn toíío le particelle del metallo, e 
la confeguenza íará , che 1' acelajo diverra 
troppo fragile per refíftere alia martellatura, 
e íara di danno grande al proprietario nel-
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íe grandí quantita , cbe verranno rotte, e 
fpezzate , ed altrettanto fark i l danno , ch' 
ci ne avra-altresr dalla copia- grande dellc 
fcagíie r che voleranno vía in lavorandolo. 
I I modo di migliorare un acciajo di queíta 
forte convien , che fia quello di fpogüarlodi 
parte de' fuol íali , e de' fuoi zolfi , ma fpe-
zialmente di queííi fecondi ; i l Signor 
Reaumur ha fpenmentato , che i l feppe'lire 
quefte tali verghe d' acelajo nella calcina , 
o fotto qualunque altra foílanza alcalica, fa 
í i cfre vengono da quelia prontamente aíTor-
biti gH zolfi ; e ponendo queíta dato acciajo 
per un certo dato tempo nel fuoco, verreb-
Idc di nuovo a comporfi , e ne nfulterebbe 
un'ot t imo, e perfettiffimo acciajo \ e quefta 
non é gia una prova triviale , che 1' ilioria 
data della maniera, di rifare i l ferro in ac
elajo , é la verace, e la ficura . 

Per vía deilá divifata operazione pub 1' 
acciajo novcllámente convertH-fi , ed eííer r i -
dotto ai fuo primicro eíTere di ferro, ed un 
grado medio fra V acciajo, ed i l ferro, pub-
cíTer prodoíto , col riírringere quefta opera-
zione a varj rratti di tempo , ovvero conti
nuándola fino a tanto che tutti i fali , ed i 
zolfi avventizj faranno ílati cavati fuori j -
od aííorbiti . La folidita , o confiílenza , e la 
fleíTibilita, fono i due gran punti in un'ope-
razione di tal natura ; e quelia, che i l me
tal'o acquirta di una di quefte, la perde in-
dubitatamente dell'altra. La maggior coníi-
ftenza, o folidita di pende dalla quantita mag-
giore dei fali , e dei zolfi avventizj ,.. e la 
m?ggiore fleíTibilita , oppuré, flecóme la chia-
mano i fabbri , i l maggior corpo , dipende 
dalla quantita maggiore delle parri metalli-
che v e colui, che é capace di caicolare ade-
guatamente le quantita di queílo fale , del 
carbone e della cenere , ed a regolare con 
cfatícrza i l grado del fuoco, é capace altre-
si di fare X acciajo di quella tempra , o di 
quei grado di perfezione j . che a lui piu 
piaccia . 

11 ferro, benebe fia impregnato di nuovi 
Sal i , c di nuovi Zolfi , non é percib per-
fettamente ridotto a quello ftato , al quale 
lo eíigono i fábbri nell' acciajo j vi manca, 
che venga ancora tuffato per un poco neil' 
acqua fredda , â  fine di compiere l ' opera-
zione.. V. acelajo penetrato in ogni fuá parte 
dalle particeliie dei fuoco r ed i n quell'iílante 
medefimo tuffato nell'acqua,. viene per tale 
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fmorzamento ridotto in quello ftato, ín vív-
trovavafi , né vien permeftb ai corpiccioli 
focofi d5 efalare , come feguito íarcbbe in 
altra guifa . Erafi alcun poco dentro al 
fuoco rarefatto , e dilataío , e quefto fmor
zamento lo mantiene in quefto ftato , e íi 
é trovato, nel mifurarlo pib groíío , e 
piu largo di quello, che foífe allorché ftato 
era poco infuocato .- Potrebbe quindi íup-
porfi , che le particelle del fuoco , che fono 
imprigionate neli"' acciajo poco infocato , 
foflero in quefta guifa ritenute , ed impri
gionate in eíío , ed in tal forma operará i i 
cambiamento fíceome é ftato• conofeiuto 
eííerfi rimafe in molti corpi calcinati , per 
non eíTere ftati cosí immediatamente gittati 
nelT acqua fredda-r raa fe quefto foííe i l 
cafó , bifognerebbe , che T aectajo foífe cre-
fciuto non meno di pefo, che di groííezza , 
íiccome addiviene appunto di molti corpi 
calcinati; ma diverfamente va la bifogna. 

Fa adunque di meftieri nell' acelajo, che: 
abbiafi avuto rieorfo ad alcun' aitra opera-
zione \ e quefta apparifee , non eííer' ^Itra 
in - reaita , falvo che i l cambiamento di fua> 
teffitura , o della ftruttura interna . Se un 
corpo fia naturalmente comporto d' un nu
mero di particelle , che fieno in sé fte fie 
confiftenti , e compatte , ma infra eífc vi 
fieno certi da ti fpazj : fe uno prende da 
quefte particelle confiftenti , e compatte 
alcun poco a riempierne i vuoti , bifogna,-
che apparifea con grandifíima evidenza 
che per roezzo di quefte. le proprie parti
celle vengano fatte meno confiftenti, e che 
tutto i l corpo altresi conviene, che fia ñata 
renduto piu duro , e compatto di quello , . 
ch' ei foffe innanzi. 

Nel convertiré m acelajo i l ferro , i l Si
gnor Reaumur concepifee , che le particelle 
del ferro, efifendo di lor natura bramnílftirne 
dei-Sali , e di Zolfi , fienofi imbevute dii 
quantita grande di quefti corpi avventizj , 
e che i piccioli fpazj, che fono infra efle , 
ftati fieno capaci di ritenerne pochiftimi 
Sendo quefto allora i l primo ftato; dell' ac
elajo , quando viene pofeia infocato , ris-

. petto alie fue tempera tu re per mezxo deüe-
tuffate nell' acqua fredda , il fuoco conduce 
quefte particelle fulfuree , e faline cosí ab-
bondanti nel ferro , fuori dei granellini di 
quello , e le difperge qua , e la per entro 
agü fpazj dei granellini ftcffi; e che vi é a. 
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®ueña cguale , e regolare diílribuzíone di 
queíli Sali , e Zolfi , fíííato in tale ñato 
per 1' immediato íuffamento nell' acqua 
fredda , che la confíftenza e le altre qua-
iita del!' acelajo gli fono dovute. 

A i vantaggio dal metallo per fimigHante 
gmifa acquiítato » vi é pero unito íempremai 
un difawaotaggio , i l quale é , che la 
grana di quello naturalmente , e neceífaria-
mence per tal mezzo diviene piíi dura , e 
per confeguente V acelajo ha minor corpo . 
Bifogna , che I ' acciajo fortiffimo abbia fem-
pre per neceíTua pochiffimo corpo : ma 
fecondo Je rególe date dal Signor F eaumur, 
pub akri difporre la coníiñenza a quel gra
do , che gli fia in piacimento , e per con
feguente le altrc proprieta, tutte camminano 
foíto la direzíonedelle leggi medefime. 

Se T oppofizione deüe qualitadi de IT ac
elajo venga perfettatnente , e con eíaítezza 
coníiderata , noi troveremo , che in vece 
d'eírere perniciofa , toccheremo con mano , 
eíTere per lo contrario tali -qualitadi vera
mente defiderabil'ñime , e produríi da cífe 
moho fofpirabili effetti e eoníeguenze . 
Egli pub alcun poco íembrare Ikano , che 
la coníilienza , e la fltlfibilita nell' acc/ajQ 
íieno come prirteipj oppoüi infra fe, e con-
tradiítorj, e che i l tuffarío nell' acqua fredda, 
che fa V acciajo piíi forte, e pih atto a refi-
ílerc alia compreliione , od alio ftroppiccia-
mento , venga a un terapo fleffo tatto piu 
debole nell' azione; ma quefto fi é eviden
temente i l cafo, ed un pezzo di filo d' ac-
eiajo , che prima d'efler temprato per mezzo 
d' efíer tuííato neii' acqua fredda , quando 
venga atíaccato verticalmente , foderra un 
certo dato pefo, i l qual pelo medcíim > non 
foílerrk , ailorché fara temperato, ma verra 
anche fpezzato da un minore ; e che fe la 
pro va fia fatta col temperarlo foltanto i n 
una fuá parte, e neU'altra no, i l filo íicu-
ramente fi roinperk únicamente in quella 
parte , che é fia ta temprata , e le altre 
partí non temprate ri marran no falde . L ' ac
ere fei mentó di grolfezza in cadaun grano 
d acciajo M tuífamento d' eífo nell' acqua 
fredda , ci íommimftra un piano , ed ac-
concio fcioglimentó di quefto Fenómeno . 
La rottura di ciafcun corpo, qualunque egli 
íiafi , che é la feparazione , o difgiungi-
raento deüe parti di quello , per qualfivoglia 
modo ets. .íiafi fatta, fa di meftieri che fia 
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piíí difficlle a feguire , quando le parti di 
quello fono intimamente coerenti , ovvero 
quanto maggiore fia i l numero dei punti di 

icoefione . I granellini dell' acelajo fon® 
quefie parti coerenti, ed é cofa evidentiflima^ 
che quefti granellini divenendo , nel tuífa
mento di effi nelf acqua fredda , pií» larghi, 
bifogna , che quefti íi un i (cano in mena 
punti in tutta la combinazione de!la rmíía; 
e per altra parte , ficcome fono piíi larghi, 
giuoco ferza fi é , che vicendevolmente toe-
chino ciafchedun' altro in uno fpazio piu 
largo . V i fono éue contrarj principj , che 
coííituifcono i l facile , ed i l diíficile rom
pe rfi per differenti raezzi ; e altro non pub 
eñe re , fe non che bifogna , che una di 
queífe teffiture , o coítruzioni dia maggior 
forza per refiftere alia compre ffione, o fre-
gamento , e 1' altra per refiftere alia con-
trazione, ed alio ít iramento. 

Egli é oggimai flato offervato , come 
T acelajo é piu confidente, fecondo che era 
p iu , o me no i nfuocato, ailorché fu tuffato 
nell' acqua fredda ; e conviene -aggiungere a 
quello altresi, che fara piíi di tal tempra , 
quanto piu fredda fara fiata 1' acqua , dentro 
alia quale fara flato tuffato . I I grado del 
-caldo nell' acciajo viene agevolmente cono-
fciuto dal fuo colore , e le divifate dill in-
zioni fono aííai familiari ai fabbri . Mol te 
perfone fi fon fatte a credere, che vi foííero 
grandi virtu da eííere comunícate all' acqua, 
per mezzo di diverfi ingredienti : quefb 
venne dal Sign. Reaumur con eftrema aecu-
ratezza me fio alia prova, ed i ! nfultato ne 
fu , che egli fperimcntb migliore , e piu 
utile di tutti i liquori 1' acqua fredda co
rnil ne . Vero fi é , che 1' aceto , e l ' agrefto 
rendono alquanto piíi coníiftente T acciajo ; 
ed aííai piu l ' acqua forte; ma queft' ultima 
lo fa troppo ccnfilknte per fervirfene ; e le 
replícate eíperienze hanno ad evidenza dimo-
ftrato , che 1' acqua coraune Tola dará all* 
acciajo tutta la confiíknza , di cui efier pub 
capace , purché fi oííervi , che venga tuf
fato nell' acqua allora appunto , che fía 
íufficientemente caldo . 
- Se 1' acciajo , dopo la tempratura , fara 

trovato foverchio duro, econfiíiente, vi ha 
un modo aiíai noto , e famihare di ridurlo 
a quello fiato , che íi defideri , non al trá
mente che i l ferro , e confifte foltanto nel 
porlo al fuoco j pcpctié puoíTi tener nel fubco 
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fino a canto che venga plenamente ridotto 
di nuovo alio flato di ferro. Ella íi é cofa 
facile i l quindi inferiré, lo che é flato puré 
qui innanzi oíTcrvato , come i l ferro fufo , 

vi colato é acelajo d' una fpezie particolare ; 
e le proprieta di quello fanno toccar con 
mano evidentemente , che egli é acciajo in 
una proporzione fuperiore a tutti gli altri 
fatti cosí , e per confeguente alie proprieta 
di tutti quelli . Non é marte'labile , e faci-
liífimo a romperfi , ed altresl troppo duro, 
e confiftente per efler fiíato non meno , 
che per farne degli ordegni da taglio di 
qualfivoglia fpezie : Quefte fono le qualita 
de IT acciajo , che é foverchio temprato , 
o come pub anche diríi , che é troppo 
acciajo: debbonfi aferiver poi íimiglianti qua-
litadi all' eífer egli troppo carico di quei 
Zolfi 5 e di quei Sali, che del ferro fanno 
i ' acciajo . I I método di ridur queflo alio 
flato di ferro lavorato, é a capello T iftefíb, 
che da noi é flato poc' anzi oflervaío pra-
ticarfí per toglíer la tempra all ' acciajo fo
verchio temprato, che é i l tenerlonel fuoco 
fino a tanto che fiafi coníumata , o fiafene 
eflratta porzione dei Salí , e dei Zolfi , e 
fe quello del folo fuoco fara crédulo un 
método troppo difficultofo , o foverchio te-
dioío , i l Signor Reaumur ha trovato, che 
quelle foflanze aicaliche , che di loro natu
ra aíTorbifco»o gli Zo l f i , faranno artiííime 
per ajutare a ridurre queflo acciajo alio flato 
di ferro lavorato , íiccome fono anche ac-
eonce a toglier la tempra all' acciajo fleífo, 
e che mol te foflanze di quefla fpezie , che 
fono flate fperimentate le migliori per levar 
ia tempra all' acciajo , tali altresi fperi-
mentanfi nel renderlo martellabile ; quali 
fono appunto la calcina, i l geíío , ed altfe 
di fimigliante natura . íl ferro colato pub 
prenderíi per si fatta operazione in due flati, 
i l primo di ferro femplicemente liquefaíto 
»el fuo primo getto , e 1' altro di ferro , 
che fía flato gettato nella forma . Quando 
un pezzo di ferro flato fufo , in una certa 
data forma, viene infuocato di nuovo colla 
calcina d' oíía d' animali , che é una delle 
maniere , e rr.etodi comuni, quefla efíendo 
una foñanza del tutto fpogliata di Zolfi , e 
di Sali, aflorbifee aflai ingordamente quelli 
del raetallo , e viene a fporgliamelo d'una 
^uantita grande; di modo che, quando quei 
¿ato ferrovien fottopofloalia l ima, i fram-
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mentí fe ne faltan via ín larghe fcaglie \ 
e la bellezza della figura gettaía conviene 
che fia guafta : per rimediare a tale incon
veniente dee aggiugnerviíl nel liquefarlo dello. 
Zolfo ridotto in polvere ; perché fendo 
queflo un corpo fulfureo , c falino, frena s 
e modera gli effetti della calcina d 'oíía. 

I I Geíío neüa maniera medefima pub 
foltanto praticarfi con certi dati regolamen-
t i ; e riefee egregiarwnte bene , qualora i l 
fuoco non fia foverchio violento , e conti
nua to troppo a lifijgo ; ma fe fía ecceíTivo 
nell' uno, o nell'altro di quefli particolari, 
i l geíío ípingera , e lancera nel corpo del 
ferro de' fuoi proprj Sali , e Zolfi , che dal 
caldo grande fono disfatti di loro flruttura , 
e che dal fuoco modéralo non poííono cííere 
fprigionati ; ma efíendo quefli fprigionati , 
e lanciati nel ferro , operano fopra quello, 
c fanno riufcire 1' operazione tutto diverfa 
da quella , che avevafi intenzione di fare , 
avvegnaché i l ferro divenga per íimigliant? 
guifa piíi duro , e piü frangibile . 

La fomma nettezza di tutte quefle ope-
razioni confiíle nel fapere i fcgni , per 
mezzo de'qtfali fi viene a conofecre quando 
i l ferro colato fia baftantetnente ammorhi-
dito , od i l foverchio temprato acciajo § 
vicino ad eííer novellamente ridotto al pri-
miero flato di ferro ; ma queflo pub única
mente acquiflarfi per mezzo d'una diligente, 
ed efatta oííervazione, ed in queflo confifle 
tutta la certezza del procedimento , di modo 
che i l continuare per parecchi minuti a te
ner la materia ful fuoco , converti 1' ope
razione in un affatto diverfo. 

I I Signor Reaumur , in una delle fue 
•cfpenenze per ammollire un pezzo di fer
ro gettato d' una vaga figura , trovb nel 
cavarla fuori , che era prodigiofamente fce-
mata di pefo ; e fattovi fopra un'efattiífirao 
efame , venne a toccar con mano, che era 
vuoto ; fendo la fuperficie rendutafi mar
tellabile piu preflo , che fufibile, di quello, 
che fia 1' altro ferro, e per la violenza del 
fuoco avendo portata via la parte interiore, 
la quale non era per anche cosí cangiata . 
Un ' accidente si fatto gli aprl la flrada agli 
efperimenti , per mezzo dei quali egli 
trovb , ch' ei pote va in ogni tempo gittar 
fuori la parte interiore d'una verga di ferro 
colato , convertendo la prima nello flato di 
ferro martellabile , e fervendofi come di un 

cro-p 
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crocíaolo di quella per H liquefazione del 
non altérate ferro fufibile internamente . 
Per mezzo di un' acconcia , e favia con-
dotta di fomigliante feoperta , fara age volé 
i l levare i l non maneggevole pefo di molti 
lavori di ferro fufo , che non richieggiono 
tanta ferraezza , quanta fi é quella , che é 
eontenuta nella loro circonferenza . Mem. 
Acad. Scienz. di Parigi del 1722._ 

I I Signor Cramer oííerva , che i l método 
di cavar V acciajo dal ferro, od é per mezzo 
della íbnditura , ovvero per mezzo de!la 
cementazione. Che per mezzo della cemen-
tazione pub cib otcenerfi , e ridurfi la cofa 
ad effetto nelle feguenti maniere : fcegliere 
alcune verghe di ferro puro , non tanto fer-
rato , preparare un cemento di car
bón fottile peílo , e ridotto moderata-
mente in polvere , una parte ; e la metva 
di querta parte di cenere di legna , ovvero 
due parti di carbón fottile , o fia , corna , 
pelli , ovvero pelo d' animali , abbrucciati 
íin che divengano neri in un vafo chiufo , 
cd a fuoco lento , e pofeia polverizzati , 
una parte , e la meta di quefta parte, ce
nere di legna , ed i l tutto mefcolarlo bene 
infierne . Preparare un vafo di térra di 
figura cilindrica alto due , o tre dita di 
piu di quello , che fien o lunghe le verghe, 
porre nel fondo del vafo divifato i l cemento 
preparato nella glíifa fopra addita ta , dimo-
doché venendo leggermente compreífo ingiü , 
poífa coprirc i l fondo a IT a hez? a d'un dito, 
£ mezzo ; a llora coi locare perpendicolar-
mente le verghe di ferro in modo, che cia-
fcheduna fi tro vi cilla o te dai lati del vafo 
un dito non meno , che 1' una dali' altra : 
empianfi gli fpazj intermedj di amento , e 
eon eíío fi cuoprano le verghe , ficché il 
vafo rimanga intieramente pieno ; coprirlo 
con «na tcgola y e turarne ben bene le fef-
fure con del loto : quindi collocare i l vafo cosí 
preparato in un forno , e mettervelo a fcal-
darfi a fuoco moderato ma eguabile, per lo 
Ipazio di fei , ovvero di dieei ore. Quando 
ú vafo é aperto , cavinfi füOri le verghe , 
e ponganfi neir acqm fredda , cd allora 
faranno pieghevoli , e divenüate ateiajo . 
Cramer, Arte del faggiare. pag. 344. 

I I método del far l acciajo per mezzo del 
fenderlo , é T appreífo : Prender del ferro non 
martellabile di prima fufione , dividerlo in. 
pkcioli pezzetti, e podo in m letto fatto 
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di carbón fottile in una fueina da un fabbro: 
fceglier la quantita del ferro , ma picciolo 
per 1' efperimento ; aggiungere a queílo , 
come un menñruo difenfivouna porzione 
di arena vetrofa , o di materia pietrofa 
della fteffa natura; quindi porvi fopra una 
quantita di carbone , acccnderlo , e foffiare 
con leggiero urto di foffietto , ficché le ico-
rie diviíate non meno , che il metallo pof-
fano líquefarfi regolarmente ; quando que Ha 
materia é ñata per alcun picciolo fpazio di 
tempo cosí liquefatta » cavifi fuori , e divi-
daíi in due parti , che s' infuocheranno , e 
tirerannofi a forza di martello in due lun
ghe verghe ; últimamente s1 infuocheranno, 
ed infuocate, che fieno, fi tufferanno nell1 
acqua fredda , ed allora faranno quefte di-
venute acciajo aííai confidente , ma non 
riducibi'e in fila, e cosi fleíTibile , che affin-
ché poíla romperfi vi fi richiedera una forza 
confiderabile . Cramer , Arte del faggiare . 
pag. 348. 

I I Sis ñor Lemery addita un método fem-
plice di ridurre 1' acciajo in polvere fotti-
liíTima , fenza arrugginirlo : pongafi dell' 
acqua fopra de' pezzolini d' acciajo in un 
vafo di térra , tanta che bafti a foverchiare 
i pezzolini intorno a quattro dita ; fi agiti 
cgni giorno ben bene , aggiungendo della 
altra acqua a proporzione , che quefia va 
calando , di modo che V acciajo rimanga 
fempre coperío: fi continui fimigliante ope-
razione fino a tanto che V acciajo fi disfaccia 
in una polvere ñera impalpabile ; allora fi 
eavi queíla fuori per ufo ec. Mem. de FA-
cad. des Scienc. 1736. 

I I Signor Bcyle ci fomminifira una fuá 
feoperta rifpetto al corpo dell' acciajo , per 
mezzo del lo fpirito d* orina per fe , come 
di cono, in eftremo grado purificato, e ver-
fíío íopra i nuovi pezzetti dell' acciajo » 
Efiendo queílo pofto in un luogo caldo , i l 
meílruo venne a feiogüere una parte confi
derabile del metallo . Vedi le fue Opere Abr.. 
Voiume I .p.77. 

I I cimere , od i l ricuoeere /' acciajo t 
viene da alcuni ufato per farlo mórbido r 
onde lavorarlo enn maggiore facilita : loché 
viene effettuaío con darh una buona bolli-
tura nel fuoco , e pofeia cavarlo fuori , e 
lafeiare , che fi raffreddi da fe fieffo . 
Mox. Mechan. Exerc. pag. 60. 

E ñato da alcuni prctefo d' avere n ú 
D cm-
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caocere un fegreto , per mezzo del quaíe 
riducono i l ferro , o l* acelajo alia tempra 
del piombo : quefto dovea effer fatto eolio 
fcaldare ípefle fíate i l metalio nel piombo 
liquefacto , e col lafciarlo raffreddare fopra 
del piombo . Ma i l Signor Moxon ha fpe-
rimentato , eome un fornigliante effetto 
non é punto diverfo da! precedente .. Haugt, 
Colleft. n. 276. 

Pub per al tro \vacelaje acquirtare un poco-
piü di morbidezza di quel'o , che acquifti 
col método comune , coprendolo con della 
polverc di corno di Vacca , o di Bu¿ , cosí 
chiudendolo in vafo di térra graíTa , fcaidando 
il tutto al fuoco di legna , finché fia bene 
infuocato , ed allora laíciar coníumare ii 
fuoco fopra cíío + e cosí lafeiare che 1' ac
elajo diventi freddo. Mcx. loe. cit. 

A CC L A M A Z I O N E .. L] ^celamazlonc r 
in un fenío pui proprio , viene a dmotare 
una certa forrada di voci con ifiraordinaria 
veemenza pronunciara , ed in un tuono par-
ticolare, ed a ¡cuna fia ta neíle alTemblee de-
gli antichi in guifa- non dííioraigjiante da 
una frequente cantilena.. V. Schleeyn. d : Ac-
clamaúonlbus veterum , Gen. in 4. 1665,. 
Pitlfc. l.ex. Antiq. tom. 1. pag. 12. Aquln. 
Lex.- Milir.. tora. r. pag» (5. 

Le Acclama'zAoni venivano d' ordinario ac-
eompagnate da applanfi colíe quali ale una 
voha, vengon confufr , quantunque dcbbonfi 
onninamente diñinguere r come 

L ' A c c 1.AM AVIONE , era fatta colla vo.ee, 
Tapplaufo col le mani : a queílo s'aggiunga, 
che i ' acc'araazione veniva anche fatta alie 
perfone afíenti , dove T applauío facevafí a 
coloro foh'r.nto, che erano preíenti . Era al-
tresi Y acclamazione fatta dalle donne ; dove 
l ' applaufo ferabra , che fia flato giudicato 
proprio a farfi da íoli uomini .. Ferrar, de 
Acclam. & píauL Lib. 1. c. 8. Pitlfc. ] . c. 

Le Accíamazionl fono di differentí fpezie 
vale a ¿n-e ^ Ecdefiafllea, militare ^ Nazlale, 
Senatoria, Slnodale , Scolajilca-, Teatral'e , ec-
Con quefle noi ponghíamo le alte acclama-
ztonr mu/tcaíe-f e rítmica ^ le acclamazlonlá\ 
glubilo , e di rlfpetto , ed eziandio quelle di 
rImprovero , e di villanía. Delíe ultime, la 
prima era praticaía con voci di felice augu
rio , che erano altresi dette Laudatlones, & 
bona.vota y ovvero buoni aufpicj 5 le altre 
poi , execratlones, & convida . Svetonio ci 
íomminiflra un'eíempio di quefta nel Sena-
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to Romano, In occafione del Decreto 

• per 
demolíre le Statue di Domiziano , allorché 
i Padri , ficcome ío rapprefenta V Iflorico, 
non poteífero tenerfi dal fare contumeliofe 
acclamazioni del defunto , Suet. in Domit. 
cap. 2 j . §. 2. Simiglianti fi furono dopo la 
morte di Cómodo ?. nel la quale fcoppiarono 
con empito grande di tutto ¡1 popólo : hojit 
Patria honores detrahantur ; parricida honores 
detrahantur / hojils Jiatuas undlque r parrici
da: Jlatuas undlquc , gladiatorís ftatuas trndi
que ec. Ferrar, lib. 4. cap. 5. Pitlfc, loe. cit. 

La formula , nelle Acclamazlonl , veniva 
ripetuta 2 leu na fíata in maggior numero di 
fempi , altre fíate in numero minore . Quin-
di noi trovíamo prefío gli Scrittori Rema
ní y Acdametitm eft quinqules , & vicies y 
ventlcinque difícrenn volte ^ alcuna fíata ^ 
co a fexagics, ed anche oBuagles^ feíTantar 
ed, citan ta volte , Aquln, Lex.. Milita tom. 
1. pag. <<.. 

Non erano ignote le Acclamazlonl nei 
Teatri delfeta piíi antiche della Romana 
Repubbüca , ma in quei tempi erano ítm-
plici , e poc'akro, che con fu le grida . Do
po i fi mutarono in una fpezie dt concerti 
regolari . Quella y di cui fa parola Fedro 1 
¡atare Incolumls Roma faivo Principe , che 
fu detto per Auguíio v e provato in occafione 
d'un fallo piacevole, e graziofo di un ilau-
tiíia detto Princeps, fa argomento , che le 
muficali acclamazlonl erano in ufo nel regno 
dagl' Imperatori . Revertentem ex provincia 
modulatis carmlnlbus profeauebantur , dice 
Svetonio, i l quale ne íomminHlra un' al tro. 
efempionel tempo di Tiberio. Sendofi- fparfa 
per Roma una faifa vocc che Germánico 
erafi gravemente infermato i l Popólo a 
gran folla con torce accefe , e con vittime 
correndo al Campidogíio andava eíclaniando r 
e cantando n Salva Roma % Salva Patria , 
Salvus eft Gevmanlcus 

Ncrone, come colui , che era per la Mu-
fie a feramamente por tato , fece fuá fpezial 
cura il perfezionare la Mufica delle Accla-
miz lml .• Carmede daH'Armonfa ,. celia qua
le gli Aleffandrini, che eraníl por ta ti a vé
cete i giuochi celebrati in Napoli , cantato 
avevano le loro lo di prefe parecchie idee 
per ammaeítrare un certo dato numero di 
g¡ovani fcelti dal cetO' nobiíe , e dalia ple
be , nelle differenti fpezie d' acclamazlonl r 
che praticavanfi in Aleífandria. Qaefte con

tinuar-
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tinuarono a praticarvifi fino al tempo del 
Regno di Teodorico; nía i l Popólo non fa-
ceva feroprc un Coro folo , alcuna fiata ve 
m erano due , i quali alternativamente r i -
fpondevanfi l'un 1'altro . In fimigliante gui-
fa appunto allorché Nerone fuonava nd Tea
tro , Eurro , e Séneca davano i l fcgno col 
percuoter delle roaai ^ e cinquemila íoldati} 
i quali detti erano Aeguílali , cominciavano 
a cantar le lodi di lui , le quali obbligati 
erano a ripetere gli fpettatori. Tuí ío veni-
va accompagnato, c governato da un Mae-
ñro di Mufica appellato Mcfockorus 5 ovve-
ro Pauíarius* 

V onore delle Acdamazioni , veniva fat-
to íingolarmentc agí' Imperador! , ai loro 
figlioli, ed ai loro favoriti 3 ed anche a quei 
Magiftrati , i quali prefedevano ai gtuochi. 
Alcuna fiata certi famoíi períonaggj , che 
íegnalavanfi fopra gli altri , mentaronfi di 
ricevere nnch' eíTi le acdamazioni ^ del che 
ne abbíamo da Quintiliano due efempj, di 
Catone , cioé , e di Virgilio . Le formule 
comunemcnte úfate fi erano quefle: fclicitcr, 
longiorem vitam , annos felices . G l i Attori 
medcfimi , e coloro eziandio , i quali nei 
giuochi, o ípettacoli del Circo , guadagna-
vano i l premio , non venivano efciufi da 11' 
onore delle acclamazicni. V . Laurcnt. Poly-
math. Hb. 2. cap. 12. Chohier, Fax. Hiftor. 
l ib. 2. cap. 11. Lipf. Eie¿l. Hb. 2. cap. i o . 
Ferrar, jjb. 2. c 20. 

_ Alie Tcatrali Acdamazioni poíTono ag-
giugnerfi qudle delk foldatefca , e del Po
pólo in tempo del Trionfo . L'Eíercito vin-
citore accoffipagfiava i íuoi Generali alCam-
pidpgiio , e fra i verfi , cui eíTi cantavano 
in lode di queiii , ad ogni dato afleriíco an-
davano come per via d' intercalare npeten-
do : h Triumphe , che veniva replicato dal 
Popólo nel punto ÜeíTo. Ella era puré una 
fpczie ÜAcclamazwne , e tale anche riputa-
ta , quella coltumanza , che avevano i fol-
daíi , di daré ai loro generali , dopo una 
qualche íegnalata vittoria , i l ti tolo d' Impe-
m t r , titolo cui egli riteneva foltanto fino 
al tempo del fuo Trionfo . Vedi l'Articolo 
Imperator . 

Le Acdamazioni del Senato fono alquan-
ío piü ferie di quelle del popólo, ma naíco-
no da uno fíeffo principio, vale a diré, da 
un defiderio di far cofa grata al Principe , 
od ai Favoriti di l u i ; e mi ra vano íimiglian-
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temente alio fteífo fine , o d' efprimere la 
genérale approvazione , e zelo d̂el Corpo 
tutío , o di congratularfi con efíb lui delle 
fue Vi t tor ie , o di daré al medefimo nuove 
protefte , e riprove infierne di fedeka . Simi-
glianti acdamazioni venivano d' ordinario 
íatte dopo una qualche parlata tenuta da al-
cun Senatore , alia quale glí altri tutti per 
dimcñrare i l confentimento loro , eíclama-
vano : Omnes, omnes, ovvero : JEquum eft, 
Jnftum eft: alcuna fiata dimofiravano cib con 
fimiglianti acdamazioni, alcun' altra con al
t r i romoreggiamenti . Quede collumanze ufa-
vsnfi in tutte le elezioni , o preciamaziom 
degl'Imperatori fatte dal Senato ed alcun 
ritaglio di pratica fomiglianíe é rimafa nel-
Je moderne elezioni dei Re , e degl'Impe
ratori , nel le quali fuo le eíclamaríi : Vivat 
Rcx , vive le R o i , fono le forme úfate, v. 
Ferrar, lib, 6. cap. 3. 11. Briffon. de Form. 
lib. 4. pag. 549. Ferrar, lib. 7. cap. 5. 5. e 
6. feq. Bri¡¡. de Formui. Jib. 2. Vedi l 'Ar-
ticolo Elezione \ 

I Greci preiero dai Reman! i l coílumc di 
ricevere i loro Imperatori nelle pubbliche piaz-
zr . Riferiíce Luitpraudo , che in una pro-
ceffione , alia quale ei trovsvaíi prefente , 
cantavano alT Imperatore Niceforo iromA ITH * 
che fignifica , anni molti , che dal Codino 
viene eípreflb per 4¿ '¿á^w vo •n-oKvxpátov, 
ovvero per tó waxt/^smle^ , ed i l faluro, 
=0 voto per iroKvyjpina-nst . E nel tempo del 
pranzo, al quale i Greci trovavaníi prefenti 
tfprimevano i lor voti , ficcome elfo Codi
no traduce colle appreífo parole pronunzia-
te ad alta voce, ut Dcus annos multiplicet. 
Plutarco fa parola di un' Acclamazione, cosí 
a voce alta pronunziata , in occafione, che 
Flaminio ricovrb alia Grecia la Liberta , 
cui quei veramertte di doppio cuore innaha-
rono fino al Cielo coi loro clamor!. I Tur-
chi fogliono coílumare non so che di fomi-
gliante in veggendo i loro Imperatori , o 
Gran Vifir anche ai di noftri . Box . Gloíf. 
Antiq. Rom. Smith, obf. fopra Coílantino-
poü , Tranfazioni Filofofiche , n. 155. p.442. 

Quanto alie Acdamazioni, colle quali ac-
col t i , ed onorati venivano gli Scriítori , í 
Poeti , e fimiglianti fapienti uomini, i quali 
recitavano in pubblico le Opere loro , é da 
oíTervarfi, come le radunanze, od aífcmblee 
per fim'glianre rapprefentanza venivano pre
párate , e difpoüe con magnifico apparato 
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in Luoghi aflai íblenni , e rifpettatl, € fa-
mofi , come fi erano i l Campidoglio , i 
Templi , T Ateneo , ed i palagj dei gran 
Perfonaggj . GT inviti venivano mandati a 
cadauno únicamente per maggior fafto . La 
cura maggiorc fi era i l procurare con ogni 
üudio , che le acclamcrz.ioni foflero fatte con 
tutío i l pih efatío ordine , e colla maggior 
pompa, che mai fi pote (fe. G l i uomini fa-
coltofi, che far prova volevano di loro in-
gegno , appagavanfi del vedere applaudite le 
produzioni loro^ e d'eflfere fiancheggiaíi dai 
loro Amici . Gli altri affaticavaníi per r i -
trarne guadag no, operando 5 e per i donati-
vi , e perché ammeíTi ve ni fiero alie altrui 
íavole . Pafla Filoftrato d' un certo giovane 
chiamato Vavo , i l quale da va una moneta 
r.gli Uomini di Lettere, e cosí andava com-
prandcíegli perché face fiero applaufo ai fuoi 
componimenti . Erano fomiglianti acclama-
zioniconáottQ in guifa aíTai fimile a quelle, 
che facevanfi nsi teatro , avvegnaché si que
de , che quelle avevano la loro mufica , ed 
i loro accompagnamenti. Tantoqueí le , che 
quelle alluder dovevano , ed eíTcre propor-
zionate , non meno al foggetto , che veni-
vsvi t ra í ta to, che alia períona, che tratta-
valo . Ve ne avea delle partieoíari per i Fi-
loron, per gli Oratori , per gl' Iftorici , e 
per i Poeíi • Ella farebbe cofa íbmmamente 
malagevole i l pretendere di rilevarne le veré 
formule di queíle tutte : una delle aíTai pra-
ticate fi era Sopbos, e quefia veniva tre fia-
te ripetuta. Marziale abbraccia nel feguente 
verfo parecchie di quefte formule 5 Gravher, 
Cito, nequiter, euge, beate . N é i Greci , 
fié i Romani avevano alcuno determinato 
confine riípetto a quefio capo . A coloro, 
ai quali volevano que fie due Nazioni applau-
dire , dati venivano i nomi di Dei , ed'Eroi. 
Non venivano gia queñe acclamazioni fatte 
precifamente dopo cadauncapo del difeorfo, 
fpezialraente dopo 1' Efordio folíanto ; rna 
rinnuovavanfi le acclamazioni a cadaun bel 
paffo, ed a (Tai fiate ad ogni periodo , dalla 
qual cofa gli Autori venivano alcuna volta 
tanto oppreffi, che giuoco forza era loro i l 
fupplicare iftantemente P Udienza a tacere 
alcun poco « Per lo contrario era loro di-
fgrazia fatale, e per eíTi era fpedita per fem-
pre , qualora 1' Udienza non fi vedeífe ben 
rifcaldarfi nelle loro lodi , PaoloSamofateno 
dal fuo pulpito farebbefi quafi con fu mato in 
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acerbi rimproveri contro i fuoi udítori , fe 
i l di loro fazzoletto non gli aveíle dato ba
ilante fegno , quedo eífere i l loro método 
connaturale d'applaudire . Simiglianti accla~. 
mazioni non erano foltanto onorevoli , ma 
mil i eziandio a coloro , che pariavano ¡a 
pubblico, allorché mancava loro Ja memo
ria ; avvegnaché in tali occafioni i l Popólo 
raddopiava le fue acclamazioni, e veniva per 
coíal modo a dar loro agio' di rimetterfi , 
e di riaequifiare le tracce fmarrite. 

Le acclamazioni% colle quali gli fpettatori 
onoravano le vittorie degli Atleti , erano 
una connaturale confeguenza degl' impetuoíi 
movimenti , che accompagnavano i giuochi 
gimnaftici : le grida , e le acclamazioni del 
Popólo, con cui alcuna fiata venivano ad efpri-
raere la compaííione , ed i l giubilo loro , alcun' 
altra i l loro orrore 5 e difguílo , fono con 
forza grande dipinte al vivo da varj oetiP , 
ed Oratori. Vedi i l V . Burette, Mem. 3. 
fopra gli Atleti nelle Memorie Letter. dell' 
Accadem. Reale delle Ifcrizioni , Tom. 1. 
p. 330. e feg. 

Le acclamazioni facevano altresi una par
te della ceremonia del matrimonio . Veni
vano queíle úfate per lieti augurj ; eíTcndo 
Ixta omina dette dai Romani Scrittori , e 
talora ve ni van detíe a van ti le funzioni del 
matrimonio . 

V acclamazione alia bella prima praticata 
nel teatro , e nel paííar , che íaceva per 
quello i l Senato , verme in progreílb di 
tempo ricevuta negli A t t i dei Concilj , e 
nelle ordinarie aífemblee degli Ecclefiaílici • 
I I Popólo elprimeva T approvazione propria 
di un Predicatore in varié fogge ; ma le 
formóle piíi úfate erano ; OríodoJJo I Terzo 
Apoflolo ! e fimiglianti . V . Arnd, Lex. 
Antiq. Ecch pag. 272. Bingam , Orig. Ec-
cíef. Lib. 14. cap. 4. Ferrar, de Rit. Sacrar. 
Concion. Lib. 2. cap. 23. Idem de acclam. 
Lib. 5. c. 1. e feq. 

Queíle acclamazioni fendo talvolta pórtate 
all' ecceífo , ed aífai volte ufeenti del giufii 
termini, vennero fovente dagli Antichi Dot-
tori proibiíe , ed alia perfine vietate del 
tutto ; febbene appariíce , che foflero ancora 
in qualche ufo fino nei tempi di San Ber
nardo . 

ACCO VIP A G N A M E N T O . Dinota nella 
Mufica quegl' lílrurnenti , che accompagmno 
una voce , per íoítentarla , ed infierne per 

fare 
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h u , ebe a un tempo medeílmo la Mufica 
fia piíi plena. 

L' accompagnamento viene pratscato nei re-
citativi non meno, che nelle arietíe , non 
meno nei teatri , che nei Cori di Mufica 
Ecclefiaílici. ec. Avevano g!i Antichi firai-
gliantemente i loro accompagnamenti nei Tea
tro j ed avevsno egualmente Iftrumenti per 
accompagnare i l lor Coro di una fpezie dif-
ferente da queili 5 co'quali nella recita ac-
compagnavano gli A t to r i . Bof. Reflcs. Cr i -
tic. fur la Poesie ec. §. 42.p. 442. Es Dio-
med. de art. Gram. lib. 3, 

PreíTo 1 moderni é V accompagnamento af-
fai fíate una parte , o melodía diñerente , 
da quella fpezie di Mufica , che accompa
gua le arie . Vien fatta queñione, fe preíío 
gli Antichi la cofa andalTe in fimigiiante 
guifa. [ « ] Abbiamo non poche amonta di 
Scrittcri, aflerenti, che gli accompagnamenti 
degü Antichi non paffavano piíi in l ád 'un ' 
.ottava , o d'un'antífona per la voce ; 1' Aba
te Fraguier, da un paííb di Platone [ Z» ] pre
tende di provare , che effi puré avevano una 
Sinfonía attuale , o fofle Mufica divifa in 
parti. Ma gli argomenti di quefto dotto Aba
te non fono niente piu concludenti , di quello 
üanlo le ragioni allégate dal Gefuita de Cer-
ceau , [ c ] e dal Signor Eureite . [ ¿i ] 

[ a ] Male . Treatof Muf. cap. 14. §. 6. 
pag. 589. e feq. [ b ] De legib. i . 7. [ c ] Cer-
ceau , Diffen. fur la Mufique des Grecs 
Mem. de Trev. 1725. pag. 1780. Scg. ovve-
ro Bibl . Franc. tom. 7. pag. 115. e feq. [ el ] 
In Hi f l . Acad. R, Infcr. tom. 2. pag. 190. e feq. 

A C C U S A . Gli Scrittori di Política trat-
tano del vantaggio, ed infierne de i diíordini 
delle pubblíche aecufe . Sonó apportati diverfi 
argomenn tanto per 1' incoraggiamento , quan-
to per lo sbigottimento delle a ce ufe, contro 
•uommi grandi . Niuna cofa , a parere del 
Machiavello , tende tanto alia prefervazione 
a uno flato , quanto le frequenti aecufe di 
Perlone , alie quali viene appoggiata 1' am-
miniílrazione dei pubblici afFari. Venne que-
ña fimighantementc con ogni maggior rigo-
rei oííervata dai Roraani neile provecí Cam
p i l l o aecufato di corrompimento da Manilo 
Capuohuo , ec. Tuttavia , fecondo U fenti-
mento di quedo medefimo Autore, non ar-
recano le aecufe vantaggio maggiore , di quel
l o , cheapportino danno le calunniej la qual 
cofa viene altresi coniermata dalla pratica 
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dei Romani. Manlio atto non eííendo a fo-
flenete da prode fimigiiante carico contro 
Caramillo, verme cacciato in una prigione. 
Machiavello, della Repub. 1. 1. c. 7. p. 35. 

CU antkhi Romani Avvocati facevano di-
ñinzione fra quefti tre termini , cicé , f V . 
Jlulatio , Delatio , ed Accufatio : peí primo , 
era dimandata licenza di prenderíí quefto ca
rico con tro d' alcuno ; e cío ven i va appella-
to , poflulare : quando colui aveva cib ctte-
nuto , conducevafi innanzi al Giudice , e que
da azione dicevafi deferre , ovvero nominis 
delatio : últimamente l'impiego era aííegna
to , e prefentato e queila azione era pro-
priamente quella, che appellava-íí accufatio. 
Vojf. Etym. Latín. Danet. D iS . antiq. vcc. 
aecufare , 

L'accufa , fecondo il fentimenío di Pedia-
no , cominciava propriamente , allorché i l 
reo , o .la parte aecufaía , venendo interro
gara negava d'eífer colpevole di quel tal de
bito e fottoferiveva i l proprio norae alia 
delazione fatta dal fuo contradiceníe . Calv. 
Lex. Jur. pag. 17. 

Nelle Leggi di Francia nina' altro fuorí 
del Procurator Genérale ) ovvero dei deputati 
da eíío , poteva formare un' aecufa , íalvo i 
cafi di lefa Maefta , e di coniar monete , 
nei quali F aecufa fi compete a qualfivoglia 
perfona. Negli altri misfatti le perfone prí
vate poílono foltanto far i denuncianti , e 
chieder la compeníazione per Tcífefa , coi 
damni eziandio. Trev. Di£l. Univ. tom. 1. 
pag. 92. 

Tre fono i modí di prendere un' inferraa-
zione nei Tribunale delP inquifizione . 11 pri
mo per vía d1 inquifizione , quando una per
fona privata , ricorrendo alP Inquifitore , íi 
dichiara di non c fie re né denunciatore , né 
aecufaicre , aiá di fargli faper foltanto , co
me é pübblica voce, e fama , che la tale , 
e la tal perfona é un Erético : i l fecondo, 
per via & aecufa , quando, cicé , cclul , che 
informa, prende fopra di fe i ' utizio d1 aecu-
far<;, lo che rade fiate addiviene, perché in 
tal cafo egli é tenuto a provare, ed típone 
a un tempo fteffo fe medefimo alia Legge 
del taglione, in evento , che la fuá denun
cia fia faifa . L ' ukima , ed affai praticata 
via , fi é quella della demmzia , che é col 
nominare quelle períone, le quali fanno be-
niffimo i l fatto. Holj . Inquifit. c. 8. fe¿l:. 1. 
e 2. pag. 108. e feq. 

U n 
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U n Chinefc della Provincia di Nanquín , 

ávendo perduto una fuá única figliola , mal-
grado le preci, ed i voti ed ofFerte , che fat-
te aveva ad un' Idolo, cu i egli aveva in un 
reliquiario, la cui potenza eragü ñata alta
mente magnificara dai fuoi Bonzi, o Sacer-
doti t prefentoíTi al Tribunalc , e fece una 
folenne aecu/a centro 1' Idolo ; e queíV Idolo 
per decreto del fupremo Configlio di Pechi-
no , venne coerentemente condannato ad un' 
efilío perpetuo , furono demoliti, e rovinati 
i Templi in onor di lui gia dedicati, ed i 
Sacerdoti di quello Bonzi appellati , fevera-
mente punit i . Bayl. Contin. des Peníeesfur 
la Comet. Journ. des Scavaots t. ^5. p. 205. 

A C E R R A . Dalle Leggi delle x n . ' l a 
vóle T erezione dell' aceña , che era pre0b i 
Romani un' altare , che cofturaavaíi alzare 
preño al letto di una períona defunta , fu proi-
bita. Salmuth ad Pancirol. p. 1. íit. pag. 343. 
Fefi, in Voc. Pitifc. lex. antiq. 

L ' acerra poi fignificava exiandio un pic-
ciol vaíb , nel quale veniva podo 1'incenfo, 
ed altri profumi , per eííere abbruciati fopra 
gli al tari degl' Idd i i , ed innanzi ai morti . 
Pitifc. Lex. antiq. Sembra , che V acerra fof-
íe la cofa fteíia , che fu altramente detta 
t'mribulum , ed anche pj/xis)-^ alcuni han-
no altresl confufo quefV acerra con que i va-
í i , che addiraandavanfi pater¿e , nei quali ve-
nivano offerte le libazioni. Cornut ad Perf. 
íjatyr. 2. Vct. Scholiaft. ad Horat. \. 3. cd. 8. 
Voff. Etyra. parí. 4. 

N o i troviamo farfi menzione dell' acerra 
nelle antiche Scritture della Chiefa. Ebbero 
gli Ebrei altresl le loro acerra , nella loro 
verfione tradótta per la voce incenfieri , o 
íurriboli: e la Chiefa Romana ufa ritenerla 
Adía cofa fotto i l nome d' incenfiere . Tcr-
tull. ad Geni. cap. 9. Magri Notiz. Vocab. 
Ecclef. pag. 3. 

Preífo gli Scrittori Romani noi incontria-
rao aífai fíate plena acerra, un pieno incen
fiere . Noi fappiarao eífere flato oífervato , 
come i l popólo era obbligato ad oífrir 1' in-
cenfo a proporzicne del preprio flato, e con-
dizione: i ricchi in quantita grande, i po-
veri per lo contrario poche grana : i primi 
verfavano le acerré piene fopra 1' aliare : i 
feeondi ve ne ponevano colle proprie dita 
due , o tre prefe . V . Brijfon. de Formul. 
lib. i . p. m. 25. Marcill. ad Perf. fatyr. 2. 
verf. 5. 

A C E 
A C E T O . deetum efurtens, nella Chimi-

ca fi é T aceto diftillaío , e rettificato coll' a-
juto del verde rame. Egli é fatto per ifeio-
gliere i l verderame comune in aceto diftil-' 
lato perfettiflimo ; allora evaporando la fo-
luzione, fi viene a preparar di nuevo i l ver-
derame in forma di criftallo ; e da queflo 
con un grado proporzionato di fucco,diftil-
lando in una Aorta i l medefimo infierne con 
uno fpirito acido , e queflo é 1' acido piíi 
aítivo , che preparar fi poifa dall' aCeto . 
Zwelfer , al quale queflo acido deve i l fuo 
nome , afferma , che queflo coníerva le íue 
qualita acide, dopo eífere flato diftiolto col
le perle, o con qualche altra íéñmfcá alca-
Jica affotbcntc i ma in fimigbante aiUrzio-
ne non é verace , né fe gli dee preñar cre-
denza . Boerhaave , Chimica, pag. 138. 

ACETO . Egli é evidenfe che T origina
ria materia componente 1' aceto é zucchero , 
i l quale nell' arte dell' acetificazione, fembra, 
che fia del tutto convertito in un tártaro 
fluido , e fe i l liquore acquofo verra dií-
giunto , e feparato dall' aceto , noi trovere-
mo y che 1' aceto é divenuío quindi piu for
te , di maniera che fe 1' aceto verra per vía 
della congclazione in fommo grado concen
tra to , diventera aflai folido , ed una fpczie 
di tártaro attuale-

Quindi é evidente la regola , del fare un1 
aceto quati folido, fe ci prenderemo la br i -
na di feiogliere i l tártaro in un liquore ac
quofo . Quindi per perfezlonare 1' arte dell' 
acetificazione , i l difeiogliere i l tártaro abbon-
dantemente col zucchero, ovvero colla tria
ca , e 1' aceto fortiíTimo per via di ripetuti 
imbevimenti , e i ' ufare in cib un' efattezza 
eflrema , é cofa da raccomandarfi veramente 
a quelle perfone , che fono in una tal'arte 
impiegate. Sawffs Leñures , pag. 205 

Ella é cofa ottima a faperfi , come un' 
aífai abbondante quantita d' acqua , o di me
ra flemma infipida , fi contiene nell' aceto , 
e che quello, che noi appelliamo aceto , fa-
rebbe infinitamente piíi forte , fe veniífe 
chiarificato , o purgato delle divifate partí 
che in fe contiene . Da quefta ragione úni
camente dipende, che per una quantita gran
de d' aceto bafla, affinché fia faturata , un' af-
fai picciola porzione di íale alcalice; e per 
la ragione rtredefima , per difeiogliere una 
picciola porzione di raetallo, richiedeíi una 
quantita aífai grande di queflo acido acquo

fo , 
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fo . Una pinta 'a aceto fortiíTimo fteníer^ a 
bañare a íciogliere poco piu di due dramme 
di ferro , e per faturarlo non fi ncbedera 
piü della quantita fteíTa di puro ía le , cvve-
ro dí tártaro , 

Ella é ñata cofa da moln defiderata , che 
vgniffe a rinvenirfi un qualche método , od 
arte di concentrare V aceto, e cosí farl'o piu 
forte, ed attivo: fa certamente di meílieri, 
che una si fatta cofa dipenda daireftrarne 
1'umidita acquofa; e percib fono ftate vera
mente provate molte ftrade . D i tutte l1 al-
tre peró quelía che é riufcita migliore, noi 
veggiamo eífer Ja propofta y e commendata 
dal Signor Stahl r che é per mexzo del ge-
lare, o coll' agghiacciamento. Método ^fimi-
gliante st fattamer.te priva , e fpcglia Vaceto 
del!' acqua fuperñua , e per si fatto modo 
unifce , ed aduna gil acutí, e pungenti ace-
tofi corpiccíoli T che viene a rendarlo un me-
flruo potentiHimo , e d'eftrema attivitk , 
levando , "ed eftraendo fuori cinque , o fei 
partí di flemma , che é a mala pena agrá r 
e lafciandone una fefta , o íettima parte , 
quefta comerra in sé le virtü ñeffe del tutto . 
C i acceita i l D o í t o r i ' ^ w , d'aver piuepiu 
fíate ripetuta quefta eíperienza , e d' averia 
fempremai íjovata corrifpondente a c ib , che 
abbiamo efpofto, e divifato, in tutte le fue 
partí -

Quefto aceto condenfato 5 verfo ií termi
nare delP opera?.!onc , ovvero nelle ultime 
congelazioni , lafcia cadere una picciola , o 
minuta polvere rilucente , la qual materia 
altro non é , che un tártaro , i l qua'e , quan-
tunque fofle difciolto in gran quantita i n t u i 
to i l duido acquoíb , non verrebbe íuttavia 
ritenuío , in quel folo concentrato. Stahl 
Condenfant. V i n t . 

L ' aceto piíi rapprefo , é ií me no acconcio 
ad eííer diftillafo , perché vi é fempre un 
grandiñimo pericolo di un' empi reuma , od' 
odor d'abbrucciato ; lo che corromperebbe, 

fraftorncrebbe tutto i l tenore deiropera-
zione , e, come appunto addivíene in íimi-
glianti caíí , di verrebbe olcaginoío . Ed una 
picciola puníímja porzione di fale tártaro fa-
turata con quefto aceto diftillato , venendo 
dopo ¡nfuocata , annerifce , e tramanda un 
odore íimigiiantiííimo a quello, che produce 
nella calcinazione i l tártaro crudo . Savas 
Chemical EíTays. 

Dair altro canto , i l piu aceto viene im-
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mediatamente diíuto innanzl la diftillazionc • 
e vi é me no pericolo d' abbruciarlo . E fe 
i i rimanente della maíía della parte acquofa , 
aüorché da effa ne é diííillata la parte piíi 
f o t t ü e v e r r a di bel nuovo diluta coll' acqua j 
puo beniffimo , con una feconda diftillazio-
ne , eífer ridotto ¡n iftato di produrre unafo-
üanza acetofa, quantunque queíl'ultima non 
poíía in modo alcuno ftare a petto a quefta 
prima porzione volatile » Quindi i l Signor 
Vigani íl fa molto giuftamente a fofpettarc r 
che quefta fia una cofa conofciuta r ma mol
to poco . E parimente , allorché i ' aceto vie
ne diftillato con tutta la cura , e con quel-
la fatíca , che fi richiede , eí produce un ta
le effetto nel piu alto grado, e contiene un' 
irrraenfa copia di flemma in proporzione in
finitamente maggiore di quel, ch' ei conten
ga ÍÍÍH accidi . 

In quefto cafo , i l método di condeníá-
mento per vía di ghíaccio produce un bene-
fizio grande : prima di tutto feparando la 
parte piu acquofa, ed in fecondo luogo, quel-
l a , che é alquanto acetofa, quantunque non 
paragonabile a quella che rimane índietro j 
di modo che , per quefto mezzo pub pro-
durfi un' aceto diftillato fpiritofo a fia i con
centrato, e fottile , vale a d i ré , con ghiac-
ciare tutta la porzione di flemma diftiüata , 
é d' aceto diftillato uniti infierne , che é af-
fare di gran momento ai curiofi nella Che-
mía jublimior , e particolarmente a quelli , 
che intendono 1' Ollando. Quando poi 1' aceto-
é ghiacciato fenza la diftillazione , noi ab
biamo per tal vía un fugo nobiliffimo rap
prefo , 0 fia un'aíTai ricco aceto concentra
to , fpogliato totalmente dalle fue partí di-
ftiliate acquofe, ed inutiii Vtgani, Medull. 
Chem. 

L ' aceto applicato ai malí nei corpi degli 
animaii , ftimola , ed impcdifce la putrcfa-
zione. Quando é debole, é altresi nelle fue 
vii tLl alquanto piíi attivo dell' acqua \ quan
do é gaglíardo , s'approffima ne'fuoi effetti 
alia forza dei falí , e degli fpiriti acidi . 
Med. EíT. Ed. voí. 5, art. 24» Vegganfi gli 
articoíi: Sale e Spirito. 

Aceto portatile : é quefto un nome dato 
dai Chirnici ad una fpezie di polvere d' ace
to , o fía aceto ridotto in un' arfa placenta, 
o feccato , e pofcia polverizzato. Altro que
fto non é , che un tártaro coll' aceto , ed é 
fatto nella feguente maniera: Prendí tártaro. 

fina 
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fino mczza libbra : procura 5 eñe 0a ben la-
vato, e pofeia peflaío, e, ridotto in polve-
re minutiíTima : peni quefta polvere m fufio-
ne in aceto pótentíffimo ,. poícia induralo , 
ed infondilo di nuovo, riperendo fimjgliante 
eperazione dieci volte . Pofcia r i poní quefta 
pol vere beiV afciutta per ufo : in ogni , e 
qualuoque tempo poi fi pub avere una fpe-
zie di aceto eftemporaneo , eolio feiogliere pic-
ciola quantit'a di quefta polvere in quaíun-
que acconcio liquore. 

Vermi nell' aceto . Dalla feoperta fattafi dei 
vermi fottiliffimi nell' aceto, é comune opi-
nione , che i l vellicamento acre, che fa 1' 
aceto , gufrandolo , abbia origine , e venga 
prodotto da quefti animaiucci: deefi feoperu 
fomigliantc all' aecuratiffimo Sig. Lewenoech, 
i l quale íi pofe ad efaminare con eñrema 
di ligeos a ed intenfione V aceto col micro-
feopio . 

Alcuni aceti fortiíTimi , e fott i l iffimi, do" 
po effere ña ti per alcune ore efpofti all' aria , 
c dopo efaminati diligentemente col micro-
feo pió , moftrano all' occhio un numero di 
corpicciuoli detti Salí dcl'C aceto , i quaíi alié 
duc loro eílremita fono acuti, e molti d'effi 
hanno nel loro mezvo una figura bislunga 
d' un colore bruniccio , ed ahri per lo con
trario fono, chiari , pellueidi, e brillanti cc-
me i l criftailo . Le al ere particelle loro ap-
parifeono di figura ellittica , ed altre di fi
gura femiellitíica , o di un mezz' novo , in
ca va? a come una mezza palla , o come un 
mezzo guício di noce . Le figure piü perfet-
te puntute si ncll' una che nel F al ira eílre
mita , fono tanto minute, che in una goe-
eiola íola fe ne comprendono piü migliaja . 

^ Pare-, che quefti corpiccioli infinitamente 
piccioli e minut i , quelli lleno, che vellics-
Ro la lingua con- un gufto acido , allorche 
noi a(íagg:amo 1' aceto \ ed é altresl fomma-
mente probabüe , che olíre di quefti , cosí 
minuti , com'eííí íbno , ve ne íieno un' im-
menfa quantiía d'altri egualmente acumina-
t l alie due eftremita , ed infinitamente piíl 
piccioli di quefti. 

Se 1' aceto venga pofto in un bicchiere , 
o vafo di vetro aperto, e iafciaío cosí per 
ajeune fettimane , la fuperfic'e di quello fa-
ra trovata, efaminandola con lenti buone , 
e perfette , piena tutea del le ftefte divifate 
figure acuminate alie due loro eftremita, o 
bipuntiue j e fommaraente pellucide j cd al-
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faíflíme fíate poflonvifi difeernere manifefía'" 
rnente delle cavita ; ma facendofi ad efami
nare i l liquore alquanto piu a dentro, vale 
a d i ré , pih in giü della fuá fuperficie , vi fi 
ícorgera numero grande di m'nutiífimi ver-
mi cciol i aventi la figura d'anguilla: e que
fti , benché minutiííimi, fono prodigiofamen-
te piíi íarghi delie particelle del falé , né 
poífonfi fupporre in verun contó la cagione 
del vellicamento acido , che fa Vaceto aííag-
giandolo, fe bene verrh confuicrata la cofa ; 
avvegnac'ñé non trovinfi quefti anima'ucci in 
tutti gli aceti \ né la maggior parte dell' ace
to é affaíto privo di quelli , e nel verno 
muojono tutti né percio 1' aceto in quefta 
ilagione é me no veliieante , ed, attivo , di 
quello fialo n d l ' E í l a t e . 

I I Signor Mentzclio. fu a fegno fortunato-y 
che toccogli a vedtre V ultima trasformazio-
ne , e cangiamenco di quefti infinitsmsnte-
piccioli bacolini ¡n minutíflime mofehe ; e 
quantunque fía quefta una íemplice prova in 
rapporto al microfeopico propagamento dei 
piccioliííimi animaiucci , nulladimeno egli é 
fommamente probabüe , che tutta la loro raz-
za , l'apparenza della quale nei fluid i medí* 
cati ci ha si a lungo tenuti a bada riípetto 
all' iftoria vera ce loro, pub benifíimo eífere 
non diverfa da que Ha dei minutiftimi ver* 
miccioü, che divengono aerei volanti infetti 
minutiftimi , e che dtbbono 1' origine loro, 
come evidentemente fi é toccato con ma
no , alie picciole uova delle picciole mo
fehe , che gli hanno generati, e la cui pic-
ciolezza é- tale, che non é all'occhio noftro 
vifibüe . Reaumur , Ift. ínfeñ. vol. 4. p. 404. 

Se V aceto verra impregnato con gli occhf 
di granchio , o con qualíivoglia altra foftan-
za alcalita, che fpunta , ed in grandiíiima 
parte viene a diílruggere la fuá acidita , le 
loro figure bipuntute trovanfi in eíío aceto 
aílai pm ottufe, qua'ora fi olfervino col mi-
croícopio ; ma in vece di quelle altre ve 
ne feorgiamo aventi una baíe bislunga qua-
drangolare , dalla quale alzanfi a foggia di 
precioliffime piramidi , e comparifeono all' 
occhio non altramente che piccioli diamanti 
lavorati . Sonó quefti corpiccioli altresi tan
to minut i , che fi calcóla , che in una foia 
gocciola di liquore fe ne contengano oltre 
a fe i mila , non pin larga di due grani di 
orzo . E quefti faranno comuncmente tro-
vaíi tutti della grandezza, e g^cífezza raede-
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i m a , o molto analoghi, che non fi damat 
i l cafo j che nell' aceto confervato nella fla
to fuo naturale troviníi altri fa l i . _ 

A C I D O . V acido , e 1'aikali fono flati 
dai Chimici non altramcnte confiderati, che 
due atleti del!a Natura , ed i due grandi 
iüruraenti , dai quali effettuate vengono le 
coCe tutte ; e la cagione delle naturali cofe 
non folo, ma delle preternaturali eziandio, 
quali fono le malattie , ed i medicamenti. 

Noi dobbiamo queda Ipotefi principal
mente al Táchenlo , che era uno Speiiale 
infierne, e Chimieo Tedefco , ed i l íiílema 
in coníinua^ione di cib all' Elmonzio , i l 
quale dié alia luce due Libri per dimoñra-
ftrare, come le naturali cofe tutte compo
rte fono d 'aikal i , e á'acido . V acido, tro-
vb eg l i , che era prodotto neU'aria , dal So
lé , e contenutovi nafcofo neifemi , od ani
ma di tutte le cok in compagnia deüo (lef
io aikali ; c.quindi , qual foggetío paíTivo , 
da TeíTere, e le forme alie cofe. Egli pre
tende di provar tuíto i l divifato finora coll' 
cutoritk d' Ippocrate . L'opinione di lui ven-
ne abbracciata, e feguita dal Signor Svual-
ve \ e quefta dottrina medefima é ñata íi-
miglianteraente tenuta e difefa da parec-
chi altri : ma i l Bohnio, i lBoyle , i l Pií-
carnio, i'Ofmanno , ed altri hannola im
púgnala . 

A l t r i hanno pretefo di racconciare, e di 
raccapezzare F Ipotefi áz\V acido ^ e dell'ai
k a l i , per mezzo d'alterarlo dentro 1' acido , 
ed i l vifaido, che eífi vogliono, che íieno 
le cagioni di tutte le malattie , ed 11 flui
do aikali 1'jftrumento di tutti i rimsdj, e 
guarigioni. Simiglianíe dottrina viene aífe-
verantcmente foftsnuta dai Signori Bonte-
koe , e Blancard, ma convinti, e confuta-
t i dair.Ofrnanno. Vegganfi gli A t t i Erudi-
t i di Lipfia dell' anno 1689. 

A vero d i ré , quantunque 1 termini aci
do , ed aikali fieno nuovi , le nozioni fi
nalmente a quefli foongliantiífime noi le 
troviamo negü Antichi Scrktori , i quali 
aferivono aflai frequentecnente T origine del
le infermita tutte ai non naturali , agr i , 
e corrofivi íughi , che trovanfi nel corpo . 
Ippocrate di piu afííerraa , che T Uomo, e 
gli altri anioiali , fono compofti di due prin-
cipj contrarj infra di loro , che gia con-
corrono quanto all' eífetto , vale a diré , 
fuoco , ed acqua \ e che quclli infierne con-

SvppU Tom. L 
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glunti fono fufficientiífimi per dar Teífere alie 
cofe tutte. í^uefle due voci , fuoco, ed ac
qua, vengono interprétate dal Táchenlo per 
i divifati acido , ed aikali , cui egli tiene 
che baíhr poífano per 1'economía, ed ifto-
ria delia produzione di tutti i eorpi , e di 
tutte le apparenze , o fenomeni di quell i . 
Platone altresi viene firafeinato , per cosí 
diré , nella medcíima opinione cialli Scrit-
tori . Veramente egü deferive le particelle 
del fuoco come di figura piramidale ; e quin-
di procedendo alia ragione fopra gli cffetti 
di quelle dice., che per mezzo dell'acu-
tezza dei loro angoli , e per la fottigliez-
za dei loro latí , e per la minutezza delle 
loro parti , e finalmente per la rapidita del 
loro moto , fpaccano , e penetrano la tefíi-
tura di qualfivoglia corpo : Ja qual dottri
na coincide a capello, ed intieramente col
la moderna dottrina degli acidi .. A quedo 
aggiungafí , ehe , ficcome T acqua ̂  iecondo 
Ippocrate , é un principio paífivo , che 
ferve a rintuzzare 1* acutezza del fuoco ; 
e congiungcndofi con eífo a renderlo un cor
po temperato j cosí di pari i' aikali vien 
rapprefentato, ed cfpofio non altramente che 
una materia porofa, acconciffima a rice ve-
re , ed a ritener dentro di sé , non altra
mente che Ja fpada nel fodero , le acutif-
fime punte di un'acido. Sanguinet. Difs. ap» 
Phil. Tranf. n.273. 

Afferifce 1' Elmonzio , che 1' acido non 
pub e fie re coníenuto in ciafcheduna parte 
del corpo umano , falvo che nello fioraa-
co j che fe s'eflende fuori di quefH con-
fini , prende un' índole non naturale , i n -
fetta i fughi dolci , e balíamici , e diviene 
la cagione di parecchie malattie. 

Veramente l ' opinione áe\f acidiia ha avu-
to afifai corío , vale a diré , che tutte le 
infermitadi, e malori , a cagion d'efempio, 
morbi cronici acu t í , febbri, cacheffie , idro-
pifie, foppreífioni di meftrui nelle donne , 
malori venerei , reumatismi, coliche, p!eu-
ritidi , apopleífie , epilep.fie , e qual non 
raai i non riconofeano altra forgente , ed 
origine, fe non fe quefta fola univeríale ca
gione . Dal Signor Hanis attribuite ven
gono le malattie dei Fanciulli , dal Signor 
Aignan la gotta , o podagra , dal Sig. Fer
rari la melancolía alia fo!a cagione di un* 
acido. Sanguinet.Wh.út. Harris, de Morb. 
Infant, Mein, de Trev. 1713. pag. 1245. 
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Algnan, T r . de la Gout. in Jour. des Savants, 
Tom.39 . pag. 425, Ferrari) Refp. adQuse-
fit. del Maraffa , pag. 329. Giorn. de' Lct-
ter. d' I ta l . Tom, 14. pag. 225. e 252. 

I I Pitcarnio ha fatto una Diflertazione fo-
pra I ' Ipotefi de IT acido , e dell' a lkal i , nel-
la quale eg!i foñiene, come né gli acldi , 
né gli alkali , né cagionano , né riparano 
alcun difordine fe non piü oltre le prime 
v ie . Pitear». DiíTert. Medie, in 8. Jour. des 
Sav. T o m . 30. pag. 331. Per torreggere la 
ridondanxa degli aadi nello ílomaco , tut-
te le foftanze alkaliche, ed i íali di orina, 
gli uni , e gli allri üíTati , quaü fono , a 
cagion d'efempio, rafienzio , la centaurea, 
i l cardo ; ed i volatili altresi, comelofpi-
riío di fale ammoniaco , lo fpirito , ed i l 
fale di corno di cervo, la gramigna, e íi-
migl iant i , vengono altamente raccomman-
dati per tale effetto. 

I fubcorrettivi altresi tutt i pero fiflati , 
ierre , e concreiioni metalliche, che aífor-
bifeono 1' acido, come i l ferro, i l zucche-
ro di Saturno , 1'antimonio-, e tutti gl iol j , 
e le materie graíTe, cd untuofe, che repri-
mono, ed invifehiano, od imprigionano le 
particelle degli acidi » come lo fpirito di 
v ino , fo l i o di garofani , e fomiglianti. 

Gl i acldi vengono comunemente novera-
t i fra la claífe dei medicamenti ri íolventi; 
ma non producono cííi queflo effetto per íe 
íkífi , e come dícono i Maeftri dcll' A r t e , 
per se, in tanto, in quanío queñi piutto-
fío aOrlngono, cd impinguano : quelloche 
tíTi contribuifeono per rifolvere, o lo ope
ra no per mezzo di ripreííione, comequan-
do cel a loro leggiera azione aftringente al
loman no e diradano gli umori ftagnanti , 
ovvera , allorché vengano uniti con altri 
m.dic imenti , i quali facilitino lo íciogli-
mento . Junker, Confp. Therap. Tab. 14. 
§. 8. pag. 390. 

G l i acidi fono ftati fperimentati proficui 
ne le fcbbriacute, inflammatorie, putride , 
c petecchiali: nei reumatismi ancora , nel-
le tificneíze, nei diabeti , ed altresi, co
me diceno, nelle Terzane ; quantunque non 
manchino Scrittori, i quali attribuifcano ad 
clfi la cagione di tutt i queüi m a l i . Queñi 
vengono in maniera pamcolare fuppofti af-
fai pregni di una virtíi antiasmatica . M -
hert. Lex. Real. Obferv. T o m . 2. 

I Medici Inglefi fono divifi rifpetto al 
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fomminiftrare agli attaccati dal vajolo fe 
medicine acide . ¿feodward, flate of Phyfic. 

Gl i acidi vengono aíferiti nocevoli alie 
toffi , e parecchie ípezie di efifi, fe fi eccet-
tui i l fugo di limone , alie malattie del 
petto, 

I I Signor P o l i , Chimico Italiano, Me ru
bro dell'Accademia delle Scienze di Parigi, 
pubblicb un Trattato iníitolato i l Trionfo 
degli acidi, in cui fi iludía di provare , co
me ingiuílamente vengono creduti gli act~ 
d i la cagione d'infinite malattie j eche per 
10 contrario, fono queíti i l verace rimedio 
di molte di eífc. Secón do i l fenrimento di 
quefto Scrittore , fono gli acidi aflbluunien
te neceflarj a tutte le fermemazioni , oy-
vero digeftioni, che fí cífettuano nello ílo
maco , tanto degli ai imenti , che delle me
dicine \ e quegli acidia che fono pernicio-
fi, divengono únicamente tal i , dall' efíer pro-
dotti da ícüanze , che abbondano di fover-
chio alkali : in oltre , che gli acidi non en
traño nei fangue , ma vengono preepitati 
negl' inteíl ini, ed efeon fuori del corpo in 
compagnia degli eferementi : al piü paífa-
vi una lattea foftanza , che al tro nen é , 
che uno fpiritofo vapore , alzato dal capo 
naturale, e formato di un'olio lifcio, e di 
un' alkali volatile. Fontanel, Elog.de Pol i , 
Veggaíi ancora ilGiornale dei dot t i , Tora. 
38. pag. 528.6 feg. 

Parecchi Autori hanno pretefo di deter
minare la figura degli acidi. I l comune di 
eíTi íuppone , che lieno unv unione di fpil-
l i , ovvero di particelle folide, bislunghe , 
púntate alie due eñremita . La loro folidi-
ta viene argomentata dallo feiogliere, che 
fanno i corpi piü dur i ; i l loro íapore, dal 
vellicare o punger che fanno lalingua; ed 
11 loro eíTer puntati,nelle due eñremita non 
altramente che un fufo, dalla loro agevo-
lezza nei penetrare i corpi , e dal ritenere 
la loro fluidita nelle piü fredde ílagioni . 
Senac. Nouv. Coursde Chim. Tom. 1. Mem, 
de Trev. 1724. pag. 210, 

Uno Scrittore Meccanico di contó gran
de é aííai piü predio nello ílabilire la fi
gura non meno , che le dimenfioni delle 
particelle dell' acido, cui egli vuole cfeefic-
no triangolari, ma vuote , e cavernofe, a 
proporzione delle dimenfioni delle particel
le dell'acqua dentro degli fpaz; delle quali 
fi fa egli a fupporrc , che vengano queíie 

for-
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fórmate. V arco di un'acido, fecondoque-
íio Autore , é di 6o. gradi i ma i l piu cor
to fokmente di 45. i ! íuo femidiametro 
é al íemidiametro di una particella deü'ac-
qua , come 4. a feíte : la fuá altezza , al 
femidiamstro della medeííma particella ac-
quofa come 31. a 49. ed i l íuo pcíb , co
me 5. a 18» Swendenborg . Prodrom. Prin-
cipior. Rer. Natur. in A£l. Erud. Lipf. 1722. 
pag. 85. Veggafi Tab» of Microfcopicals Ob-
jets Claf. 3. 

Gl i acidi , i foflili ííngolarmente , fono 
ííati riconofciuti per correttori deü'oppio , 
allorché attacca la teña , od i polraoni . 
Vedi 1' Articolo Opium , Oppio. 

I I folo acido anímale , eítratto per vía di 
diftillazione da anímale frefco, come é fla
to fpenmentato elTcr T^/íio fpirítofo di for-
miche ; tutté le altre c a r n i p e f c i , ed in-
fettf, contengono un1 acido mmo(o * Perot-
tenere il fugo acido da queili animali non 
é neceffaria la diñiliazione , quantunque el
la fia i l piu dicevole, ed opportuno mez-
zo per cávame molta quantita. Se fi cacci 
una íiecca fn un formicajo , le formiche goc-
eioleranno i l loro acido liquore y in abbon-
danza fopra di effa , e queda , quando fí 
©dora , dk un odor fimile , e tormenta i l 
nafo, non alíramente , che facciafi lo fpb-
rito recente di vetriolo , Fara divenire di 
color roíTo i fiori turchini di cicoria , di 
borrana » e forniglianti. Ed ¿rc/Wo fo mi gli an
te proccurato, e per vía di diftillazione, o 
con gittare quefti viveoti animali nell'ac-
qua, lafciandovegli fino a tanto che fe ne 
fíeno bene imbevuti infierne col piombo , 
formeranno una fpezie di Z lechero di Sa
turno y i) quale ne'la diftillazione fara di 
nuovo tornar Tacido alia propria primiera 
fuá forma. Tranfazioni Filoíof. n.68. 

Sonó alcuni di pare re, che tutti gli aci
di minerali differifeano folranto a propor-
zione , e fecondo i l loro grado di forza, c 
d' attivita ; ma una si fatta opiníone é fog-
getta a mole dífficolta, 

PreíTo \\ Borelli de Motu Animalium y lib. 
2. propofizione 224. noi abbiamo parecchie 
eíperienze fatte fopra i cani coll' acido di 
^olfo, di n i t ro , e fímigUanti . 

A C O N I T O r Aconitum , Wolfsbane , nel-
Ja Bottanica é i l nome di un genere di pian-
t a i cui carstteri fono gli appreííb: i l fió
te, é di fpezie polipétalo anómalo , confi-
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fíente in cinqne fogiie irregolari $ ed aicun 
poco fomigliante alia tefta di un' uomo a-
vente in capo una celat3t od eímetto» I I 
cappuccio fuperiore fembra y che faccia i 'ufi-
zio della celata y od elmetto 5 le duc foglic 
piü baffe rapprefentano quelia parte deii'el-
met tocopren t i la parte inferiore deile ma-
fcelle , e le altre due ale paiono adattate 
alia parte íuperiore della faccia, e delle tem
ple . Dal centro del flore s'alzano due pe-
ílelli , di figura non diííimile dai piedi, e 
ricevuti dentro lacavita del cappuccio , ov-
vero gufcio , fíceome lo é altresl i l pefleí-
l o , i l quale poi alia perfine diventa frutto 
comporto di parecchie vagine membranofe 
unite infierne dentro la tefta , contenentt 
d' ordinario dei femi angolari, e rugofi . Ved. 
T a v . I . della Bottanica, Claffe I L 

Le fpezie dell' Acónito noverate dal Signor 
Toumefort y fono le feguenti r 1. Acónito co-
mune giallo . 2. Acónito giallo grande, di 
gambo piu groffo, e di foglie piü larghe .. 
3. Acónito giallo di gambo piu fottile, e di 
foglie piíi ftrette . 4. Acónito Pirenaico di 
foglíe ampie , e profondamente di vi fe . 5. 
Acónito di fior turchino . 6, Acónito di fo-
glía angufta con pieghe acuminate. 7. A -
cohito di pieghe acuminate, di fiorpiccoío.T 
c di foglia profondamente divifa. S. Acóni
to di foglia piu larga, e di piegature acu
minate t 9. Acónito maííimo con piegature 
acuminate. 10» Acónito turchino comune, 
comunemente appellato Berretta di Mañan
eo , ovvero Cappuccio. i r . Acónito pal 1 i do , 
di fior roffo , cappuccio di Monaco .. 12. 
Acónito pallido, di fior piccioío, cappuccio 
di Monaco. 13. Acónito cappuccio di M o 
naco di fior turchino con picciote ílrifce . 
J4. Acónito cappuccio di Moríaco , di fior 
porporino con picciole ftrifee ; 15. Acónito 
di fior violáceo, berretta di Monaco . 16. 
Acónito di fior porporino cappuccio di Mo
naco. 17. Acónito berretta di Monaco , di 
fior larghííTimo turchino pendente al pao* 
nazzo. 18. Acónito di fior minore paonaz-
zo , cappuccio di Monaco. 19. Acónito pi-
ramidale affai fiorito, berretta di Monaco. 
20. Acónito coníolidativo , cappuccio di Mo
naco, detto altramente anthora , 21 . A n -
thora pirenaico ampio, di foglia verde ofeu-
ra , di fíore ampliffimo . Tournefort, Infti-
tut. pag. 424. 

Egli non é ftabiüto qual fofíe 1' antico 
E 2. acó-
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acónito , avvegnaché gli antíchi Bottanici 
abbiano ufato queño norae con qualche di-
verfita . Aicuna fiata vien prefo in un fe ri
fo genérale , per dinotare qualfivoglia vele-
no , quindi altresl aconltar/ns, divenne íino-
nimo di $¿-pitíiicÓTukn< 5 avvet'enatore. Calv. 
Lex. Jur. pag. 18.. Dn Cang. GloíT. Latin. 
T o m . i . pag.45.-

Diofcoride ci da folameníe due ípezie di 
acónito, i l primo é T ifteííb, che Thelypho' 
nium , il fecondo é V acónito proprio . A par
lare con tima la preeifione apparifce , che 
non vi fía ñata , íalvo che una fola fpezie 
áracónito, i l quale , quanto alia virtí i , ed 
agli effetti, é fomigliantiffimo al Telefonío, 
ma differifce foltanto da quello nella foglia , 
nel colore, nella radice , &c. Veggafi Sal-
maf. Exerc. ad Solin.Tom. 2. pag. 881. e 
feg. Gon. Med. Defin. pag. i ó . e feg. voce 

Alcuni paragonano lí veleno ¿oWacónito 
a quello del Napellus ( a ) . Al t r i pare, che 
lo facciano d' una fpezie fimile a quello del-
la Salamandra ( b ) . II Dottor Mead lo vuo-
lé análogo a quello della Cicuta ( c ) . Sic-
come la fola radice é quelila, che é perni* 
cioía ( ¿ i ) i percib i fuoi f ru t t i , e le fue fo-
glie vien detto elfere innocenti ( e") , 

( a ) Ephem. Germ. Dec, 1, an, z.pag. 82. 
( b ) Plin. H i j i . Nat. Tom. 2. Lib. 29. cap. 4. 
Pai- 505« ( c ) Mead , of Poifon. Jour. des 
Scav, Tom. 47. pag, 64. ( d ) Salm. Lib. cit. 
pag. 884. ( e ) Vater Phyf, Expev, in app, 
eap. 3.$. 2.pag.Sja. 

A C Q U A é ftato cou molriffi.mi eíemp} 
piovato , come 1' acqua- fola é capace di fo-
ñentare per lungo tempo i ' umana vita.. 
Noi abbiamo da parecchi ragguagli di Me
did , che Popoli intieri fono viííuti per quat-
tro , e cinque giomi di fola acqua : ma le 
Tranfazioni Filoíofiche ei fomminiftrano un' 
efempio aííai prii rilevante , e di molto 
maggior momento. 

Una certa truppa d' uominí fiandofí a fca-
vare in una ptofonda miniera di carbón fof-
ÍUe preffo a Liegi, cbbe la (ventura feavan^ 
do di imbatteríi in un torrente d' acqua 
fotterranea di forza ed empito tale , che ap-
pena fatto i l foro fatale in un' iftante ven-
ne ad allagare tutta la miniera . Le Perío-
ne fopragiunte cola entro dallo íventurato 
sboceo annegaronfi \ ed alcune di eífe, che 
fortunatatnente eranfi arrampicate vicinoal

ia bocea della miniera ivi ftavanfí inangu* 
ñia incredibile : ma ventiquattro giomi do-
po , állorché la miniera rimafa era sgom-
brata, e e netía deíl' acqua , e che la gen
te caloffi col aggiu per nuovamente fea vare , 
e continuare i l fuo lai'oro, qtiattro di que-
gli uomini , che erafi fuppollo eífer rimaíi 
affogati 5 fu ron o trovati vi v i . Eranfi cofto-
ro confervata la vita , coil ' elTerfí arrampr-
cati interno al continente de 11' acque ; nen 
avevano gl i sventurati con eífo loro nem-
meno un boceen di pane , ma viífero tu t t 
e quattro i l divifato trarto di tempo , be-
vendo foltanto a otta aotta delT acqua , che 
fopreffi fcaturiva da una piccioliffima feflTura 
a guifa di zampillo d' acqua forgente. Sen
do (lata queft'acqua efaminata , fu trovata 
non contendré in sé la menoma materia par-
ticolare, ma plena únicamente di quelle fo-
ñanze fteífe , ond'é comporta l'acqua tutta 
comune , né quefta materia in maggiore ab-
bondanza , di quello , che vi fi trovi ordi
nariamente . Tranf. Filof. n. 159» 

Abbiamo altresl nelle Tranfazioni Filo-
fofiche 1' iftoria di un' uomo , i l quale per 
interi diciotto anni continuo a vi veré coa 
nuil ' altro alimento , che di fola acqua . 
Queft' uomo mantenevafi comportabilmente 
{ano . Vegganfi le TranC Filofof. n.. $66,. 
f g - 7-

I Medici Italiani hanno ragionato (H 
moltiíTime cure condotte a felice riufcimen-
to per mezzo dell' acqua fredda, cui eíB el 
danno per un rimedio preífoché univerfalcy 
dandone a bere in un giorno al paziente , 
quindici , venti , ed anche venticinque ]\b-
bre ghiacciata per via di n e v é , o di ghiac-
cio , e bagnando a un tempo fteífo parec-
ehie parti del eorpo con acqua pur fredda, 
ovvero applicando fopr' eííe parti della ne-

, ve . Con medicatura fomigliante írattano 
effi le febbri, il vaiolo, 1' idropifia, e fi-
miglianti malori . Veggafi Commerc. No-
rimb. 1736. hebd. 8. fe¿\. 2. 

L ' ACQUA , quando viene applicata ai 
corpi degti animali, e quando bevono d'ef-
fa acqua calda, riiafeia eíía i loro folidi e 
¿iluifce i loro fluidi. 

L'ACQUA , putrefatta per rimanerfi fer-
ma , e ftagnante, é perniciofiífima alia fa-
ni ta . Cosí nei fondi delle Navi , i ' acqua, 
che vi cola , o trafuda , fe la nave non 
vien nettata ? e cavata fuori 1' atqua colla 

trom-
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tromba afTal fpeíTo, ella diverra hcn preflo 
si fattamente nociva , e3 ¡n eílremo grado 
velenofa , come affai fíate ha íoffogatd quei 
marinaj , i quaii , íiccome le trombe fono 
íoggette a riempierfi di íudiciume , ed a 
íporcarfi, debbono calarfi giu per nettarle. 
Queft' acqua peftilenziale attacca altresi in 
diíknza , producendo veementiíTime verti-
g i n i , fudori freddi, e vomiti frequentiffimi, 
i quali continuano ad affliggere pih, o me-
n o , a proporzione della diflanza dal fondo 
della nave , allorché fi é ricevuto i l mor
tífero attacco, ed a proporzione del grado 
di purrefazione dell' acqua , e deli' aria . 
T m r f . Filofof. n. 463. p. 65. 

Per ovviare , ed apporíar riparo ai tefté 
divifati difordini, fono flati immaginaíi va-
rj difegni d'ordegm , e particolarmente le 
Macchine invéntate dal Dottor Hales 
e dal Dottor Defaguliers X b ) \ ü primo per 
mezzo di un' Iftrumento, cui egli chiama 
•ventilatore , e puo non affatto impropria
mente appeüarfi i l polmone della nave . 
Vedi l 'Articolo Venttlator nell'Appendice : 
ed i l fecondo per via d'una macchina , la 
quale altro non é , che un miglioramento 
dei loffietti Heffiani ( a ) . Ncl fuo Trattato del 
Ventilatore. ( b ) Tranf. Filofof. 937. ) 

L'ACQUA putrefatta eíTendo per tal mo
do nociva , e perniciofa , farebbe infinita
mente defiderabile un método, per impedir-
ne la putrefazione di quella, e quefto fem-
bra , che ora fiafi rinvenuto coll' ufo della 
calcina . Veggafi T Articolo , Acqua di cal
cina nell' j íppmdice. 

L'ACQUA cruda , che non .pub foppor-
tare, ed imbevere ilfapone, pub eífere af
fai Tpeííb corretta con íafciarla in vafi fen-
za moto per pochi giorni . Veggafi i l Boyle 
Workfabr. vo). 1. pag. 141. 

E ' ftato afferito , che l- acqua del Tamigi 
ha la virtü fuá propria , e particoiare di 
rettificare l'acqua putrefatta , e di farla tor
nare nel fuo flato primiero : ma vi fono 
altre acque che hanno la proprieta medefi-
ma . Veggafi i l Boile ove fopra. II Signor 
Boyle ci dice, aver1 egli preparato un fale 
delT Índole e natura medefima del fal m i -
rabile del Glaubero, i l quale moüra d'aver 
la virtu di coagulare 1 ' c o m u n e ; coll' 
efíer difciolto , e diluto in una proporzio-
nata quantita di eíTa, tutta la miftura ver-
fata infierne in un vafo di criftallo fino , 
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comparira una fofianza unifurme , e cosí 
friabile, che potra ridurfi in polvere. Veg
gafi i l Boyle ove fopra Vol . 1. pag. 332. 

L ' ACQUA , pub ufarfi con felice riufci-
ta nell' alzarla áll' altezza di qualfivoglia 
oggetto acceffibile, come naturalmente ella 
divien parallela all'orizzonte . La maniera 
di condurre a termine fimigliante opera-
zione , é a capello ha ñefía , che quella 
detta dello fpecchio. Trat t . Prat. Geometr. 
pag. 19. Veggafi T Articolo Specchio ( C;-
dop. ) . 

L5 ACQUA. a cafcate pub farfi col fom-
miniftrar del vento con foffietti da fuoco. 
Queíio viene praticato nelle opere d' otto-
ne di T i v ni i vicino a Roma. Vegganfi le 
Tranf. Filofof. n. 2. 

Acque c a libe ate , od acci ájate . Nel dot-
tlíTimo Signor Momo d1 Edimburgo fi legge 
una ricerca fopra Vacciajoovvero intorno 
ail' acque calibeate , ove ei le confidera in 
raporto all' ufo loro nella medicina , coi 
fine d'arnvare a comprendere , e rilevare 
qual fia la loro, o reale, o comparativa, 
e relativa forza , e quanío , fendo trafpor-
tate , e per quanto tempo ritengano la 
loro virtu , ed eíficacia ; come i l medico 
poíTa giudicare , quale d' effe acque fia piíi 
acconcia alie diverfe infermita, e circoftan-
ze dei pazienti ; come farebbe di mefiitri 
i l prenderle alia loro forgente, e come fa
rebbe, ed in qual cafo dicevole i l beverle 
in una diftanza da eíTa forgente . Veg. 
fagg. medie, vol. 111. art. 7. Abr. vol. 1. 
pag. 126. 

Le Acque calibeate mefcelate col fíele 
prendono un calore roííb, porporino , vio
láceo , od anche ñero ; e viene aíferito da 
parecchi Scritíori , che quefto tal cambia-
rr.ento di colore é un eontraííegno cert i ( l i
mo di un acqua calibsata , e che i l colore 
piü cupo dimoñra la proporzione maggiore 
deü' acelajo : U Signor Monrb , a fine di 
rimaner plenamente certificato , e per aflfi-
curarfi della verita di quefto fatto , fe ce 
una femplice foluzione del fale di marte 
nell'acqua , e t rovo, che con una tintura 
di fíele , poteron beniííimo formarfi tutti i 
differenti colorí , avendo fempre la quan
tita maggiore della foluzione nchiefto mag-
gior numero di gocciole di tintura , per 
ridutla a tutti quei colorí , che ella pub 
prendere j e ehe queft i color i ven i vano piü 
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cupi fecooüo la proporzione dslla quantlta, 
c forza di foluzione, e di tintura; impiega-• 
t av i . Se pote (Te con proprj vocaboli eípri-
roere i varj gradi di colorí fra i l paliido r 
i l roííb,. ed ú ñero , il femplice eíperimen-
to di traímutare i l colore aü' Aeque accia-
jate, i l piu cupo colore che dar fi potreb-
be loro coi fíele, potrebbe in ciafcheduna 
d5 eíTe determinare fe proporzioni dell1 ac
elajo * Ma ficcome queílo non é riducibile 
alia pratica 5, e ficcome egli fi é neceíTario 
per conofeere la quantita áúV acciajo conte-
nuto in ogni data quaníiíá d' Acqua , cosí 
fa di meftieri 5. che fia fiiTato cadaun fag-
gio genérale r al quaíe tutte poífano eííere 
ridoíte • Per-oí tener queño egli fe ce mol-
te efperienze per iüabilire la quantlta ^ac
elajo nel fuo fale artificíale , e toccb con 
mano , che queflo> era: alquanío meno d'un 
íe rzo . Egli fciolfe alquanto di queílo fale 
nell' ^ a ^ . Veoti once di foluzione necon-
tenevano un' oncia , manco uno ferupolo T 
che fu precipitato : cento quaranra due goc-
cioie di quefia foluzione pefarono: due dram-
me; cadauna gocciola per tanto conteneva 
la venticinqp.efima parte d' un grano dr fa
le ovvero una» fettantacinquefima parte 
di un grano ^ acelajoPer confrontare un' 
acqua calibeata colla divifata foluzione , den
tro una conofeiuta quantíta di tale acqua , 
lafeiandovi cade re una forte tintura chiara 
di fíele, frametíendo uno fpazio di tempo 
fufficiente fra cadauna goccíolatura , pee a-
vernc un pieno eífetto, fino a che l'aggmn-
ta d' altra tintura non producá piu cam~ 
biamento , Queíla efperienza converrebbe 
ripeterla per giugnere al numero efatto del-
le goccioie ricercate , Allora vi me fe o feral 
lo íleífo numero di goccioie di; tintura con 
acqua aííai comune appunío= come fe foíTe 
acqua minerale T in un vafo di vetm ^ ír-
roigliantifíimo a quello ? che íi é detto pra-
ticaríi nella operazione precedente . Verfe-
rai nella foluzione d' acelajo con cautela .. 
fino a che i ! colore fia a capello Fo fíeífoy 
che farebbe ntWacqua minerale . Per que-
fto mezzo la dovuta proporzione deila fo
luzione per imitare cadauna acqua accia-
fata-%. pub efíere conofeiuta . Egli é ve ñuto 
in quefla forma a creare delie acque firai-
IiíTime a parecchie acque caUbeate , di mo
do che non vi é íiato chi le abbia potute 
éiftingoere * Med^EíT. Edimb. voL r.,pv i z ó . 

A C Q . 
II fíele in tintura é aííai piíi proprio di 

queílo in foílanza per fare fímiglianti efpe
rienze , perché fa i l fuo effetto ed agifee 
con molto piu di fpeditezza , e piü egual-
mente ,. e pub eífere aggiunto in picciole 
dofi, e quant í ta , la quai cofa merita d'ef-
fere a (Tai confiderata ; perché una troppo 
larga porzione di fíele verfata in un colpo 
núVacque acciajate, fara dal col pire in tal 
guifa migliore, e piu forte i l colore T ma 
fara altresl che non avvenga, che fi cangi 
parecchie ore dopo ; e finalmente V acqua 
gradatamente diventera ds un color verde 
marino pieno, in vece che mantengafi por-
porina , ovvero violácea , Le buone acque 
calibeate poífon» eííere fiate condannate y 
come non conrenenti ierro , ovvero come 
efiendo imprégnate di rarae v da un'aggíun-
ta d i foverchia porzione di fíele . La t i n 
tura frefea r o recente di fíele e preferibile 
a quella , che é lia ta fatta da lungo tem
po j ma quantunque ella íiafi muffata, ed 
abbia fatto della pofatura , corrlíponderk 
tuttavia alie comuni- efperienze Frequenti 
prove 5 ed efperimenti poíTono eficr fatíi 
i n tempi diverfi , con Vacqua- atrinta ed 
infíafcata m diíferenti ftagioni per certifi-
carfi ordinararaentedelle ftagioni proprie eá 
aeeonce per infíafcare le acque mineraíi , e 
per trovar quella ffagione , che buona fía 
a farle coníervare . Egli é altresl indiípen-
fabile 1' oífervare r qual fia i l tempo , in 
cui i l fíele da i l color pieno , e quanto 
tempo rimangavi in un vetro eoperto^av-
vegnaché compariíca aífai ragionevole la 
fuppofízione del Signor Geofíroy , che 1'un",, 
e 1' altro di queüi due effetti verra aííai 
lentamente prodotto r quando 1' acciajo fara 
affai rmpregnaro', e cireondaío dagli altri 
principj , od elementi dell' acqua , Med». 
Efs. Edimb. Volume r. pag.. 127.. 

V i ha una fomigrianza grande fra la no-
ftra acqua- acciajata , e lv acqua comune 
nella quale venga difciolto i l Sale di Mar
te ; ma la naturale eípoña all' aria , perde 
pTeíliíilrno i l fuo fapore calibeato , e non 
dará col fíele i l fu© color porporino ; efpo-
fta al calore le fue virtü: fi dileguano , c 
perdón ff pin prefto, e ten uta chi ufa in vaíii 
per tratto^ di tempo5 non molto lungo di-
venta vapida, e fvaniíce r ma per lo con
trario una .foluzione di fale di Marte reOfte 
al caldo , e pub eífere efpoíla all' aria, fen-
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iza clie patifcane la menoma akerazione » 
Pub fofpettarfi , che una tal differenza di
penda dalla mi ñor proporzione di pnncipj 
v i t r io l i c i ; e che poíla farvifi alcun cangia-
mentó tuítavia nell '¿cgua S e perció i l Si-
gnor Momo avendo aggiunto i l proporzio-
nato fale di Marte ad alcuni üafdii tíac-
gua, ed avendo fperimentato, che facevan-
la delio üefib íapore, e che gittavan fuori 
i l colore medefimo che le acgue jcalibeate 
cgli ne chiufe ermeticamente alcuni, alcuni 
altri con minor áiligenza , ed altri laíciolli 
mezzo aperti. L'acqua , che era in quefti 
'u l t imi venne a perderé i l fuo fapore, e le 
fue v i r t u , ed efficacia in una quindicina di 
g iorni , divenne infípida , e ÍVanita , e la-
fcib nel fondo dd!e bottiglie una polvere 
di colore dizafferano. I fecondi la confer-
varono per piü Jungo tcmpo, ma avevano 
un'odore feíentiíTvmo prima che iCvaniííe-
ro . L' dcgua, che era íiata ermeticamente 
ferrara, e figillata, fi confervb beniífimo ^ 
ma veane ad acquiíiare un' odor forte ed 
^acuto fetente d' uova maree , e putrefatte, 
e di tal fatía molti cosí chiuíi tro varonil 
conferyati: quando poi la bottiglia , o fia-
feo venne laíciato aperto , 1' odor fetente 
dileguoffi ; incontantme dopo non vi furo-
no piu oííervate le virtíi caiibeate , ed i l 
fondo delia bottiglia rima fe coperto di una 
polvere di color di Zsfferano ^ la quale 
d' ordinario fi vede in tutte le bottiglie , 
nelle quali fono ílate tenute le acque caii
beate . Laonde la differenza fra le acque ac-
uajate naturali, ed artefatte, confifte nell' 
effer le prime aífai piíi volati l i . Med.Eífay 
Edimburg. vol, i . pag. 128. 

Le Acque di Spaw , e di Pj/rmont , ed 
alcune deüe noílre proprie acque caiibeate , 
par che dieno un'eccezione alia íomiglian-
^a fra la diluta foluzione del fale d'accia-
j o , c le acque naturali acciajate ; conciof-
ílaché i l colore , che danno fuori col fiele 
c fmorto , e poca energía , od attivita han-
no i l lor fapore , e gli altri loro eífetti . 
Quefto produce un'altraefperienza per imi-
targli , per mezzo di mefcolarvi infieme 
della limatura d' acciajo , deli' olio di ve-
t r io lo , e áúVacqua^ in un fiafeo fiorenti-
n o , che effendo foftenuto a due latí , po-
nendovi dell'acqua di fontana, troverafTi a 
propofito perl'effetto, I fumi , cheeíconsu 
íramandati dall' effervefeenza dell' olio di 
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vetriolo coir acciajo monteranno nel vaf« 
foprappoüo . Dopoché i ' eífervefeenza fark 
venuta fopra , fi levera vi a i l vafo di ve-
tro coir acqua , e troveraffi límpida , ma 
traraandante un forte, cd acuto odore em-
pireumatico : fara finalmente i l fapor fuo 
pungente , ed alldra prevarra i l gufto aci-
doíb , Quando la tintura di fiele vi verra 
mefcolata , diverra d¡ un colore di porpora , 
ma color debole, che manterraffi per mol
t i giorni , ma fenza precipitazione . La mar
tina feguente 1'odore empireumatico faraíli 
dileguaío , e 1' acqua avra un fapore gra-
ziofo, e niente fpiecevole. I n meno di un 
giorno quefto fparira , e dilegueraíTi , ed em-
piera i l fondo del vafo una piccioía quan-
tita di polvere di colore di zafferano , ed 
i l fíele non produrra ncll' acqua i l fuo ef-
fetto. Med. Eflay Edimb. vol. 1. p. 129. 

Queft' acqua non da contraífegoo alcuno 
d' acidita , come potrebbe cíiere fofpettato r 
quando mefcolata eolio fciroppo di viole 
mammole , non fa aícuna aherazione nel 
colore, né da fegno d'aver contrarío mag-
giore fpitito ; ftante che la foluzione del 
fale d' acciajo , ed alquante fchiume appa-
riícono alcaliche dal cangiar , che fanno i l 
colore di tutte due gli fciroppi verdi. 

La riufciía di íimigliante eíperienza pro
dil fíen e alcune altre per ifeoprire c ib , che 
fi foffe fvaporato, e c ib, che foífe precipi-
tato in quefte acque . L ' Olio di vetriolo 
veríato fopra il refiduo della foñanza di 
color di zafferano, non produííe efíervefeen-
za ; aggiuntavi una picciola quantita d' ac
qua , alcune parti della polvere fembrarono 
íciolte . La Tintura di fiele non produífe 
alcun cangiamento di colore, ma coll' ag-
giugnervi lo fpirito di corno di cervo, al-
zoífi una grande effervefeenza , e venne pro-
dotto un coagulo porporino cupo. G l i iieííi 
cfperimenti € prove riufcirono colla ruggi-
m di ferro , che é moho fimile a queña 
polvere . Né la ruggine , né la polvere , 
allorché ftanno fofpeíe nell' acqua , danno 
ogni colore , benché faccia i l croco di Mar* 
te . Quello, che fvapora , é i l mefiruo, i l 
quale tira via feco porzione delíe particelle 
del ferro. Dal vedere gli eífetti dell' acido, 
e dell'aria , fopra i l ferro , e dal trovare 
formato naturalmente i l vetriolo , puoíli 
ragionevolmente íupporre , che i l meftruo 
de He particelle feríate m quefte acque é ua' 
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acido. Dal confiderare , come nel ferro fi 
trova moka porzione di zolfo , che pri
ma di fvaporarfi le acque minerali han-
no un fetentiíiimo odore , e come vien 
diftrutto molto zolfo di ferro , prima che 
H ferro diventi ruggine, che puré raflbmi-
gliafi alia polvere precipitara in queft' ac
que , noi poffiamo íinceramente fupporre , 
che il meftruo t i r i dierro a fe i l zolfo e 
lafci íoltanto le parti terree con una pic-
ciola porzione di zolfo . Med. EíTay E-
dimb. vol. i . p. 130. 

Egli é quindi da fQfpettarfi , che le ac
que acelájate fieno impregiate di coraune 
vetriolo groíTolano , oppure dei piu fottili 
fumi del ferro difciolti nel meflruo natu-
rale , oppure dell'uno, e degli akri in pro-
porzioni diveríe . La piu Itggiera precipi-
tazione, e la minore volatilitá delle acque 
calibeate , fembra , che faccia conofeere , 
che i l zolfo non fia tanto fpogliato, come 
fi crede, delle particelle della t é r ra , come 
in altre, che precipitano piu lentamente , 
c fono piu volat i l i . La coraune oífervazio-
ne dell' aria ingenerata , e prodotta in tutte 
le efferveícenze, fermentazioni, putrefazio-
ni , e in qualunque altro fenómeno íomi-
gliante j fi e, che venga prodotto un cam-
biamento confiderabile nel la compofizione 
dei corpi ; fembra doverfi credere per la 
quantita d' aria elaftica , oífervata nelle 
Meque calibeate, nelle piíi fpiritoíe , quando 
fono recenti , ed in altre, quando l'odor 
pútrido fa vedere, che i l zolfo é piu di-
fimpegnato. 

Egli fembra altresi , che le differenti 
fpezie d' acque acelájate poífano eífere pre
ferirte , fecondo, che ve ne ha roccafione, 
perché una fottile , penetrando lo fpirito 
fulfureo , s' infinua nei piu piccioli vafi , 
ovvero fecondo la quantita d'una térra af-
forbente aftringente , che dee neceífaria-
mente trovarfi congionta con quefto fpi
rito . 

Non fonovi da farfi fiftemi differenti ; 
avvegnaché la medefima aqua poffa perav-
ventura eífer fatta , per cornípondere a cia-
fcheduna di quefte intenzioni, fecondo che 
verranno p ih , o meno cuftodite , ed efpo-
fle air ana , od al calore • 

• L ' ingegnofiííxmo Scrittore , dal quale fo
no ñate cávate fimiglianti offervazioni , e 
soD^etture, fembra, che inclini a credere ? 
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che i l meftruo efea realmente dalle mqui 
minerali; ma queft o , ficcome viene ofler-
vato in una nota aggiunta dal dotto Sog-
gettO) che ne fecc Tefiratto ( ^ ) , non é 
per anche riufciío in guifa , che abbia nel
le efperienze fattene appagato . Egli é in-
dubitato, come aícune acque minerali, al-
lorché vengano con ogni maggiore efattez-
za infiafcate , meííovi íopra 1' olio , e ftret-
tamente turati i fiafchi , in quella manie
ra appunto , che faííi in Firenze del v ino, 
e pofeia ben chiufe ermeticamente con del 
cemento , fono ítate íperimentate avercon-
fervato per molti mefí le loro proprieta di 
farfi nere, o porporine mefcolate col fíele; 
e quindi apparifee , che le particelle del 
ferro , o fpirito minerale d' acqua, non pub 
agevolmente dileguaríi, ed uícirfene per le 
porofita del vetro ; finalmente non poca 
acqua rimanfi nell' intiero perfetto fuo fla
to . Allorché T acqua comincia a corrom
pe rfi , come accade col tempo, e cosí an
che ce ne afficuriamo, ella a proporzione, 
che fi va corrompendo, prende piu , o me
no , e fempre meno i l colore framifehian-
dovi il fíele ; e finalmente non da né co
lor roífo, né porporino, né bruno . Quin
di noi poffiamo beniflimo conchiudere, che 
le particelle del ferro trovano la loro ufei-
ta per le porofita del vetro , ovvero per 
quelle dell 'ol io, del turacciolo , e del ce
mento \ od ancora fono cosí cangiate , che 
non ritengono altramcnte la loro férrea Ín
dole , e natura , e lancianfi col fíele . Ma 
che 1' ultimo fembri piuttofio dover e fie re 
la verita del cafo , vien fiancheggiato da 
quefio , che durando la diminuzione della 
facolta di tinge rfi , apparifee un evidente 
cambiaraento nella tefifitura naturale dell5 
acqua , per una vifibile feparazione delle 
parti che la compongono; i l tutto di venta 
fétido , empie i l fondo tutto una materia 
craífa , 1' o l i o , che prima era liquido , di
venta quafi duro , non altrameate che il 
fego , e prende una tinta ñera , ed un pe-
fo confiderabile : ma quello, che é oíferva-
biie fi é , che in tal cafo Vacqua fommini-
ftra de'fegni manifeñi del conteneré attual-
mente in fe dello zolfo , della qual cofa 
non appariva per innanzi i l menomo i n -
dizio, Laonde fembra, che V aequa ^ come 
cib fa toccar con mano , fi é un liquore 
eompoüo , che gradatamsute íende ad una 
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data alterazlone nelle fue partí , -come fe 
v i fia una lenta fermentazione fra effe , 
per la quale viene col tempo a disfarfi la 
naturale tefifitura del tutto , quantunque 
impedita venga alí'aria efterna la comuni-
cazione con eífo liquore ; ma fe vi venga 
aperto Tadito aU'aría efterna , fa di rae-
ftieri, che aífai prontamente vi fi facciano 
dei cangiamenti, € che termimno i l loro 
periodo ( ^ ) . 

( a ) Üid, pag, 130. ( b ) Shaw's s Enz, 
in to fcarb.Wit. pag. ido . feq* 

Viene comunemente fuppoño trovarfi in 
molte acque acelájate alcuna parte infinita
mente volatile , appunto come in quellc 
di L ieg i , e di Pyrmont , 1c quali al me-
nomo urto dell' aria ívanifeono dopo , che 
cávate fono- dal loro letto natio , e fpe-
sialmente in tempo, o luogo caldo . Non 
é per anche ben' evidente per le eíperien-
ze, che T aiterazione, chefanno e patifeo-
no quefie acque coll'eífere efpofie a l í ' a r i a , 
debba aferiverfi al dileguamenro d'ogni par
te volatile. Ibid. pag, 109. e Nota . * 

Quantunque venga comunemente fup-
pofto , che le acque calibeate contengano 
del vetriolo , e che fieno una férrea 
natura , e che quindi fieno fia te cosí no
mínate j tuttavia non é agevole i l deter
minare , quali fali elleno contengano , o 
fe tuíte fieno imprégnate d' una medefima 
fpezie di íale . I I Signor Du Clos non 
poté trovare né allume né vetriolo in 
veruna delle acque di Francia , falvo che 
in una trovovvi del fale alquanto fomi-
gliante al vetriolo . Tuí te le altre acque 
contenevano un fale corriípondente ad una 
compofizione di nitro , e di fale marino 
mefcolati in varié proporzioni , che pro-
babilraente altro non é , che i l fale di 
térra feoperto dal Signor Tournefort , ( O 
trovato in parecchie prove , ed efperienze 
fattene , fomigliante al nitro di Levante , 
i l quale non é né acido, né alkali , ma 
che s' accofta quafi alia natura di quefto 
ultimo . { d ) 

( c ) Prtf . aW Iflor. ¿elle Piante preffo a 
Par igi . ( d ) Med, Ejjay Edimb. Abr. Vol, 1. 
pag. 108. 

Le Acque calibeate aífai fpeffo rompono 
e fpaccano le bottiglie , ed i fiafchi , nei 
quali vengono porte , e molte di eífe ven-
gono a perderé le loro calibeate virtíj nell' 
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atto fleífo, che vengono infíafcate. A fine 
d' ovviare , e d' apporre riparo al primo 
di quefti due difordini, i l Dottor Hales col-
loco un picciolo tubo di vetro per turac-
ciolo delle bottiglie , empiendolo in guifa, 
che non lafeiaffe bolle d' aria fra i l turac-
ciolo , e V'acqua . I n altre bottigüe poíe 
egli dei turaccioli aífai foffici , e fomma-
mente compreífibili . Per quefti due mezzi 
venne dato all' acqua 1' agio di rarefarfi , 
fenza che fi frangeífero le bottiglie . Per 
mezzo di mcfcolarvi pochiífime gocciole 
di un' acido , quale eífer pub 1' olio di 
Zolfo , le acque acelájate verranno a con-
fervare per lungo tratto di tempo le loro 
proprieta calibeate . Veggafi 1' Hales Phi-
lofoph. Experiments. 

Acque Mlnerali * I l método di fare 
1' analifi delle acque mlnerali , fecondo 
1' opinione del Dottor Shaw, potrebbe eífere 
1' apprcífo : Si ñara primieramente a vederc 
di quali cambiamenti elleno fieno capací 
eolio fiare femplicemente fenza moto : 
prendad una porzione d' acqua , e pongaíi 
in vafi di vetro chiufi , e dopo che faranno 
ftate alquante ore cosí ben ferrati, e cu-
ftoditi quefti fiafchi , fi efaminera V acqua 
aííaggiandola , fe ella abbia un fapore dif-
ferente da quello, che fuole avere allorché 
é ftata di frefeo attinta dalla forgente ; 
dopo di quefto fi lafcera ftare alquanti 
g iorni , o fettimane, e fi oífervera cadaun 
fia feo , fe abbia alia bocea fchiuma , e nel 
fondo del fedimento , o fe ve ne fia adé
rente ai lati dei fiafchi fteífi . 

2. Si procurera , che una data quantita 
d' acqua fia pofta , e confervata in vafi di 
vetro di forma cilindrica aperti in un luo
go caldo , fino a che fia plenamente fva-
porata ; 1' árida foñanzá laíciata indietro 
dopo 1' evaporazione fa di meftieri , che 
fia confervata con ogni maggior diligenza, 
a fine di potería paragonare , e confron
tare con quel refiduo , che rimane quando 
i ' acqua é ftata fatta bollire al fuoco . 

3. Pongafi una data quantita d? acqua 
mefcolata in acqua di fonte dentro d' una 
ftorta , o fia vafo ftorto di vetro , ed i l 
recipiente, che vi fi adatta , fendo ben cinto 
intorno intorno di melma , o loto, pro-
curifi , che i l tutto venga con ogni mag
gior efattezza diftillato, e Tuna, e l 'altra 
acqua , e la foftanza feccata , che ne r i -
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sman.e , fia con eftrema atterizione [pcfata, 
.e diligentiffimamente conrervata . Se nel 
lempo di queíla operazione veggafi un va
pore., che f b m ,i lati .congiurm , c voglía 
ufcire , cib fara a r g o m e n t o a v e r v i uno 
fpirito , od una materia leggiera íottilc . 
Nei r acqua troppo fina per eífere feparata 
nella diviíata guifa , F acqua feparata per 
vía di diñillaziooe dovra eíTer porta alia 
prova , e fperimentata molte fíate nella 
maniera fuddetta , per vede re , fe ella dsf-
ferifea, o nb , dalí' acqua comunc, e fe 
xontiene le m.edefime particelle roineraii , 
che conteneva V acqua iftefla avanti la di-
.fíiilazione.. Se vi íí conterra aicun Tale 
marino , vi fi ridurra in picciola porzione 
con una foluzione d' argento 5 fe qua-
] un que vitriolo di ferro , colla polvere di 
fíele diverra ñera , e fe conterra qualunque 
Zolfo , unito con un qualcbe -fak alcalice, 
in un poco di tempo prendera un .color 
ncro con qualfivoglia metallica foluzione . 
La materia dura ed arfa rimafa nella ftorta 
vuolfi bollire in fe i volte in tanta quantita 
d' acqua , che pefi áppunto , quanto peía 
la materia fteffa .: quefta venendo poícia 
filtrata, ,e laíciata per criñallizzarO , ver-
ra a daré , dopo una proporzionata eva-
porazione, i fuoi proprj particolari fali nci 
criftalli , e fe fi contenefi'ero nell' acqua 
pib che una fpezie di fali , in fimigliante 
guifa fi potranno avere tutt i feparati per 
via di ripetute evaporazioni, e criñallizza-
z ion i . 

Se quefii fali fieno acidi , o alcalici , 
agevolmente per via di comuni prove, ed 
efperienze fi verra a rilevare ^ avvegnaché 
F acido diventi come uno fciroppo di viole 
roffe , e i ' alkali un fublimato corrofivo 
di color giallo . I fali neutri , purgati a 
forza d' acqua della térra ? fono principal
mente , falmarino, e come compofii d' un 
íale vetriolico , ed un fale , o térra d'Ín
dole, e natura alcalica. I I falmarino viene 
a fcoprirfi e diílinguerfi coli' aífaggiarlo ,, 
e fe produce, venendo mefcolato con olio 
di vetriolo, un picciol fumo, e finalmente 
dalla figura , che in eííb fcorgeraífi nella 
criflallizzazione : gli altri fali neutri poi 
vengono feoperti tali dalla loro, proprieta 
di produrre , e rigenerare lo Zolfo , eííendo 
mefcolati , o rifcaldati infierne con del 
fale di tártaro , e con del carbón pe fio , 

e ridotto in polvere , Cosí , fe due on®g 
di fale fimigliante venga mefcolato con utf 
oncia di fal di ¡tártaro , ed un' oncia di 
carbone polverizzato , ed i l tutto porto in 
un crociuolo , vi verra a produrre .una 
maífa di color roíficcio d' un fapore , e 
gurto alcalico fulfureo , e che dará un co
lor giallo pieno alio fpirito di vino , che 
fara annerire 1' argento ; ed eflendo preci-
pitato per mezzo di un' acido fomminifira 
.un vero latte di Zolfo , Jac fulphuris ., 
che pub eífere fublimato , e liquefatto .nel 
Zolfo , non .altramente che i l comune . 

Quel refiduo, che vi rimane , dopo che 
1' acqua ha feparato i l fale, é ptopriamente 
térra , alfa i fíate querta non é d' una fpe
zie fola , ma .di piu fpezie , e pub ertere 
feparata , per via di ripetute lavande , in 
bolo , creta fabbione , ed in qualfivoglia 
altra parte di térra , che puovvifi trovare 3 
e querta pub fimigliante mente eíTer pofeia 
faggiata , e raefla al cimento , fecondo 
P índole fuá , per mezzo del fuoco colJe 
comuni efperienze , e la prima , e la piu 
fpedita .delle quali fi é i l vedere fe f i 
.calcini, o fi vetrifichi; ,e ¡a feconda colle 
proprie , e proporzionate aggiume , i l fag-
giare, e far prova , fe quefte terre conten-
gano in sé particelle raetalliche di qua-
lunque fpezie , ovvero minerali , le quali 
per via di parecchi fluffi poffono eífere 
difgiunte , e feparate : e fe 3a quantita 
della materia metallica poíTa in poco tem
po venire ad eíTer raccolta in un rególo , 
oppure fe da per fe rteíTa in una delle 
efperienze comuni , porta eífere liquefacta 
con un vafo di crirtallo, e dal colore , che 
dará a querto crirtallo , potra beniííimo 
conofeerfi , e rilevarfi , qual forta di 
metallo fiavi contenato . 

Viene univerfalraente fupporto , che le 
acqus minerali ricevano la loro virtb dai 
fa l i , che efle contengono. I I Dottor LiJUr 
é d' avvifo , quefti eífere principalmente 
due , vale a d i ré , uno i l fal marino co
mune , e I ' altro il nitro calcarlo j ed ebbe 
egli a toccare con mano a forza d' efpe
rienze , come da moltiííime di quefte ac
qus , dentro alie quali avevano gü altri 
con tutta alfeveranza aífermato contenerfi 
Nitro della fpezie comune , vitriolo , 
a'lume , e fimiglianti, egli non poté fe pa
rare , falvo che querti due foli divifati (a i i , 
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vale a d i r é , fal marino comune, e nitro 
calcarío . 

Quefti falí mefcolsti con foílanze cre-
toíe prodücono le varíe fpezie deiie noílre 
acque minéral l , ílccome avviene y che eíTe 
vengano a meíto'aríi in varié proporzioni , 

Offerva ii Sígoor D« Clos nell' efame , 
ch' ei fd de lie acque: minsrali , che molte 
d' eííe fono íottopofte ad errori tnafficci f 
e' fommsm'entc coníiderabili. L ' Accademia 
Franzefe , dopo una lunga deliberazione 
propofe a fe íkífa , e determinoííi di farfi 
ad efaminare le ^ j ^ r del íuo proprio Pacfc 
Con uno fpeziai método , per mezzo del 
quale giünfevad acquiftare una piü chiara: 
ed accertata cognizione dellc loro virtíi , 
di que lio fi fofle avuta per innanzi , e che 
pub* fervire d1 eícrnpiü , e di lirada alie' 
ahrc Nazionr per fimigíianti prove ed efpe-
rindfenti íopra le acque loro di' tal natura 
Hanno quefti Sigüori Accademici- trovato 
per mezzo di loro rnchiefte , e cimenti , 
che ü principalr fpec i f í c io foílanze , chg 
fomminiftratso le virtu alie acque r fono i 
fali , e le terre , e quefíe íoítanze fono1 
quelle fole, che prodücono le molte varié 
loro qualitadi , come ed a proporzione di 
che elíe difFerifcono nelle parecchie loro 
forgenti in rapporío alia quantita r od alia' 
qlialita . I fali , da eíTi procurati per via' 
d'' una lenta evaporazione, ovvero diftilja-
zibne •, provarono eííere di due fpezie ,.. 
lina di nitro degli antichi che é un fale 
fulfureo minerale molto fimile ed análogo 
air alkah delle piante ; e 1' altra un fal 
comune da cucina . E' quefto cempofto di 
due parli , d' una bafe alcaiiea , e d1 un' 
acido . Alcuna fiata quefti due principj 
fono combinad nelle acqney cd allora quel-
lo", che in effi é" contenuto , é aííoluto 
fale , e viene fácilmente fepar?to, e cono-
fciuto: ma egli accade altresi alcune volte, 
che quefti principé fieno feparati , e che 
uno folo fia contenuto in un' acqua , e 
V al tro in un' a l t ra: quefti perb ., quando 
fono; procurati nell' Anahfi, non* fono con 
facilita conofeiuti ^ e quando , ficcome 
aífai volte accade', vi fono circondati da 
difuniti principj di altri fali f vengono a 
formare• infierne una fpezie di concrezione, 
ancor piu malagevole e' dura ad effer cono-
íciuta , di quel , che fia 1- altra . Viene 
míveríalaisníc íuppofto, che in quafi tuíte 
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le acque medicínali vi fi contengano ajlu" 
me, o vetriolo : raa quefta é un* opinione 
avanzata con foverchia fuppofizione , i cd a 
capriccio, e viene a toccarfí con mano" in 
tutíe le eíperienzé fatte in Francia nell' 
efaminare , che hanno faíto con ogni mag~ 
giore eíattezza , e raaeftna tutte quelle 
minerali forgenti, che ntppur' una di effe 
altro non conteneva , fe' non o i ' uno , 
o 1' altro dei' tefté divifati dus fali , fe 
eccetiuata ne fia quella únicamente di Vahls 
nel Dolfinato , la quale fu trovato , che 
contensva un fale fimigliante alcun poco 
al vitriolo blanco . 11 gufto , o fia 1' a-Ta
po ra ríe e la mifura v 0 fia H me icol a ríe 
con gli acidi con gli aicalici , e colle 
tinture- dei vegetabili , fono le vie maeftrc 
per conofeere quefti f a l i ; avvegnaché vari-
no grandemente nelle- loro figure- ancora 
nella porzione medcíima di fale , fecondo 
i l differente grado d'evaporazione $ acqua> 
ailorché Verranno in eífa difciolti. Du Closy 
Examen des Eaux Miner .• 

Le terre vengono tróvate in quantita--
diverfe nelle- diverfe acque , e cosí confuíe 
per effe re circondate T una dall' altra , e 
mefeuiate con' altri foííili, che riefee tanto' 
piu malagevole 1' accertarfi delle fpezie 
loro , di quello' fialc di qualunque aí ír» 
térra d' altra forma ovvero di quelle dei 
fali: del!' acque medefíme . I colorí delle 
terre fono fommámente varj ; ma qoefta 
é 1' ultima varieta ; perché aicune d' eíf; 
formanfi in figure , ed apparenze cosí dif-
ferenti dalle altre , che é malagevole , e 
duro i l diré , quali fieno fíraili r od a che 
tali fingolarita nelle loro concrezioni deb-
banfi attribuire . Alcune galleggiano nell" 
acqua quaíi fvaporata , in forma di mecn-
brane , e di nuvole alcune fimiglianti a 
branchi di pecore, alcune apparifeono non 
altramente che mucillagini , altre fimili a 
picciole zolle di fango , ed altre; fimi
glianti a granelli d' arena ; alcune fono 
folubili negli acidi, alcune folubrti Toltanto 
in parte , cd alcune niente affatto folubili 
in quefta guiía : altre daranno , diftillate 
coli' aceto r una tintura , ed altre nb , 
e nel fubcoj alcune precipitano in vetro , 
cd altre fi calcinano » 

La quantita grande delle acque mineraU, 
che vengono comunemente raccomandate 
dai Medici , c preferitte per eíTer bevute, 
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jare , che pro vi , che eíTi promettanfi da 
cííe i l maggior benefizio, col nettar, che 
quefte facciano internamente le vifcere con 
una interna abluzione; e quefto non é gia 
un' cffetto di lieve momento j avvegnaché 
moltifíime oftinate maiattie , per le quali 
raccomandano , e prefcrivono effi Medici 
quefte acque, dipendono da oftruzioni delle 
vifcere , le quali o íbmioni poffono ag«vol-
mente eíícre fciolte , e dileguate daüa ab-
bondanti bevute di qucñe acqus . Ma ella 
íara cofa ottima , |fe i Medici íi faranno 
con aífai rnaggiore attcnzione di quello , 
che d' ordinario fanno , ad cfaminarne 
prima le differenti loro proprictadi, e non 
le prefcrivcranno cosí alia cieca , cd a 
cafo , come pur troppo far fogliono , con 
non pitciolo danno , anziché prcfitto , e 
giovamento , del pazientc , 

I I vinofo afpro fapore d' alcuna di queñc 
acque , che fvapora con un picciol fuoco, 
o coU' eflere efpoík all' aria , pare , che 
fia dovuto a quella materia , che é i l 
primo flato , od eflere dello Zolfo , e di 
tutte Je concrczioni quindi r i íul tant i , quali 
appunto fono i diverfi vetrioli , c fomi-
ghanti foílanze . V i fono tróvate delle terre 
imprégnate di quefla materia acida volatile 
íuifurea, delle concrezioni del la quale fono 
alcune volte fatti i minerali fulfurei , e 
vetriolici . Quefla materia vaporofa ed 
indigefla pub beniffimo eflere la bafe del 
vetriolo; ma in quefto fu o primo ñato non 
vi pub eflere una concrezione vetriolica , 
fe fia trovata in quelle terre, ove non vi 
é ancora vetriolo. Egli é piíi facile Voí-
fcrvarlo nei fuoi prodotti , allorché vi ha 
ricevuta alcuna concrezione minerale , di 
quello fíalo nel fuo flato naturalc ; quan-
tunque in quefl' ultimo flato vi é nclla 
guifa che trovafi nclle acque imprégnate 
«on meno 9 che in qualfivoglia altra . 
L ' opinione aflai probabile del calor natu-
ra'e di queñe afque , fi é , che in alcuni 
profondi feni , e nafcondigli del la térra 
trovinfi dei vapori caldi , i quali intanto 
continuino in tutt i i tempi, in quanto non 
pub coKa entro penetrar l ' aria efterna , 
onde efler pofiano raffreddati j c non aven-
do quefle materie rarefatte fpazio di ra-
refaríi viemaggiormente , c per confe-
guente di diventar meno calde r o pni 
^i%resate ? -rengono percib a confervare 
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i l loro calore ; e che tali collezioni, ed 
unioni di vapori caldi fieno quelíe , che 
producono le acque , o bagni caldi , e le 
acque calde medicinali . Du Clos , Examr 
des Eaux Miner . 

MoltiíTime acque minerali contengono 
manifeflamente un' abbondante quantita di 
fpalto , che quantunque fia fofpefo in efle 
in uno flato afloluto pellucido r pub tut-
tavia eflere feparaso , e difgiunto regolar-
mente da efle nella fuá propria figura , 
per mezzo di acconcia evaporazione . 
L ' acque della Fontana cidla Salute, e quel
le della forgente du Pied , ed altre paree-
chie della Guafcogna s fono flate meífe 
alia prova, e faggiate, cd é ñato trovato, 
cm fe vengano gradatamente fvaporate fino 
a un certo dato grado , danno una fchiu-
ma , la quale , ftllorché viene efaminata 
col microfeopio , fi vede efler compofla di 
particeile parallelopipede oblique , e fe 
quefla fchiuma venga del tutto fvaporata 
fino a divenir árida , e vi fi trovera nel 
fondo una polvere lucida che eíaminat» 
nella maniera ñcíía col microfeopio , íi 
vedra conteneré in fe mokiífimc particeile 
della fleíía fpczic , vale a diré tutte pic-
cioliífime fcaglie , e frammenti di punffi-
mo fpalto * 

Quanto alP ufo delle acque minerali , 
oflerva i l Dottifllmo Signor Eiflero , ( a } 
come d' ordinario fi é fperimentato efler 
queñe di maggior vantaggio , e piíi profi-
cue alie perfone di mezza eta , di quello 
fianlo ai vecchi , ed alia gioventb. Se in. 
cafo di tal natura pub darfi alcuna accer-
tata regola genérale , fié, che la gente 
non debba farne ufo , fe la perfona , ed i l 
paziente íara minore di diciotto anni , o 
íe pañera i íeflanta , I ragazzi, e fpecial-
mente quelü , che fi trovano fotto i dieci 
anni , non fono in verun contó atti a bere 
le acque calibeate, perché nol permette lo 
ñato foverchio tenero di loro vifcere ; e 
quei vecchi , che paflano i feflant' anni , 
vien creduto, efler t a l i , che queñe acque 
non poffano apportar loro i l menomo be-
nefizio , quando queñi non fieno d' una 
robufliflima compleflione , ovvero , che 
fieno da lungo tempo accoftumati a bever-
l e t i n alcuni cafi pero, fpezialmente nelle 
perfone etiche , poffono ai ragazzi darfi a 
bere picciole porzioni di alcune di queñe 

acaim 
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«cque mefcolate con egual porzione di lat-
te , ed affai fíate fe ne é fperimeníato in 
cafi íomiglianti beneficio grandiffimo. 

( a ) Compend. Medie. PraBic. cap. l o . 
Nelle tabl «enférmate , e nelle ulcere 

dei polmoni le acque calibeate piene , e 
gagliarde fono ftate fperimentate non folo 
profittevoli , nía piuttofto nocive j raa nei 
cafi , ove le ulceri fono nel loro princi
piare , é ñato fperimeníato fommámente 
proficuo i l beverne delle leggeriffime me
fcolate col latte . Nello (puto di fangue 
proveniente da ulcerazioni dei polmoni , 
le piíi forti acque calibeate fredde non fa-
ranno per avventuia male j ma nei cafi 
medefimi , nei quali quellc acqus medícate 
nella forma pur ora divifaía , vengano 
date calde , e mefcolate con una eguale 
quancita di latte, fono ftate eíFettivamcnte 
íperimentate foramamente giovevolt . Fa 
pero di meftieri non darle nei cafi di dis-
fenterie , nelle idropifie confermate , n^ a 
coloro , che banno la píctra nelle reni , 
od arnioni , ma nei tumori edematofi delle 
gambe , |e dei piedi , fi fono fperimentate 
al fom ra o proficue . Nei cafi di malori 
venerei fieno di Jfrefco acquiftati , o fieno 
di antica data , quefte acque non gil gua-
rifeono ; ma difpongono mirabilmeníe i l 
corpo ad eíler curato con piü riuícita: ma 
in una femplice gonorrea , ove non appa-
rifea tintura venérea , fendofi appltcati per 
innanzt inútilmente tutti i medicaraenti , 
che vengono aífegnati per guarirla , eífe 
fole hanno prodottb i l buono effetto. 

Método di prenderle . Tutte quelle Per-
fone , che fono d' un' abito pictórico deb-
bonfi , prima di cominciare a prender 
queti'acque, far cavar fangue, avvegnaché 
venga per quefta via dato ad eííe un' ac-
ceffo piü agevole ai vaíi, e cosí divengono 
aííai piu acconce a correggere tuíta la 
maffa . Quelle Perfone po i , che non fono 
d' abito , o cofiituzione pictórica , non 
importa , che faccianfi cavar fangue prima 
di prenderle ; ma qualfivoglia perfona di 
qualunque temperamento , conviene , che 
faccia innanzi una leggiera purga , per 
nettare le prime vie ; e per quefla purga 
non vi ha fpecifico piu eccellente , c piíi 
acconcio del fale d' Epfom, e di queilo del 
Glaubero ; ma tutt i i purganti draftici , 
quali fono la Scamonu, la refina di Sda-

íappa ) e gli altri tutti di íunigliante Ín
dole, ed energía, in qusfta occaíione deb-
bonfi con ogni maggior cura tener lontani. 
Se nel paziente vi íoífero indícazioni di 
vergenza al vomito , come anche del do
leré , cd una certa fenfazione di pefo nello 
ftomaco , con amarezza , od afprezza i n 
bocea , naufea , e vergenza al vomito , 
ailora ella é cofa fommamente propria , e 
giovevole i l daré al paziente , due o tre 
giorni prima , che pongafi in corfo per 
prender le acque , una leggiera dofe d1 ipe-
cacuanha. 

Tempo affai propria, L ' ora migliore per 
prender quelV acque, fi é quella della mat-
íina per tempo , vale a d i ré , fei, o fette 
ore innanzi i l pranzo , affinche prima di 
metterli a ta vola le acque abbiano avuto 
tutto 1' agio di terminare la loro opera-
zionc : piu buen' ora di cosí , vale a d i ré , 
full' alba non é cofa gran fatto buona i l 
prenderle ; e quegli , che vanno a pren
derle nel loro álveo , o forgente ful far 
dei i ' alba , fono efpofti all ' ingiurie tutte 
dcll' aria fredda , ed umida , la quale im
pedí fe e la trafpirazione , ed affai fíate ca-
giona delle toífi , ed altri malori , si nel 
petto , che nella tefia . Egli era formal
mente un coftume i l beverle i l dopo pran
zo ; ma queño ai di noíiri é andato in 
difufo , avvegnacché fi'.fi fperimentato , 
e íoccato con mano , che cío produce va 

.infinití feoncerti di fiomaco: e vi ha delle 
perfone , le quali bramando di ritrarre da 
queílc acque effetti foltanto remoti, fi con-
tentano in quefta parte del giornodi bever» 
fele in cafa in picciole quantita, e mefco
late col vino . 

Stagione affai propria . L ' Eílate fi é ía 
fiagíone , in cui le acque minerali bevoníi 
con grandiíTimo vantaggío . I mefi di 
Giugno , di Luglio, e di Agoño fono piti 
acconci , e piu proprj per prenderle, di 
qualfivoglia altro tempo de 11' anno : ma 
nei cafi urgenti, e che non patifeono dila-
zione, i l corfo di quefte acque pub inco-

' mínciarfi nel me fe di Maggío , e conti
nuarle fino al Settembre j ed in alcuni 
cafi ftraordinarj 1' ufo delle medefime púa 
eziandio permetterfi nel tempo d ' I n v e r n ó . 

Método di beverle , Ella é cofa femprc 
beniffimo fatta i l comínciar a prender 
cjuefte (¡cyue da una piedoia quantitU , e 

áf an-
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ó' andar por gradatamente crefcendola pro-
porzionatamente ..• Cosí i l primo giorno 
farebbe aííai acconcio i l beverne interno 
ad una pinta e rnezzo in quattro volte 
feparate, nel fecondo due pinte in circa , 
ed ilJ terzo , o quarto giorno t re piute : 
dopo di cib puo la doíe farfi giungere fino 
a due boccali1 inglefi pér cadaun giorno ; 
e non é cofa ben fatta W préndeme piu 
<ii queña data quantita , qusndo pero la 
perícna, che le prende, non fofle di robu-
I t i í l imo temperamento ; avvcgnaché íonofi 
tróvate mcltiíiime perfone , ebe col vo-
krne avvallarc copia pi i i abbondante fr 
fono faite del male, e ne hanno riportato 
dellb ívantaggio- notabile La quantita 
cBe pub preferiverfi con molto vantaggio 
é queila- di due , tre . od anche quattro 
pinte da continuatíi ogni di per una quin-
dicina di giorni , oWero per tre fettimane, 
fe la natura del male lo1 richiegga ; tá 
anche per piu tempo y e quando il corfo 
é per effere terminato, fa1 di meílieri' tor
nare- a prenderle in quelía maniera , e 
método fleííb col quale fi é incominciato, 
prendendone fempre minor quantita, giorno 
per giorno fcemando gradatamente la doíe, 
finché l^uíb d' eíi'e venga cosí a terminare; 
né é dopo neceíTario in contó alcuno i l 
fare alcuna purga , né prendere alcun' altro 
medicamenío 0. 

Le acque minerali d'ordinario , e comu-
nemente fanno la loro operazione per ifca-
riche di ventre, e d'orina ; ma in alcuni 
temperamenti la fanno , únicamente paf-
fando per orina ; quefte fono le veré vie , 
e le proprie d' evacuazione ; e quando le ac
que vengono dalla natura fatte paíTare per 
quefte vie regie , e maeftre, dee prognofli-
#arfene vantaggio fommo per la fanita , né 
¿ebbono in verun contó reprimerfi , o di-
ve r t i r f i . Se la fcarica per orina fía copio-
fa , e che i l ventre fi muova una> fola vol-
ta i r giorno , in molti temperame'nti fara 
ottima cofa ; ma dove , ficcome in taluni 
temperamanti , avvenga , che 1' acque agi-
fcano attualmentc né gl* inteftini come aílrin-
gen t i , un tale effetto dee effere prevenuto s 
r deefi preferí veré a si fatte perfone una pic-
cioía- dofe di fali purganti comuni da be-
verfi nel' primo bicchier d5 ̂ « ¿ r o g n i mat-
t ina . Nel prenderle é da eífere oífervato , 
«he non dehbonfi avvallare tutte in un me-

defimo trattó di tempo, vale a diré , tutre' 
in una volta fola , perché aflai fovente lo 
flomaco pub; patirne danno , e rimanere 
aggravato* foverchiamente ; ma bifogna la-
feiar tempo alia prima bevuta , o primo 
bicchier acqua^ di paíTare , ed allora do
po avervi camminato fopra per dieci , o 
piu minuti 5 préndeme i l fecondo bicchie-
re, e cosí andar íegüitando con quefto me-

la defimo método ; ed é altresl oííervabüe r 
che ogni bevuta non fia maggiore d' una* 
mezza pinta , doíe aífai proporzionata , e 
niente piu abbondante , di modo che i l 
prendere con queda regola tütta la quánti-
ta preferitta verrebbe ad eífere un'affareda1 
terminarfi in ' un'ora , e mezza , od in due 
ore a l ' p i í . Dopo di quefto ella farebbe co
fa aííai lodevole i l fare un moderato efer-
cizio, o paffeggiando, od in qualunque al-
tra maniera fino all'ora di porfi a tavola 
per definare ; e fe in queíib frattémpo le 

vorranno paíTare, o per feceífo , o 
per W via urinaria , non debbonfi per al
cun modo ritenere , o reprimere le fcari-
che . Que lie Períone , che fono deboli di: 
fiomaco , o che o hanno foverchio deü-
cato , o che patifeono degl' incomodi , e 
fono affeíti nel petto , e che prendono le 
acque \n una ftagione piovofa , prima di-
prenderle , bifogna , che le facciano alcun 
poco rifcaldare: i l migiior modo d' intiepi-
dirle fi é a bagno maria\ vale a diré ponen-
do i l bicchiere pieno d' acqua mimrale , che 
dee prenderfi 5 in un vafo d'/rc^wa calda , 
lafeiandovelo fino a che 1' acqua a paíTare 
fia bene intepidita, ed incontanenle , ^en" 
za punto afpettare , beveríela; avvegnaché 
fe ella veniííe ad eífere fcaldata ad un gra
do maggiore } ella verrebbe per motivo 
dello f^iaporamento a perderé tutte le fue 
v i n í r v 

Ogni , e qualunque perfona dee aíToluta-
mente regolare , e mifarare la quantita del-
le acque, che dovra prendere , fecondo la 
forza del proprio fuo temperamento, e co-
ñituzíone . Per la qual cofa coloro , che 
regger poflbno ad una picciola quantita , 
bifogna , che a1 queñá s'adattino1, e fi con-
tentino cTafpettarne íl benefizio a poco alia* 
volta , né fi sforzino per beverne di van
taggio, perché una tal bravura fuor di pro-
pofito potrebbe eííer loro di fommo noca« 
mentó . 



"Vi ha una regola certa in rapporto alie 
fMque minerali, che quefte fono infinitamen-
te mig l io r i , allorché fono :bevine ful lue
go , ove nafeono, quantunque aicune d' cífe 
fieno .migliori delle altre quando íono traf-
portate .&.Ella fi e una cautela neceífaria , 
che i l moto del corpo efler -non dee vio
lento nel tempo del prendere le acque, per
ché fe quefto viene a fudare, vengonfi al» 
tres! a produrfi mai fempre in eífo .delle 
oñruzioni in qua'che grado , per Topera-
zione, che dee farfi per orina, o per ifca-
rico di fecce ; e fe le flatulenze vengono 
alquanto in queño terapo impedite , fará 
cofa ottima il prendere un poco di Ccorza 
d'arancia candila , od alcun'altro fomiglian-
*e carminativo, íul faíto. Quanto al ripor-
tare da quéñe aegue tuno i l buono effetío, 
é neceífariflimo, ed indiípenfabile un ott i -
mo regolamento di dieta ; fara aííai accon-
cia , e propria cofa il definare , ed i l ce
nare per tempo : e farebbe conveniente , 
che i l defínate non foífe troppo abbondan-
te ) né di c ib i , che aggravino. Ella é per 
lo contrario regola commendabiliflima, ef-
fendo fotto una fomigliante'medicatura, i l 
non cibarfi mai , né bere a fazieta , e quan-
to uno fe ne fente voglia , ma levarfi mai-
fe mp re da tavola con appetito . Soprattut-
to é neceíTario , durante i l tempo , che íi 
prendono quefte acque, il tener lontane da 
fe onninamente tinte quelle íorti di cibi , 
e foftanze, che fono ñate íeccate al fumo, 
o che fieno ñate,confervate per lungo tem
po nel fale ; e le carni d'animali gioyani, 
e frefehi debbonfi generalmente in grado 
fommo preferiré a quelle d'animaii vecchi, 
e dur i ; e generalmente altresi debbonfi in 
quefto tempo tener lontani, maííimámente 
in abbondanza , i cibi vegetabili , quelli 
íoprattutto , che fono flatuofi. Agnello, poli 
l a l l n , vi tcl lo, e fimili animali, fono aífai 
acconci , ed a propofito per la dieta di 
quefto tempo; ed a quefti cibi debbonfi an
che aggiungere tutti i pefci frefehi d' acqua 
dolce, quali fono, le trote, i lucci , buoni 
íono altresi i brodi di qualanque forta \ e 
propriffimi , ed ottimi fono ancora i pifel-
J i , i fagioletti, glifpinacci, gli fparagi. 11 
pane , che dovraíTi mangiare nel tempo di 
quefta medicatura, non vorrebbe eífer du
ro , o ftantlo: ed aífai buona bevanda , e 
propriífima in quefto tempo fi é i l buon 
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vino; e fe la perfona non é di quelle, che 
bevano aífai, e che mon ha gran fatto fe-
te, fara fempre meglio i l beverlo prefto , 
né mefcolarlo coll'acqua : ma in quefto ca
fo dee únicamente i l paziente ftarfí dentro 
i l imi t i delia moderazione ; mezza pinta , 
al pi í i , a pafto , per coloro , che non v i 
fono avvezzi ; e coloro per lo contrario , 
che v i fono affuefatti , ne be verán no al
quanto meno di quelle , che fon foliti a 
bere. 31 liquore piü acconcio , e piü pro-
•prio, dopo i l v ino, fi é la birra bene in
corporara; ma tale , quale ella é nuova , 
e fermentante , ovvero troppo vecchia , e 
come ftantia, né Tuna, né l'altra é buo
na per beverfi in quefta .cura delle acqus 
minerali.. 

improprio , ed anche pregiudiziale fi é 
i l moto violento , ma i gradi d'eíTo mo
to , od efercizio vogliono -eífere proporzio» 
nati ai differenti temperamenti, e complef-
fioni; e quelle perfone, che faranno d'un 
temperamento freddo , e di un' abito pitui-
tofo ne potranno far ufo aííai maggiore del
le altre . Dee altresi averfi rifguardo alia 
ftagione deli' anno j avvegnaché il grado me-
defimo d' eíTcrcizio-, o moto, che é buono 
in un'aria piu fredda , é foverchio, e men 
buono in una piü calda. La maíTima cau
tela , che dee averfi in turto i l corfo del 
prender le acque fi é , i l guardar fi bene dal
lo ftarfi troppo a federe , fermo , e fenza 
muoverfi , o fia dopo d'averie prefe, o fia 
dopo i l pafto ; poiché le acque rimanendo 
nel corpo, ed i l cibo rimanendo indigefto, 
la confeguenza di quefte -cagiotti fi é , che 
i l paziente é fottopofto a gravi ílatulenze, 
a dolori colici acutiiTimi, a diarrée, ed a 
fieri dolori di ftcmaco, ed anfieta. Niente 
meno improprio fimigüantemfente fi é i l 
porfi a dormiré fubito dopo eíferfi' cibato, 
avvegnaché in quefto t t m p o vengonfi a ca-
gionare degli feoncerti moleftiíiimi nella te-
fta , ed altn molti malón , 

V i íono alcuni cafi perb , nei quali le 
acque minerali poífono beveríi con grandif-
fímo vantaggio dalle perfone-, che fono con
fínate nel letto: cosí gottofi , paralitici, od 
altre perfone eftrcmamente deboli, cd -.ma-
ciate, hanno aííai ñate ricevuto fommo fo!-
lievo , e benefizio da quefto método . C i 
avverte adunque i l Signor Slare , come i l 
miglior método fi é quello di prender que

fte 
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fíe acque in tutt i i cafi; ma i píh prudenti 
cd avveduti Scrittori tutt i fono di parere, 
che queflo Autore la fallí in tronco , av-
vegnaché v i fieno moltifíime ragioní , per 
le quali neceíTario fia i l moto , ed 11 mo-
derato efercizio del corpo dopo d' aver be-
vute queñe acque , affinché riufcir poííano 
vantaggiofe , e proficue . Egli é altresi fom-
iriamente neceíTario raftenerfi, e bandire, 
per quanto mai é poffibile , da fe le Paf-
fioni , di qualunque fpeiie elleno fienofi , 
durante la cura del prendere si fatte acque, 
GP impeti violenti di collera, i difguñi, le 
paure , e le afflizioni, é ftato toccato con 
mano aver cagionati aíTai piü triíli effet-
t i accadute nel tempo, che facevaíi quefia 
medicatura , di quello, che feguito foíle in 
qualfivoglia altra occafione; ed é neceíTario 
altresi, che le Perfcne tutte inqueíTotem-
po lafcino da un lato qualunque piacer ve
néreo , lafeiando quefto la macchina del 
corpo foverchio indeboliía , per poter poi 
reggere alie ícariche prodotte da quelle acque 
si per fectifo , che per orina . Conviene 
ancora , che in tutto i l corfo della divi-
fata medicatura del prender 1' acque , le ce
ne fieno aíTai modérate , e leggiere, e che 
i l v ino , che íi beve a queño paño, fia di-
luto co\V acqua ; ed k altresi fommamente 
lodabile in quefto cafo i l camminare alcun 
poco dopo la cena, avvegnachécosi i l fon-
no potra effer piu quieto, profondo, e r i -
creativo . L ' aria fredua poi della notte , 
fpezialmente fe la ftagione corre umida , 
dee con ognl maggior cautela fuggirfi , e 
fchifarfi , come quclla, che da occafione a 
catarri , a fluííioni, e ad alíri feoncerti, e 
per queOa ragione fara anche bene fatto i l 
cenar per tempe tutte le fere. 

Sintomi accompagnanti i l prender le acque . 
Sonó quefti di parecchie ípezie, e grande
mente differifeono dal prender queíie acque 
nella ftagione medeíima, in perfone di dif
ieren te abito, e temperamento. Uno degli 
aíTai comuni fi é una lega tu ra e coílipa-
mento degl' inteííini 5 e da quefto ne rifui-
tan o aíTai fíate dei dolori nelle vifeere , 
delle coliche, e dei vomi t i , con alíri feon-
volgimenti, e difordini di quefta fatta. Le 
Perfone d' abito melancólico, ipocondriaeo , 
*d iílerico , fono piu íottopoíle cf ogni altro 
a patire , da] prender queíie acque , fimi-
glianti malori, Quefto pero é un Síntoma, 

a cui puoflTi rimediare con ogni catanico 
medicamento piu dolce , né v i ha fpecifi-
co per tal imprefa piü acconeio, e piíi pro-
prio, d' una decozione di fena, di tamarin-
d i , e di r a b á r b a r o p e r eíTer prefa ad una 
cucchiajata picciola per volta, fecondo che 
richiederallo la congiuntura. Una picciola 
dofe di fali refrigerativi altresi pub daríl 
beniííimo , e prenderfi ; ma tuííi i medi-
camenti purganti d'Índole calda, e re fin o-
fa , fono atti a produrre una ipercatarfi , 
Dalí 'aítra parte íogliono ad alcuni quefte 
acque cagionare una diarréa , e quefto é 
aíTai foveníe un íintoma falutare , e pur-
ché quefto non urti con forza , e faccía 
male al paziente , e che non fi trovi da cib 
gran fatto moleftato , ed incomodato , que
fto é un mezzo da non temerfi , e da non 
rimoverfi in contó alcuno; avvegnaché af-
faiffime volee i i paziente venga follevato 
grandemente , e riavuto per quefta via da 
una fcarica abbondante d' umori perniciofi , 
e nocivi ; e per mezzo d'un tal fintoma in 
tutro i l tempo del prender delle acque con
tinúalo , verra con ogni certezza i l pazien
te a liberarfi dalla fuá indifpofizione per 
quefta via: ma quando la perfona s' avvc-
de , e fente d'eífer grandemente infievoli-
t a , e fpoffata da un tale fintoma , e vi fi 
unifee, c lo accomoagni naufea, vomito , 
e dolori negl' inteftini , fa di meftieri con 
ogni maggior diligenza i l reprimtrlo , e 
fermarlo. A quefto pertanto viene rimedia-
to con far bere ai pazienti cosí incomodati 
le acque medefíme in minor copia, e quan-
tita , e col prefcriverle loro calde in vece 
di fredde : ma fe non venga fperimentato 
fufíiciente , e proficuo un tal compenfo, vi 
fi dovra aggiungere una leggieradofe á 'ac
qua di cinnamorao , e fe faccia di meftieri, 
aggiugnefvi ogni volta innanzi di prender-* 
le , un proporzionato bocconcino di Dio-
feordio. Nei cafi, ove le acque fanno que
fto sbocco violentemente, ella é cofa aíTai 
buona , e propria V aftenerfi per alcun gior-
no dal prenderle, e poi quando fi torna di 
nuovo a beverle , far cío con ogni mag-
gior cautela , né prenderle, fe non fe in 
picciola quantita. 

Alcune perfone nel primo loro ingreíTo 
del corfo od ufo di quefte acque m'merali , 
fi veggono precipitate per loro cagione in 
un faftidiofo vomito , e quefto vomito al
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euna í a t a é ía lutare , ed alcun'altra é me
ramente fintomatico . Se fia falutare , la 
perfona fi trovera feaipre in ¡Üato migho-
re , e íara affai bene per efía, avvegnaché 
da quefle acque gü umori vengono con gran-
diffima felicita attenuati , ed efpulfi : in que-
fio cafo tutta la neceffaria cautela fi ridu-
ce al non beverne troppo gran quantita per 
volta , ed akune vol te , fra le picciole be-
vute , prendere un picciol forfo d' una delle 
migliori tinture. Ma fe per lo contrario i l 
paziente viene da fimiglianti vorniti gran
demente fpoflato , e indebolito , i l método 
fi é di beverne piü picciola quantita , e d' 
andar piu parco nel cibarfí , e nel bere si 
a dtfínare , che a cena . Alcuna volta si 
fatto fin toma dipende da una ridondanza di 
bile , ovvero d' umori pituitofi , che fi alza-
no dallo ñpmaco, e dai baííb ventre, per 
non eíTere nettati , e purgad con una ac-
concia purga prima d* entrare nel corfo del 
prender qucíV acgue minerali.: in queíío ca
fo dee prefcriverij una gtntüe , e leggicra 
p u r g í ; e dopo di que ña i medicamenti rto-
machici comuni piu gagüardi, e migl ior i ; 
e dopo di quefto dovrá i i paziente prender 
le acque con mííggíor cautela, ed in dofe, 
« quantita nMnore., 

Quando i l pízieníe viene aífaliío d̂a vio-
lenti dolori coijci , ed i l método comunc 
di mangiare delle fcorze d1 araacia candita , 
ed i femi carminí-tivi , non producorio ^il 
buono íífetto di Libéramelo ^ dee darfegli 
una leggiera e gentil purga , per evacuare 
gü umori da queile cagiónati , e dopo di 
quefta, dovra i l paziente prendere della tin
tura di femi di cardamomo, od alcun' altro 
ibmigliante carmiaativo , che d'ordinario 
producono tutto 1' eñetto . In quei cafi p o i , 
nei quali i dolori fono piu violenti , ed oüi-
tiati , un cliíkro di latte , in cui abbiano 
bol lito dei fiori di carnomilla , con una pic
ciola porzione di zucchero, pub darfi tutte 
le volte, che l'attacco fía di ta l ' índole , e 
.dopo fa di meftieri , che le acque minerdi 
a paitare fieno prefe in dofi minor i , e fem-
pre rifcaldate. 

Se nel tempo del prender le acque fo-
pravveniffe ai pazienti uno fmoderato fluf-
& , o di meñrui , o dai vafi moroidali, ía
ra cofa convenientiffima in tale occafione 
F afteneríi dai prenderle per alquanti gior-
siij ma fe per lo contrarb fimiglianti eva-

:Supp¡, Tom, L 
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cüazioni fefanno a un grado moderato * 
poífono continuarfi beniíTimo le acque; fol-
tanto fara d' uopo i l prenderle in minor 
quantita, e non totalmente fredde . Alcu-
ne volte in certe date períone di picciola, 
e debole compleffione nel prender le acqus 
íveglianfi delle febbriciattole intermittenti t 
ma queíío non dee rifguardarfi come un 
cafo moho cattivo, o gran fatto oflervabi-
le ; avvegnaché fe venga continuato I' ufo 
delle acque , e fe faranno a quefti tali prc-
feritti dei carminativi, e bocconcini comu
ni ¿a prenderfi unitamente ad effe acque , 
vengono ds ordinario prefliffimo rifa na te , 

I dolori di podagra, di reumatifmo , di 
feíatica , e di denti, nel corío del prender 
queile acque foglionü rifvegliare in quelle 
períone, che ne fogliono padre; ma queíli 
non fono da curarfi gran fatto, né da far-
fene per contó alcuno paura ; avvegnaché 
vanl'ene via ben prefb, e dileguaníi coi iota 
continuare l ' ufo delle acque, e non ricerca-
no altra cura menoma particolare; foltanta 
non fara mal fatto, fe ful terminare de'di-
vifati dolori , íí dará ai pazients di tal natura-, 
che prendono le acque-, tratto tratto alcuna 
picciola preía , o forfo di cordiale conforta
t i v o ; e fe quefti dolori faranno violenti , po-
trannovvfi aggiungere poche goccie di lauda-
no ogni fera , oppure una pillcletta d' al
quanti grani di ñorace . Veggafi i ' E'ijlero 
loe. cit. 

deque di Bath , e í!i Briftol. Pretende i l 
Dottor Guidot, che tanto le acque di B a t h , 
q-uanto queile di Bri/iol lleno dótate delle 
medeíime vir t í i , febbene in un grado di ver-
fo ; che l'una., e IValtra fíeno imprégnate 
de' medefimi princlpj ; ma che le acque di 
Bath coatengano una aflai maggior porzio
ne d' effi elementi, o principj, e che per-
cib fie no capaci d' operare in tratto piü bre
ve di tempo , dove le acque di Brifiol deb-
baníi prolungare per maggior tratto di tem
po , fe voglia averfene 1' effetto fteflo . M a 
fembra, che quefto fia lontano dai vero fla
to del cafo. 

Le dovute fecrezioni del fanguc, ele pro-
prie loro diilribuzioni, ficcome fono necef-
farie, ed indifpenfabili per la confervazione 
della vita , cosi lo é di parí la fleíía cireo-
lazione; e la parte maggiore, per non diré 
la maíí lma, delle malattie, riconofee la t r i -
ÍU fuá origine ? Q foverchia diminuzio-
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ne , o dal troppo accrefcimento j e ridon-
danza delle fecrezioni glandular! . Alcuna 
volta il fangue é .troppo fottile.ed allora 
viene feparata una porzione troppo grande 
de' fuoi fieri, o dalle glandule della fchiena , 
degli inteftini 5 e degli arnioni , come nei 
fudori colliquativi , nei fluffi. di ventre , e 
nei diabeti. Alcune volte il fangue é trop
po tenace , e vifcofo , e per confeguente 
viene a cagionare delle oñruzioni non íola-
mente nei fuoi proprj canali ,ma nelle glan
dule eziandio ; ed allora le íecrezioni ven-
gono ad effere molto minori di quello j che 
effer dovrebbono, ficcome nei primo efem-
pio fono foprabbondaníi e foverchie ; e quin-
di ne nafce una trifta truppa di m a l o r i e 
d' infermitadi. In alcuni cafi vi é al t re si una 
foverchia abbondanza , e copia di fangue , 
ed in altri fcarfezza , e mancanza ; e si 1' 
uno 5 che r altro difordine feoncerta, e fra-
ílorna le proprie} ed acconce fecrezioni. 

In quefti differenti cafi le acque di B a t h , 
e di Briflol hanno i loro parecchi uíi : le 
acque di Bath arrecano benefizio , allorché 
Je fecrezioni fono diminuite .: le acque di 
Brijiol per lo .contrario , allorché le fecre
zioni fieno foverchio ridondanti: ie acque di 
Bath hanno tutta V attivita, e virtü d'aífot-
tigliare : e le acque di Briflol non hanno 
mi ñor forza per impinguare : le acque di 
Bath fono fpiritofe 9.e. d' ajuto nelle ícarfez-
2C , e mancanze del fangue: le acque di B r i 
flol fono refrigeranti ^ c fopprimono la ri-
dondanza , e pienezza con tutte Je confe-
guenze di quella quali fono ]e infiamma-
zioni j ile emoragie, e fimiglianti malori. 

Le acque di Briflol vengono da molti fup-
poñe una feoperta moderna , ma ed il loro 
ufo é di un'época antica , e quefla é una opî  
nione onninamente faifa . 11 Dottor Veunsr, 
circa otto anni fono, fcriffe ex profeffb fo-
pra queftc acque , e dié loro il verace loro 
caratlere, e le proprie iodi, ed efficacia in 
tutte quelle infermita , le quali in quefto 
lempo hanno riconofeiuto buono eífetto da 
efíe, fe ne fia eccettuato il folo diabete,nei 
quale 1' ufo delle medefirae non é ñato rico
nofeiuto si proficuo. Non erano z dir vero 
in quel terapo cosi frequentate , neppure 
alcuni anni dopo; ma queílo non da altro 
dipendeva , fe non perché il luogo era in 
xovina , e difacconcio, né vi erano fiati fatti 
p e i soi3|94i > e qwei rifjari, efe vi íoiio di 
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prefente . II Dottor M a p k t T anno a%jfe 
ferifle ampiamente delle loro virtu medici-
nali, e ípezialmente per i mali urinarj, & 
degli arnioni , e venne a dimoftrare , che 
fono di valore , ed efficacia infinita appli-
cate eñernamentc, per curare tutte le ul-
ceri can cero fe : ma con tutte quefte ma-
gnifiche lodi, non vennero queft'^we ad 
acquiííare univerfalc reputgzione , fino a 
che il loro caratlere non venne fbbilito 
dai Signori Dottor Mead , e Dottor Lañe . 

Le infermita, per le quali fono le acqus 
di Briflol fperimentate íommamente proñ-
cuc , e d'ottima riufcita , fono le interne 
emoragie, ed infiammazioni, fputi di ian-
gue , diífznterie, & traímodanti corfi di me-
flrui, ed ulceri putride delle vifeere. 

Quindi vengono preferitte, e date nelle 
tabi , o confunzioni , nello feorbuto , nei 
reumatifmi, ncl diabete, nei fiuíío con feb-
bre , nelle atrofie , nelle tabi fanguigne 
ed ancora ne' cafi fcrofulofi , con nufeita 
veramente maravigliofaed in tutti i di-
vifati cafi non folo le acque di Bath non 
fono improprie , ma fono altresi dannofif-
fime, e íommamente pregiudiziali , avve-
gnaché ravvivano , ed accclerano la circo-
lazione , perché quefie -alleggerifcono il ca
lore , e rattengono il moto foverchio rá
pido del fangue . Le acque di Bath fembra , 
che fieno acconciífime ai difordini Hel'o ílo-
maco , ai mali podagrici , ed ai mol i de' 
nervi: quelle di Briflol a quei de' polmo-
n i , dei reni, e della vefeica* Le acque di 
Bath mutano Índole unite colla dieta lattea, 
fendo di natura al latte contraria ; e le ac-
que di Briflol non poflbno eífere giudiziofa-
mente dirette ., fe non in quei cafi , nei 
quali il latte puo efíervi eongiunto con riu
fcita . El la é una verita cosi grande , e 
incontrafiabile, che nei cafi di diabete i no-
ftri buoni Vecchi hanno infegnato, che i l 
latte é íommamente giovevole, ed é di parí 
incontraftabile, che é fiato preferitto fin da 
tempi i piíi antichi. 

Tanto Je acque di Briflol , che quelle di 
Bath , vengono da varj Medici proferitte per 
I' Idropifia .Non vi é chi poífa dubitar, che 
in fimiglianti malattie i medicamenti diureti-
ci ^ e feccanti fieno proficui , e íiccome le 
acique di Briflol poflfeggono quefte tali virtíi 
in Ijn §rado aífai maggiore di quelle di Ba th , 
elle Tono e m i t e u n e n t e m d w eoavenienti, 
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e fommamente proprie , almenó in quel 
cafi , nei quali l ' itterizia é congiunta col i ' 
idropisla : in quefto cafo le. acque di Bath 
s' arrogano la preferenza perquella loro fom-
ma eficacia di íchiudere, ed aprire le oílru-
xioni delle vifcere ,. ove non. v i fia. una for-
midabile infiatnmazione. 

L ' efficacia delle acque di Briflol ne\ Dia
bete é tale, che ha loro meritato i l nome 
di fpecifíco per quefta raalatíiae fenza i l 
menomo dubbio elle fono piíi. degnedi que» 
fto t l tolo, di quello lo fieno tntti quei me-
dlcameníi , che in un tempo, od inun ' a l -
tro fono ftati d'effo titolo onorati ; avve-
gnaché la cura di quefta terribile e fpaven-
tofa raalatíia é v quafl diíTi, ¡mmancabile 5 
c cib che accrefce loro i l pregio fi é , che 
producono quefta' fofpirabile ottima confe-
guenza in breve tempo , e fenza alcuna 
fenfibile evacuazione. I n quedo cafo i l pa
ciente pub beverla in quella maggiorquan-
t i t a , che ad effo fara in grado , e come a 
lui pi¿ piaccia . 11 tempo medicinale per 
hevcre le acque ál Bñjlol % é dall' Aprilé al 
Setiembre . Le acque di Bath poffono eíTer 
bevute in tutti i tempi delP anno; m a m o í -
to migüori fono per effe i mefi piu freddi; 
od almeno la caldiffima flagione é raeno 
propria per prenderle di íutte le altre : e 
peravventura i piu propj , ed acconci mefi 
per prenderle fono quelli d' Aprile , di Mag-
gio , di Setiembre , e d' Ottobre . 

Acque di Buxton , le acque delle forgenti 
medicinali preffo a Buxtún nella Punta, di 
Uerfyfhke.. 

QLiefte acque fono le piu calde, che fie
no in Inghilterra , fe quelle fi eccettuino 
di Bath . Le acque di Buxton rompono , 
e fboccan fuori in parecchi luoghi di quel 
circuito, che é detto Bagno á'i Buxton , che: 
fi divide in parecchie forgenti calde . Tren-
tadue pertiche al greco levante* di quefta 
v i é i l pozzo di fant'Anna, che viene ad 
empierfi da una forgente, che sbocca dalla 
parte di Tramontana .. Venti pertiche a 
Scirocco di Sant' Anna in un' altro luogo 
chiufo , vi é un recinto , nel quale viene 
a sboccare una forgente calda „ ed una for
gente fredda nel medefimo ricettacolo. I n -
torno a feíTanta tre pertiche alio feiroeco 
di quefto ricettacolo vi é i l pozzo detto di 
BingHam i . detto altresi, le acque- di Leigh 
éú- fommo benefizio, che da eflfe ne rice--
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vette un Gentiluomo di Neoburgo di que
fto cognome. U n picciol tratto difeofto al 
levante di quefto pozzo ve ne ha un' al-
tra ; e nella^ córreme del l ive l lo , che con
duce Y'acqua dal bagno ve ne forge. un' 
altra abbondantiflima , ed intorno a, quat-
tro pertiche piíi oltre a levante ve ne íor-
gono tre o quattro altre ma piu piccio-
le .. Da una fimigliante deferizione puoíTi 
agevolmente: comprendere , non averyi fra 
le- acque- di quefte differentí forgenti una 
gran diverfita; quantunque nel faggiarle, e 
farne le anaÜfi , pare , che dieno porzioni 
diíFerenti di fa l i , e di depofizioni: ma alia 
per fine fe vi ha diverfita quefta-; pub effe» 
re folíanto nel grado .. 

Le malattie, per le quali vengono com-
mendate. fono reumatifmo , podraga feor-
buto, doglie erranti, ftiramenti di: mufeo-
l i , detti volgarmente i l granchio , convul-
fioni, afrae fecche , mancanza d' appetito , 
indigeftioni, contrazioni,. intirizzamenti, e 
ftorpiature di membra, foppreffioni de' me-
ftrui nelle donne , ed oftruzioni di qualun-
que generazione elle fienofi. 

Siccome alia diíferenza d' eta, e di feííb 
nei pazienti vi é ricercata una piceioia cau
tela nel beverlefalvo che dai giovani do-
vrebbonfi prendere con maggior parfimonia , 
cosí fra le eta di ventitré fino ai trent'an-
ni vi fi ricerca qualora i , pazienti di tal 
forta fieno fanguigni a (Tai ,. e pieni di fu
go,, e parimente nelle donne gravide vi íi 
ricerca affai' cautela sí. nel primo,, che nell5 
ultimo me fe di loro gravidanza ., 

Qbanto al método del prenderle, eccet-
tuato i l cafo d' una coftipazione di corpo , 
e che i primi paflaggj vengano intafati, e 
chiufi da umori groffi , egli non é foltanto 
non neceffario , madannofo e pregiudiziale 
affai i l preparare i l corpo per quefte acque , 
ficcome fi é gia detto per mezzo di pur
garlo od almeno con purganti niente piu 
gagliardi della manna , crémor di tá r ta ro , 
o d' Índole , e forza fomigliante . 

I I calore delle acque di Buxton y in tem
po che corre ftagione gelata, egli e uguale 
a quello áéV acqua- comune di fiume , colla 
quale fia ftata mefcolata immediatamente 
due quinti d' acqua bóllente. Veggafi Shorfs 
Hift. of M i n . Wat. 

Acqua Marina . Gl i autori i quali feri-
vono con aecuratezza fopra tacqua -marina 
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áiftinguónla fecondo i gradi di fuá falfedi-
ne 5 e di fue Vixtu , a proporzione della 
natura dei mar i , ove ella é prefa , e del
la profonditá , dalla quale é a t í in ta . 11 Con
té Marfil i divide fempremai le acque di un 
mare profondo in tre porzioni, fuperfkie , 
mezzo , e profonditá: a ciafchedunadique-
iie acgue , fecondo iui , tocca un terzo di 
profonditá di letto dell' acqua dalla fuperfi-
cie al fondo . Egl i trova, e fperimentá , 
che 1' acqua fuperiore difFerifce grandemen
te dalla piü baíía , o profonda nelle fue 
qualita , ed energía ; ma quell '^^w^, che 
reda nel mezzo , dee fempre partecipare 
piíi da vicino delle al tre due : egli perian
to non ci fomminlftra alcuna notizia di que
ipa porzi ¡ne di mezzo, ma fa tutte quefte 
©íTervazioni delle differcnze del!' acqua mu-
tina , efaminando foltanto 1' acqua fuperiore 9 
e la pro fonda . 

L ' acqua marina é piu lucida , e piu chia-
ra di quelío fíalo qualunque acqua di fiume , 
o di íiagno , ma qusfta non é veduta , quan-
do tutío i l corpa di leí vien riguardato in 
fierne , avvegnaché allora una quantita gran
de di colorí diverfi vengano riflettuíi dal
la fuá fuperhcie j ma attignendone una buo-
na tazza di criftallo , e ponendola in un 
luogo quieto , ed ove non afoli vento , íi 
\7ede non avervi piu quella ferie di colcri , 
che comparivanvi allorché era rlguardata nel 
mare , feudo quefti únicamente , cd intera-
mente dovuti al fuo moto r ed alie d.ffe-
reaíi rifldíioni r che fanno le onde in d:ífe-
renti angoü , ed in direzioni diverfe. 

Vero fi é , che Y acqua del mare compa-
rlfce in alcuni luoghi colorirá nel la fuá par
te fuperficia'e r fpezia!mente pseíío alie im-
boccature dei groflfi fiumi : quedo fenóme
no pero non c ad eíTa connaturale \ ma é 
uaicamente, ed intieramente dovuto ac
qua lorda di quedi fiumi , che viene a me-
fcobrfi con effa , fendo affai fovente gíallo-
gnola , e bruniccia ? alcune vo'.te nei iccia , 
dalla quantita del loto, che ella contiene , 
ovvero dalle varié particeüe di terre , che 
portan vi a feco dalle fue r ive , e dal fuo let
to nel íár i l fuo corfo. 

Siccome quede acque dolci íi mefcolano 
principalmente colla parte fuperficiale dell' 
acqua marina , cosí elle prendo no ítenden-
doíi un tratto grande, e fanno una lordura 
nella parte fuperiore di un7 ampia quantita 

dell* acqua del mare, mentre tutta la parti 
profonda di eíía é nel tempo medefimo net-
tiffima, e chiariffima. Quede acque lorde , 
e fchifofe de1 fiumi s'edendono anche piíi 
oltre , ovvero prendono un picciol trattp 
fecondo che pih o meno vengono a propor
zione del fíto loro ípinte dal vento : con-
cioffiaché fe i l vento foffia direttñmeote 
dentro la foce , ed imboccatura del íiunje , 
la fuperficie viene in una dirczionc tale di-
durbata , che 1' acqua dolcc viene fpinra 
fotto , e vienfi per entro a mefcolarc in 
quelia fteífa guifa, che aveva fatto fopra, 
e percib viene a- macchiare la fuperficie per 
un tratto molto minore ; ma fe per lo con
trario i l vento fpira diretcarnente dal fiu
me 5 tutte le fue acque vengono pórtate fo* 
pra fenza paffare al fondo né tanto profon-
damente, né in alcun' altra maniera; eco-
si la divifata immonciezza, e torbido delle 
acque viene a prendere un'ampio tratto di 
via > ed a ftenderfi per una aíVai vada fu
perficie , quantunque i l grado di fuá altezza 
non fia gran fatto confiderabile. 

L ' acqua del mare atíinta da una grande 
profonditá , é d' ordinario límpida , e chia-
ra , ficeome é dato offervato ; ma quedo 
non é fempre lo de fío cafo , avvegnaché 
in alcuni dati fiti attinta T acqua dal piu 
profondo-, ed anche quella, che quafi toc
ca il fondo , é data trovata immonda , c 
íorbida , e lorda in quella maniera mede-
lima , che é data trovata nella parte fuper
ficiale delle foci , ed imboccature dei fiu
mi \ e quedo allorché vi íi é cola entro 
fatta diligente ricerca , fi é toceato con 
mano , di penderé dalla medefima cagione 
del mcfcolamento, c ioé , dell' acqua di fiu-, 
rae irabrattata, ed impregnata tutta di par-
ticelle di t é r r a , verfatavi da quelle fodan-
ze , per le quali ella padava , e che eíía 
¡ambiva nel corfo fuo , e contenente in sé' 
porzioni- abbondantidime di ierra turchina, 
ñera , e gialla , la quale fara la fuá pofa-
tura, e fedimeoto, fe fí lafci per un qual-
che fpazio di temuo ferma , e dagnante. 

Ha i l Conté Marfil i provato , che deco-
me i fiumi fcoppiano in moki luoghi del
la fuperficie deila térra afciuua , o fia gre-
lo , cosí fanno lo dedo in parecchie parti 
del fando del mare ; ¡n quedi dati luoghi 
vengono a verfarc tullo i l corpo della lo
ro acqua dolc?, che é piu lorda , e corbi-
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¿a, di quella de'noflri fiurai comunl; cort-
xioffiaché nei paííaggj fütterranei, che ella 
fa é ñata interno intorno cuita circondata 
jda tutte le partí dclla térra , e confinata 
«¡entro ad un cansle piu imbrattato, e piü 
ÍOZZQ . Le itegue fporchc delle divifate fo-
c i , od imboccature di fiumi, fpingoníi all ' 
insu da! fondo, e vanno in tal guifa a fea-
íicarfi ncl mare j ra a non pub agiré fopra 
quefto chiaro liquore nella maniera raede-
fima, che fanno le aegue fuperiori , o fu-
pcrficlali nella fuperficic ; e fa di meftieri, 
che fieno Tuna e l'altra torbide nella ftef-
fa guifa , cd imbrattate . Ha quefto Auto-
re in una maniera a (Tai particolare deferit-
to uno di quefti fiumi fotterranei, feoperto 
coile proprie fue oiíervazioni efattíííime den
tro del mare. Qucíla iordura ndVacque poco 
profonde , viene alcune vohe veduía per en
tro all* acqua chiara fuperficia'e coll' occhio 
nudo, ed affai fovente, oltrc a quefto, un' 
oífervatore cíatto feorgera n ú ? acqua di mez-
zo molti alcri colorí j non fono perb que-
fíí, per la maggior parte , inerenti alf ac-
qua , ma vengonvi formad dalle rificffioni 
delle nuvole &c. Sendo 1' dequa marina di 
íua natura chiara , nei luoghi profondi, ove 
ella non viene diüurbata, apparifee turchi-
na , od a z zurra i ma ove V acqua é piíi baf-
fa ? vi íl feorgono aífai fíate difieren t i co
lon , i quali dspendono dalle nfleffioni del-
la materia coloriía , che é nei fondo , la 
quale verra a daré una tinta all' acqua in 
quei luoghi , nei quaii non cosí dappreífo 
F occhio potra feorgervi con gran diftinzio-
ne . Danno altresi una tal moftra colorita 
alia fuperficie delle acque marine le nuvo
le , in rapporto ai noilri occhi , quantun-
que eífe acque marine íieno in fe ñeffc, e 
tíi fuá natura me no colorite , di quello lo 
Ceno le acque pih puré di forgente. 

Noi abbiamo un'cfempio , o prova fami-
liare di quefto in rimiranuo alcun poco \\ac-
qua marina in certi dati tempi ncl mare 
auftrale; e , per lo contrario , allorchéqua-
lunque cofa fporchi V acqua marina , e le dia 
un color bruniccio , le nuvole , che ftanfi 
intorno fofpefe, vengono ad aecu fcer gran
de mente quefto colore in apparenia. Que
fto noi lo veggiamo neU' Euffino , che ef-
fendo fooiraameníe profondo , apparireabe 
naturalmente azzurro , íe F acqua foffe chia-
,ra ; ma ficcome egli é fommámente bor-
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dato da materia bruna, ed ofeura, c fopr' 
eífo fono aífai fpeífe le nuvole , vedevifi 
percib la raaggior parte dcli' anno aífoluta-
mente ñera , e da quefto fi é guadagnato 
i l nome di Mar nevo, 

I I Conté Marfil i fa parola altresi di un' 
al tro fin gol a re eíempio d' effetto fomiglian-
te , vale a diré , delle nuvole danti in ap-
parenza i l colore all ' acqua marina, che co
incide con quefta fuá propria Offervazione. 
Trovandofi egli nei porto di Caffis i l di di-
ciaífette di Dicembrc dell'' atino 1700, un* 
ora innanzi i l tramontar del Solé , alzov-
vifi un' ampia nube di un color roífo fan-
guigno , della natura di quelle , che foglion-
fí d1 ordinario far veder qualche fe ra nei 
tramontar del Solé , ma accidentalmente am-
piffima, c larghiftima e di un color pienif-
íimo : flecóme quefta ftendevafi all ' intor
no , f acqua marina fottopofta v' apparve 
del colore medefimo , e vedevavifi per un 
grandiíTimo tratto di paefe come roífa , e 
come fanguigna , e che andavafi via vía 
ftendendo, e tingendoíi di color fanguigno 
a mi fu ra , che ftendevafi la nube . Quefto 
offervabiliffimo fenómeno venne ad illumi-
nare tutta quella profonda ofeurita: la gen
te del Porto , veggendo i l mare di color 
fanguigno , non avendo fatto offervazione 
per contó alcuno alia' na vola , che ne era 
la cagione, ebbe a prenderlo per un preía-
gio prodigiofo di guerra, e di fangue ver
ía to . 

Si eco me le nuvole in moitiíTiml cafi con 
fímigiiante evidenza coloriícono 1' acqua ma
rina in rapporto ai noftri occhi , cosí di 
pari produce i l Solé in molti altri la cofa 
medeíima; ma in tutti quefti cafi , egli dee 
eífe re oflervato, che i coiori dipendono da 
qualche reale foftanza , che V acqua é in tut
t i i tempi chiara, trafparente 5 e non co
lorita : che folamente le fue rifleffioni, da 
quefte occafioni, ed accidenti divertí ce la 
prefentano agli occhi noftri colorita , non 
altramente che faccia un prisma di non co-
lorito criftallo, ovvero i l la to , od il taglio 
d' uno fpecchio comune . 

I lSole , ficcome fplendc con forza diver-
fa in diveríi tempi , viene a daré altresi 
tinte differenti all' acqua, col moftrare con 
maggiore , o con minor chiarezza quel
le íoftanze , che fi trovano nei íuo fon
do ,-Quefto vien refo evidente"áa un'efpe-
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r i e i m fámiüare di quefto Autore, i l quale 
pefcando lungo una coftiera con efca viva 5, 
che era; un picciol pefcioüno roflb ^ e con 
un filo roííb aü ' amo, venne ad oííervare, 
che quando tuffava giíi T amo coll'efca neü5 
acqua r, in quei luoghi „ ove gli fcogli r i -
fpingevano, e rífléttevano i raggi del Solé 5. 
allora folamente poteva veder queíió pefcio-
lino in una profondita , od altezza di fet-
te pertiche j , ma che tanto i l pefciolino „ 
quanto i l filo ove era attaccato i5amo, v i 
comparivano cola entro bianchi , perduto 
ávendo i1 occhio i l loro natural colore roí-
fó j e che per lo contrario , allorché git-
ta va giíi Tamo in un' altro íito dello i co -
glio v dove batteva i l Solé , ei poteva ve-
dere chiariffimamente e con íbmma di-
ftinxione in una; profondita , ed altezza di 
undici pertiche, ed in profondita anche mag-
giore ,a si. i l pefciolino , che i l filo nei lo
ro roííb natural colore . Da cib é manife-
ílo ,,, ed evidente , come i raggi del Solé 
in grado cosí grande inveftono 1'acqua r i -
ípetto al rimirarvi cib , che ella in sé con
tiene; ed é evidente a'tresl, che fopra que-
fíb folo principio i l mare medefimo , che 
abbia> un fondo colorato conviene f. che 
appariíca colorato , in qualche moderara pro
fondita , da quefto fondo in un tempo non 
nuvolofo , e chiaro , e che non fegua lo 
fteíío quando i l cielo é coperto di nu-
vole 

Oltre le nubr, i l Solé ¡a immondezza' 
de1 fiumi , ed i differenti aivei , o fondi , 
egli é indubitato v come i venti ancora gran
demente contribuiícono a produrre quei co-
l o r i c h e da noi ne\V acqua marina vengo-
no oflfervati.. Una tempefta in tempo d'In-
vemo un' ora , o due innanzi i l tramon
tar del Solé mofírera tutti 'quei colori-, 
dei quali é l ' acqua marina fuícettibiie , ed 
anche íenza che v i abbia allora parte me-
noma qualfivog'ia altro accidente. I flutti 
o cavalloni marini in fimigliante cafo ur-
tando , e batiendo l 'un contro T akro , fan 
faltar fuori da ciafcun' lato un prodigiofo 
numero di globuietti d' acqua, e quefti ven
gónos sbalzati in diverfi gradi, e diíhnze ; 
allora flecóme i l Solé é baffo e vicino all ' 
O'rizzonte vibra i fuoi rsggj íopr'eflb obli-
quamentc v e viene quindi a formare tante 
picciole i r i d i , od arcobaleni, i quali fono 
e di maggiore , e di minore eñenfione 3, e 

di maggiore v e di minore durata , a pro^-
porzione, e feconda le circoñanze del loro* 
afcendere, che fanno,-

V acqua dolce di alcun'ampio fiume fi tro
va 5, che in alcuni fiti particolari produce 
l'effetto medefimo , dove le rive fono al
te , e i'onde vengono ad urtare , e fran--
gerfi in eííé r i globuietti cell9W^«¿7 vengono 
nella maniera medefima alzati , e sbalzati 
insu; dalla loro- fupsrficie, e vengono a for-
marvifr dei piccioli arcobaleni di corta du
rata. Vicino ai l i d i , Vacqua marina ^ mvt" -
ce di compariré all' occhio la divifata va
rié ta di tu t t i queñí colori , , v i comparifee 
bianca per lo piíi e quefto fenómeno dee 
afenveríi únicamente al violento raovimen-
to dei flutti, nel qual raovimento uno in -
calza l ' aitro s ficcome urtano altresl negli 
fcogli , e nelle arene , e dalla mera agita-
zione delle fue parti viene V acqua marina 
a- prendere fimigüante colore . Vacqua mi 
quefti tempi fembra i n quefti dati luoghi , 
d'una Índole e natura, lattea ; ma toño che 
viene ad acquietaríi,. ed eífere in calma, t 
acqua medefima torna a riprendere la fuá 
chiarezza , né v i accade in tutto i l corpo 
di eífa. ftabilimento ; lo che fa toccar con 
mano, come non veniva queíla fatta bian
ca per mezzo d' unirfi ad eífa alcun' altra 
materia di qualfivoglia fpezie , ma che un 
tai fenómeno veniva in effa prodotto dallo > 
fconvolgimento 5., ed agitazione delle fuepro-
prie particelle e. 

Quefte fono le varié apparenze, ed i di
verfi colori , . che i ' acqua marina prende in 
differenti luoghi , e fituazioni, ed in occa-
fioni ed accidenti diverfi ; e noi in . fatti 
veggiamo, come fomiglianti differenze non 
fono i n verun contó dovute all ' altcrazione. 
di fuá Índole r e natura , ma únicamente: 
af cambiamento delle parti di lei nclie lo
ro direzioni air occhio noílro ,„ e nel lor© 
urtarfi Tuna contro l ' altra o ricevendo 
piíi r o meno luce , o finalmente cífere ori
gínate da un cielo fereno , e chiaro, o dal̂  
medefimo nuvolofo , ed ofeuro . Marfigli: 
Hi(u Vhyfique de la M c r . . 

íl Conté Marfigli per tanto ha fatto uns! 
lunga catena , e ferie d'eíperienze fopra T 
acqua marina i e dopo mille tediofiífime or-
dinazioni di cofe , é venuto ad oíférvare ,; 
come tre foJi liquori poífcggono la forza 
e. íacoha di far conofctcre l ' i n d o k , e natu-



differente áe\V acgua marina in diveríi fi-
í i , e quefto in un batter d'occhio ; fa fol-
tanto di meftieri, che coloro, che voglion 
fare delle efperienze di queíU fpezie, íi por-
tino feco le appreíío cofe. Queñe fono un' in-
fuíione in « ^ « a di fiori di malva , fattaeosi 
abbondante, e gagliarda, di modo che ven
ga ad eífere di un color violáceo , ípirito di 
fale ammoniaco , ed olio di tártaro . Que-
ftc ultime due foílanze íaranno confervaie, 
e tenute fempremai preño di chi vuol far 
íali prove per averie in pronto ove richie-
galo 1'occafione : i'altra pub prefervarfi íen-
za che ívanifca , o í c e m i , con ifciogliervi 
dentro dello zucchero in quslla divería quan-
tita , che íia proporzionafa al tempo , per 
cui s'intende , che íi vuol coníervare , ed 
al clima altfesi del luogo, ove dovra eífere 
traíporrata; perché quc íb ingrediente fe v i 
íia agg'uoto in quantita cosí abbondante , 
che pefí due volte piu del í iquore, non al-
tramente che fe foífe un vero fciroppo 5 non 
farebbe giá fuor di propofito per condurre 
al compimento bramato la noflra eíperien-
za ; ed in quefto flato fi confervera inqua-
lunque c l i m a e per lungo tempo . Allor-
ebe poi dee fervire per una prova, odefpe-
rien /a meno aecurata , e fe vera , vi íi po
tra porre una minore quantita di zucchero, 
ed a lio i a i fuoi cfFctti verranno ad cffere af-
fai piu fpediti, e piu manifefti. Quefta in-
fuñone di fiori di malva meícolata collW-
qua marina le fa prendere un color ver-
diccio giallo , rmiigliantiffimo a quelio del 
Gr i íohto . Lo fpirito di fale ammoniaco la 
rende torbida , c fangofa , e dopo un qual-
che tratto di tempo , viene a la fe i a re una 
pofatura, o fedimento candido, che fi fer-
ma diviío in piccioli pez/etti nel fondo del 
vaío di criílaüí) . L 'o l io di tártaro cagiona 
lo Oeííb cangiamento , ma ve lo produce 
on violenza mello maggiore . 

Col mefcolare fimiglianri liquori coll'í?f-
.qua marina , attinta in luoghi differenti, e 
da varié profencita , noi veggiamo la quantita 
di vería di faie maniferto, che vi fi contiene , 
per rnezzo dei piu , o meno pronti cangiamen-
t i prodotti , e per mezz5 dei colori o piu 
cupi, e ricchi , o piu leggieri, e slavati , 
ed infierne la quantita della materia pre-
ci-pitata . I comuni tentativi , e prove d1 
.addolcire V acqua marina vengpno altresiad 
«ífere adempiuti per via di quefto mezzo 
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üeflo ; concioffiaché in íimiglianti tniüure 
piü fale , che vi fi conterra dopo <juefto 
pretefo addolcimento , cd i l maggior co
lore o precipitazione lo faran toccar <on 
mano ; e mefcolandoia -con quefte , fe Ta
ra del tutto ípogliata , e libera de'fuoi ía
l i , non produrra i l menomiííimo carabia-
mento , ficcome íocchiamo evidentiíTima-
mente con mano addivenire nelí' acqua ma
rina , che fia ñata con ogni aecuratezza di-
ñillata ; avvegnaché fimigliante optrazione 
fatta veramente a dovere , e fecondo le pre-
cife rególe dell' arte fpogüata intieramente 
1' acqua marina de' fuoi fali , in quefta 
non vi vien fatta la menotna akerazione 
per mezzo del me feo lar vi i liquori diviía-
t i . Marfigli ibid. 

La fubitanea, e forprendente chiarezza , 
e limpidezza dcll' acqua marina , in cene 
date occafioni , non é una cofa tanto r i -
putata quanto ella merita . N o i abbiamo 
moltc prove, ed efempj di fatto fommini-
ftratici dagli Scrittori de' Viaggi , o dir gli 
vogliamo Viaggiatori, ed infierne Sperimen-
íatori ; ma una delle piü rilevanti , e de-
gna da faperfí di queíle prove íi é quella , 
che vien riferita nelle Tranfazioni Filofo-
fiche , come accaduta nelle ípiagge Icelan-
diche . I I di tredici di Maggio dell'anno 1642. 
tutto \\ mare , che bagna i promontorj di 
quella Coftiera mari t t ima, che é d'ordina-
rio fporchiífimo e íommamente torbido, íi 
vide per lo fpazio di due giorni cosí l im-
pido , e trafparente , che le .piü picciole pie-
í r u z z e , ' e le pian-te piü minute, e leoftri-
che, dalla fuperficte dell' acqua v i fi feor-
gevano in una profondita , od altezza di 
quaranta mifure di íei piedi I ' una , ed in 
una guifa cosi diftinta, che fembrava , che 
non foííer diftanti tutte quefte íoftanze dal
la fuperficie piü di quattro piedi. I Pefca-
t o r i , che ftavanfi nei loro bat te l l i , rimafe-
TO da una non piü mai veduta mutazione 
sbigottiti, ed impaufiti per modo, cheab-
bandonarono ful fatto la loro 'pefeagione , 
e tutta quella regione prefe un tal fenó
meno per un vero prodigio .. Trauf. Filo-
íof. num. 110. 

NelT eliminare i l íal comune tratto dall* 
acqua marina, fi oíferva eífervi in eífa con-
tenute aitre íoílanze oltre quedo fale; co
me, acagion d'efempio, v i ha una crofta 
pietrofa formatafi intorno interno ai latí 
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áel vafo , e nel fondo una polvere precipi
ta ta vi : oltre di quefte íbftanze , vi fono al-
tre íoñanze ancora difgiunte ) e íeparate 
áaW acgua prima , che fia pofta nel vafo, 
o catino per far l'operazione deli'eftrazio-
ne del faje , durante i l fu o íiagnamento 
nella cillema, e ve ne rimane ancora do-
po 5 che é ftata fpogliata di quefta fuá po
la tu ra ; dopo tutte que fie folbnze viene da 
effa acqua eflr.atto il fale. Veggafi Brcwn-
rig. Del íale p. 74. 

L'ACQUA MARINA , nel muoverfi che 
ella fa , va racc©g!iendo della melma r del 
fabbione , e mol te aitre impurita di varíe 
generaiioni, le quali con preftezza , e quaíi 
Cubito calan giü nel fondo , o fi fermano 
ai lati della ciflerna ; altre foílanze poi 
mefcolate alquanto piu intimamente con 
cíTa vengono feparate infierne colla fchiu-
rna , che fi aha a forza di chiare d' uova 
nel chiarificare V acqua falata. Ma oltre al
ie divifate grofiolane foftanze , contiene 
Vacqua marina una materia glutinoía , di 
una teükura fíniffima , che é piu intima
mente raefcolata , ed adérente ad eíía acqua . 
Que fia , dice i l Conté Marí lgl i , eífere cosí 
lucida , che non lo é tanto V acqua di pu-
riffimo fonte, allorché é diflillata nel fab-
bion rovente , e pero pub eífere ahata in 
x? a por i agevoliílima mente dal Solé , e caden-
do pub fecondare i campi, ed ingravidando 
di fe i l terreno , promuovere il nutrimen
to delle piante . Sembra una si fatta ma
teria vifeofa terreare, falina, ed oleagino-
fa ; e queda fi é quella foftanza , che, nei 
tempi procellofi , forma una fpezie di fchiu-
ma fopra la fuperficie dei flutti; ed a que
fta parte vifeofa dee fpezialraente attribuirfi 
1'origine della putrefazione de 11' acqua ma
rina , quando, e dove ella rimane Maguan
te : concioffiaché ella é cofa evidentiíílma , 
che tutto i l mare in qualunque fito diver-
ra fetente, allorché fia flato in calma per 
qualche tempo infierne; di maniera che Ja 
gente obbligata a fiar ferma nelle naviab-
boracciate v i fi é mantenuta poco fana a 
cagione del divifato fetore marino. Ripor-
ta i l Signor fioyle dae efempj di c ib , uno 
accaduto nel mare Affricano, 1' altro nelle 
Ifole Agoridi . Nella putrefazione úúY acqua 
marina quefta materia vifeofa viene aíTotti-
gliata, e diftrutta la fuá teííítura , e parte 
i l i effa k ne yola vía in fetide eíalazippi j 

e poca porzione va a precipitare al fondo é 
M i r f i g l i , Hift. Phyfiquc de la M c r . Boyle 
deila falfedine del mare. Oltre alia divifa-
ta materia vifeofa, T acqua marina contie
ne altresl probabilmente una foftanza ter-
reftre, tanto friabile, e minuta , la quale 
nell' efperienza pos' anzi divifata viene ad 
e fíe re alzata infierne co' vapori dell' acqua 
marina non altrancnte che la materia v i 
feofa. Le muragüe deilc cafe» ove i l fale 
fi fa boíl i r é , fono «optrtc di queflá térra , 
e fembra della natura di quella térra , che 
é contenuta ne l l '^«. -7 di calcina , che é 
gik noto , che cala ¿z quella per mczxo 
dei proprj metodi , cd operazioni , anche 
dopo citere ñata alzata nella dífiillazione. 

Oltre di quefta ierra lucida , contiene 
i' acqua marina un' altra fofianza aííai of-
fervabile .* quefto é i l fale lavorato detto 
graffiato , feratch, e trovafi fiflo nei canto' 
n i , ed angoli, cd anche nel fondo del va
f o , o conca , ove fi bolle 1'acqua marina. 
Ed é cofa probabiüfíima , che quedo foffe 
feparato, c difgiunto dall' acqua marina per 
via di congelamento, perché fe i' acqua di 
Briftol fia agghiacciata , c poi di bel nuo-
vo fghiacciata, vi fi trovera fempremai una 
térra di quefia fpezie feparata e difgiunta 
dall' acqua ; e V acqua petrificante di Kna-
resbouruugh venendo ghiacciata nella ma
niera medefima , deporra la fuá foífanza 
petrofa , o fia calcar i ca pofatura . Quede par-
ticelie di térra non fono feparate áaWacqua 
nello ñato medefimo , nel quale efíe fono 
in quella fofpefe ; perciocché quando le par-
ticellc acquee vengono fvaporatc , allora s'ac-
cozzano infierne, e fi indurano in grappo-
l i ; e trovandofi in quedo dato non poííono 
effere difciolte altramente in acqua ; e per 
lo piu poíTonfi difgiungere di nuevo ridu-
cendole nelle medefime minute maí íe , che 
avevano innanzi, vale a diré , nella forma 
primiera . Ella é cofa manifediflima , che 
una si fatta polvere pub alzarfi , e rarefaríi 
in vapori, come fi tocca con mano , per 
via della dífiillazione, ed il cafo ha prova-
to quedo con chiarezza anche maggiorc : 
concioffiaché nel boíl i re d' una macchina a 
fuoco, fe uno fi ferva dell' acqua , che fia 
in grado fommo impregnata di queda ma
teria petrofa , ficcome d' ordinario addivie-
ne in quella , che forge da drati di pietra 
v i v a e íimi|lianíi j i l cilindro , per entro 
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af quale s* alzano i vapori, fi trovera pie-
no zeppo di materia petroía , che dal ca-
nalc maeftro vi viene alzata. 

E ' quefta polvere propriamente una ma
teria fpaltica , ed é in fomma quella me-
defimiffima feflanza , onde vengono for 
mate le cortecce dei vegetabili , e íimi-
glianti , che nafcono nelle íorgenti ^ EI!a 
é ñata quefta polvere trovara , e defcritta 
da tutti quegli Autori , che hanno fatto 
1'analifi di qualfivoglia fpezie & acqua . 11 
Dottor Collins nella fuá Difiertazione fopra 
i l fale , c fopra le Peícagicni » la chiama 
polvere di pietra: i l Dottor Lifter la deno
mina arma alba, e Ups albus ( a ) , fab-
bion blanco, e pietra blanca ; c dal Doc
tor Offmanno viene appellata pulv/s candi-
dus , polvere bianca , ed in alcuna parte 
delle fue opere , Succus maris falino-teneus 
calciformis ( ^ ) « 

( a ) Liíier de Font. Med. Angl. ( b ) . 
HofFman, Oper. Tom. 3. 

Simigiianti particclle fono di un'eflrema 
picciolezza , e fommamente minute fofte-
nute fopra Y acqua , íiccome apparifee dal 
paffare, che effe fanno la carta in filtrán
dole, come é flato provato dal Dottor Plot 
ne' fuoi efperimenti fopr' efla i e quindi é 
quefla polvere acconciííima, e fommamen
te a ponata di penetrare i vafi delle pian
te , e degli animali , partieolarmcnte dei 
pef ci tertacei, e delle oQriche, colla foüan-
za dei gufci delle quali ha queda polvere 
grandififima analogía . Quefla forma altresl 
le fialattíte nelle caverne , e parecchi altri 
foílili cruftacei . Plot Hift . Staffordshire s 
cap. 2. pag. 109. 

E'quefta térra capace d' eífere fciolta nell' 
acqua in una quantita confiderabiiiffima , 
alcuni de' noftri fali di forgente fommini-
flrando un' acqua , che la contiene in pro-
porzione di una trentefima fe (la parte del 
fuo proprio pelo, che é efattamente, ed a 
capello la ftelfa proporzione , che íi trova 
nel fale comune , che generalmente é dif-
ciolto acqua marina . Lijíer, de Font. 
med. Angl. Iib. cap. 6. 

La grande folubilita di queda si fatta tér
ra nell' acqua fa vedere , che ella efatta
mente fi accofta alia natura, ed Índole del 
fale j e fi é ancora toccato con mano, co
me ella entra nella compofizione dei fali 
perfetti; avvegnaché veneado per buon trat-

St'.ppl, Tom? l> 
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to di tempo efpoík all'aria aperta , s'imbe-
ve , e s'impingua di un*aereo acido vitrio-
lico , e con quefta data foftanza viene ad 
eífere cangiata in un fale neutro , che vie
ne dal Signor Li íkr annoverato fra i fuoi 
nitri calcinofi . Quedo fale fi aífomiglia a 
capello al miglior fale purgativo delle acqus 
d'Epfom. Egli é di una qualita in eflremo 
grado alcalica , e diventa una miftura dt 
íciroppo di viole, e di acqua cileftra. 

I l íecondo ingrediente delT acqua marina, 
che i n una analifi della medefima viene 
feoperta , é i l fale : queño principio é i l 
piü ovvio di tutti gli altri , ed é contenuto 
nella medefima in quantita diverfe in tetn-
pi differenti, ed in difFerenti luoghi. I I Mac 
Báltico é aífaiífimo impregnato di fale : i 
mari Inglefe, eTedefco lo fono moltopiu ; 
e molto piíi di tutti quefii lo é i l mare Me
diterráneo; e finalmente V acqua delle ma
rine coftiere del Mofambico vien fuppoda 
piu grávida di fale di quella eziandio dello 
fleífo Mediterráneo , Me mor. Acad. Parif. 
1711. 

Ji Padre Feuillée in paffando gli firetti 
di Gibraltar verfo l'America , venne ad of-
fervare , come V acqua marina , aproporzio* 
ne, che andavafi avvicinando alia linea , 
fminuiva di pefo , venendo fpecificamente 
piü leggiera , I I Dottor Hales fperimentb 
í' acqua del mare attinta nelle vicinanze del 
Nort , conteneré un — — di tutto i l pefo 
del fale di lei \ ed il Conté Marfigli trovíy 
1' acqua attinta dalla fuperficie del Golfo di 
Lione contener foltanto un di fale ; non 
molto di lungi dal luogo medefimo attinta 
da un maggior fondo, contenerne un .Que
do Autore argomenta da quedo , che l i 
mari fie no piü (ala t i piü profondi ch' ei fie-
no j eche le acque faranno piü falfe , quan-
to piü fono dilungate dalla fuperficie : ma 
quedo potrebbe beniffimo attribuirfi alie ca
ica te delle acque dolci di fiume in vicinan-
za di quel dato luogo : concioífiaché i l Si-
gnor Boyle ha trovato, che V acqua marina 
de'nodri proprj mari é egua!mente falata 
in tutte le profondita , ed in tutti i gradi 
d1 altezza; e di vero vi é gran ragione per 
fupporre, che in molti luoghi, ove Vacqua 
doice cada in picciola quantita , ed ove i l 
Solé attrae quotidianamente una quantita 
grande di vapori , poífavi rimanere molto 
piü fale vlci.no alia fuperficie, di quellofía 
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per accadere nel piu profondo , che é on-
ninamcnte ripugnante, c contrario allVaHe-
gata íuppofizionc . Hales, Exper. fopra 1W-
qua marina diftillata, 

Da molte pro ve , ed efperienze egli ap-
parifce , come Vacqua marina é graviffima , 
e íommamente íalata nellc grandi profon-
dita 5 e che iv i ella é alquanto tepida : che 
é , 53. gradi del Termómetro del Fahrenk-
tit . Vegganfi le Tranf. Filofofic. volum. 47. 
pp. 213. e 214. 

Non dee lafciarfi d'oííervare, come tutt i 
gli Autor i , i quali fi fono dati a fare delle 
cfperienie di quefta fatta, hanno fvaporato 
V acqua marina a e ne hanno peía ta la fo
lla n í a fecca rimafa , come la quantita del 
fale contenuto in eíía: ma queño non é 11 
vera ce flato del cafo , perché quefta mate
ria , o foñanza rimafa contiene ícmpre una 
quantiía di térra calcinofa , o fal grattato 
detto da noi Scracth, e d' altri fali amari: 
oltre di quefto , una certa data quantita , 
p i u , o mcno di fugo acquoío rimarra nel 
fale , e quefto alterera ií fuo pefo, ficcome 
vi fi trovera in una, o maggiore, o mino
re proporzione , fe con do i l grado di fuoco , 
che verra u ía to ; ed i l Signor Boyle trovo, 
che quefta íoftanza fecca, che riman áopo , 
oflervata nell' acqua del Nort , la quale , 
allorché fi trova va in quella forma , che é 
detta di fal duro , era un ~ d' acqua , e 
quando era ftata ben feccata in un crociuo-
l o , non era fe non un ,% d' acqua ufa ta . 
Boyle della fal fe diñe del Mare . 

Oltre i l fal comune , contiene Vacqua ma-
nina altri fali , che rimangono nell' acqua 
falata, dopo che n' é ftatoeftratto i l fal ma
rino . V i fi contiene in primo luogo un fa
le amaro purgativo, conofeiuto nelle botte-
ghe 5 e caratterizzato fotto i l nome d i fale 
d1 Epfom. Quefto dapprima veniva eftrat-
to dalle acque d' Epfom , da quelle di Bull-
wich , e da altre acque purganti ; ma in 
oggi egli viene preparato da quelle fo'.tanto 
di Newcaftle, e d' altre fituazioni di mari , 
e dipende principalmente da quefto fale 
amaro quell' acre fapore , che a ver fu ole 
V acqua marina , tuttoché fia (lato íuppofto, 

che quefto proceda da materie bituminoíe , 
che in eíía acqua fi contengano ; ed aííai 
frequentemente vien trovato nella fuperficie 
dell' acqua fteíía , od attaccato agí i fcogls ivi 
depofto dall' acqua nel muoverfi , che ella 
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fa . Tranf. Filofof. num. 377. pag. 378. 

Trovafi altresl nell' acqua amara un' a¡-
tro fale , i l quale viene denominato fale 
calcinofo mwiatico , altro quefto non efíen-
do , che uno fpirito di fal marino d' ele
mento acido , e la di lui bafe eííendo una 
ierra , che fi accofta a capello all' argento 
v ivo . Quefto fale rimanfi nelT acqua ama-
rognola dopo eííerne ílato dalla medeíima 
eftratto i l fale purgativo ; e quantunque fia 
quefto un fale neutro, non pub tuttavia cri-
flallizzarfij ma pub averfi fecco , ed indu-
rito a forza di fuoco j rendefi perb malage-
voliffimo i l poterlo confervare in quefta 
forma, fendo egli fra tutti i fali , di qual-
fivoglia Indole eííi fi fieno , quello , che con 
facilita magg'ore imbevefi di fuá natura del
le acquoíe particelle del i ' acqua , che tro
van fi nell 'aria, e precipitano per deliquium , 
Hoffman Obf. Chim. de L i x i v , a fale relift. 

Oltre di quefti fali contiene V acqua 
amara una porzione confiderabile di un 'Al -
kali minerale fiííato . Quefti principj , ed 
elementi fono tutti facili a trovarfi col far 
bollire dentro il fale V acqua marina . Ma 
conviene , che oltre a quefti, v i fi trovino 
ancora molte altre foftanze , le quali sfug-
gonci fotto 1' occhio nelle noftre ricerchc 
faite in quefta maniera, quali fono i fe mi , 
e gli eícrementi d'innuaierabili piante , ed 
animal!, e le tinture, che quefte piante , 
e quefti animali compartifeono al i ' acqua , 
allorché periícono , e fi disíanno . Quefte 
foftanze infierne con varíe particelle tanto 
faline, che fulfuree , fcapperanno natural
mente fotto 1'occhio a coloro , che impren-
dono a fare 1' anahfi átlV acqua marina , e 
che pretendono di farla perfetta per mezzo 
de' piü delicati , e diligenti metodi della 
Chimica : ma quefta é una cofa , nella 
quale é aííai mancante la Repubblica feien-
tifica . Brcvunring del fale , pag. 92. 

Sonó ftate réntate moltiffime ftrade per 
arrivare a rinvenir 1' arte d' addolcire, e 
rendere bevibile 1' acqua marina ; fono cer-
tamente evidenti i vantaggi, che dasi buo-
na feoperta ne rifulterebbono; ma vi s'at-
traveríano delle quafi infuperabili difficoha. 
11 Signor Lifter propone di farlo per mez
zo delle piante marine; quefti vegetabili , 
non altraraente che le altre piante, efalan-
do continuamente una copiofa quantita á'ac
qua in forma di vapore, ed eííendo quefte 
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íutte dolci , egli propone una Mi l l a i i one 
in quefta bafe fenza tuoco nell' appreffo ma
niera , Empiafi i l corpo d'u« largo, e ca-
pace lambicco di tre partí tí a c q m m a T m a i 
mettaníi ntl!a lor naturale vsgttante pofi-
zicne parecchie piante frefche v e crefcenti 
dentro queít' acqua , ed allora aggmftato-fe-
condo Parte ilcapo, o coperchioed^ adat-
tato al vafo un capace , e proporzionato 
recipiente, vi íeguira una continuata íalita 
di vapori, che ufcirsnno dalle piante , che 
íi condenferanno nella lefia dentro Vacqua, 
e quefta verra quindi a portaríl , e calare 
nel recipiente in acqua dolce , chiara , e 
tale , che potrk eíTer' acconcia ad eíícr be-
vuta . I n quefta guifa procuratane una data 
quantita, íebbene coníiderabilé per rappor-
to alia maniera d'efíere procuraía , tutíavia 
non íara , fe non poca per rapporto ai bi-
fogno di queüa , che richiederebbcíi per le 
Perfone d' un baílimento . 

I I Signor Kanton percib tentó un meto-
do piii genérale per proecurarne in copia 
maggiore : per quefta operazione dee poríi 
in una gran conca un' abbondantiffima quan
tita acqua marina ; c vi G aggiungera tan
ta quantita d'olio di Tártaro per deliquium , 
quanta bafti ad intorbidarla, ed a cagiona-
re un' abbondante precipitazione. Cib fatto 
dee Vacqua eííere diftillata : per far quefto 
a dovere, bifogna , che i l forno de lio ftil-
iatorlo, o Lambicco venga aggiuftato $ ed 
adattatoin una piccioliffima cafetta , in tal 
foggia fabbricata , che venga a confumare fe 
non fe. una quantita piccioliffima di fumo j 
ed i l mare medefimo pub fervire per una 
íierta, o tubo contorto , quefto tubo paf-
fando fopra i l baftimento, ed anche inqua-
lunque altra parte . Aliorché 1' acqua é in 
quefta maniera diftillata , conviene mefeo-
larvi entro una térra alcalica , e dopo al-
zandofi attorno attorno, dee afpcttarfi , che 
la térra fia. calata al fondo, e che 1' acqua 
fia tomata chiara , ed allora, fecondo l'af-
ferzione dell'Autore , che ci fomminiftra 
quefto método, V acqua viene ad eíTere per-
fettamente dolce , né diftinguefi per modo 
alcuno dalla piü pura , e perfetta acqua di. 
fonte , o di fiume ., Tranf. Fiiofof. n, 6 j . 

Un'altro método di feparare i l fale daü' 
acqua marina fenza fuoco ci vien propofto 
dalle Tranfazioni Filofofiche : Prendí un 

di cera , concavo dentro , e. dapper-
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tutto ben lifcio, e nettato : tuíFalo dentro 
ú mare, oppure dentro altra acqua falata, 
ed i vi fara fatta una tale feparazione , che 
i l vafo verra a rimaner pieno d' acqua dol
ce , ed i ! fale fara tutto all' intorno attac-
cato ai latí del vafo . Ma tuttoché queft' 
acqua non fembri al palato faifa , tuttavia 
fe la faggeremo , e la porremo ai cimen
t o , vi fi. trovera del fale . Tranf, Fiiofof. 
n. 7. pag. 128.. 

A fine d'ottenere in ogni modo , ed in 
qualche forma dali' acqua marina V acqua 
dolce, i l método del Dottor Hales fi é i l 
confervar chiufa V acqua marina fino a che 
divenga putrefatta , e divenuta dolce , al
lora , diftillata che fia ,. tre quarti. d' acqua 
marina fi trovera fpogliata tanto del fuo 
amarognolo , quanto del fuo acido . I l Si
gnor Hales s' inoltra in un piano partico-
lare delle circoftanze , che poflbno trovar 
la pratica di quefto fupplemento d' acqua 
dolce con tutta la facilita . Hales ,, Philof. 
Experim. 

Viene afferito, che i l bever V acqua ma
rina meícolata con qualche porzione d' al-
cun vino pub impediré ,, che le Perfone ,, 
che bevonla , fi infermino . Adi.. Phyfic. 
Medie. Acad, Nat.Curiof. Vol . V . Obf. 84. 

L ' Acqua marina bevuta nella quan
tita di una pinta per molte perfone fa 
1' effetto di un moderato purgante : ella é 
ñata moltiíTimo ufa ta , e viene afferito, ef-
fere infinitamente giovevole , c proficua in 
moltiffimi cafi, e maífimamente nei difor-
d i n i , e malori delle glandule 

Acque femplici . Nel diftillare T 
femplice un' ottima regola fi é la feguente: 
prendafi tanta quantita d'erba fecca, quan
ta bafti ad empier due terzí dello ftillatojo, 
del quale un vuole ferviril :. íi verfi fopra 
queft' erba tanta, acqua piovana, quanta fia 
íufficiente a tener a galla queft'erba cómo
damente , lafeiando perb vuota la quarta 
parte dello ftillatojo: fi ponga quefta a di
geriré per un poco in una leggiera bollitu-
ra; ed allora pongafi i l fuoco , che vi íi 
richiede, alio ftillatojo, e cavifi fuori , fi
no a che Vacqua a p par i fea tinta , o lattea, 
c che abbia i l fapore dell' erba . Shanus , 
Se£l. pag, 198,, 

La cautela principaliffima in fimiglianíe 
operazione fi é quella d' allontanare, e le
var vía i l recipiente prima , che T acqua. 
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venga fuori piu trafparente, e pellucida 5 
acida, lenta, e moriente ; in fomma , quan-
do fara fatta , avvcgnaché mcfcolandofi que-
fía col rimanente guaflera i l tutto , col 
darle un fapore vapido , e debole ; ed al-
cuna fiata un grado d' acidita , o di f l i -
tichezza vitriolica , o finalmente di qualita 
emética , perché alzandofi in tal cafo parte 
del fale effenziale della planta , viene a 
«orrodere la teña dello íliliatojo , e foafci-
na fuori feco alcune particelle metalliche : 
per queda ragione bifognerebbe, che si fal
te acgue foffero diftillate in un teñe di ve-
tro , o di flagno , o che almeno s' aveíTe 
l'occhio con ertrema diligenza all' ultimo 
fgorgamento , e non íi lafeiafle, che venen-
do fuori íi mefcolafle col primo : per non 
avere ufa ta fomigliante cautela , i fancialli, 
e le perfone di compleflione delieata fono 
fíate aííai volte aífalite da vomiti , e da 
ícioglimenti di ventre , e da fomiglianti 
i r ialori , effetti totalmente oppoñi , e con-
trarj all'intenzione , colla quale preferiíta 
viene V aegua femplice-* 

htaeque femplici coi teñe divífato meto-
do diflillate , pofíbno aíTai fovente eífere 
troppo gagliarde dándole fole ; ma in tal 
cafo ella é cofa agevoliíílma 1' abbaífarne , 
e feemarne l 'attivita loro , col mefcolarvi 
íemplicementc del!' acqua comune : lo che 
é cofa incomparabilmcnte migliore , che 
mefcolarle colle loro proprie ñeque feconde 
fievoli, o fia que! liquore che tramanda-
no nclla feconda loro eaícata. 

V i fono ancora perb due metodi di m i -
gliorare le acqtte femplici comuni , che po-
trebbonfi pratkare con ogni maggiore faci
li ta : i l primo coníifte nel bagnare infierne, 
e digeriré la pianta con ogni maggiore ac-
curatei7.a; i l fecondo in fermentarla. Quau
to al primo , fe il liquore , che rimane nello 
ülllatojo fia fpremuto dall'erba , e ritornato 
con tutta 1' acqua , che vien fuori , fopra 
una quantita frefea dell'erba medefima , e 
fi fara digeriré infieme per due giorni in 
un gcntiliíTimo calore, e eib fatto difiillata 
di nuovo come la prima volta, V acqua in 
que fia guifa procurara , fara moho psh ric-
ca , e moho piu efficace y ed attiva , di 
qucllo ella fofle per innanzi r e fe verrk 
yipetuta per ben due, o tre volte la mede
fima operazione, da chi non ha fatto pro-
•va fomigliante non puoffi agevolmentc coin-

prendere, quanto piu ricca poffa eíTer fat
ta per quefto mezzo un' acqua femplice i 
quefto poi é afiaiffimo neceffario nel le di-
ftillazioni dclle acque femplici di rofe , di 
fiori di fambuco , di menta , c di fimiglianti 
foggetti, che fomminifirano pochiffimo olio , 
ed altre volte non danno , che poche de-
bol i acque. 

L'ahro método commendato, vale a di-
re , per via di fermentazione , viene effet-
tuato coll'aggiungere alia pianta , ed alf 
acqua pofte infierne, come per efíere difti l-
laíe , la decima, ovvero la duodécima par
te di zucchero , ovvero di miele , oppure 
ancora la quarta parte di feccia , o fia fon-
data di cervogia : allora ponendo i l tutto 
in un luogo caldo a fermentare per lo fpa-
zio di t re , o di quattro giorni folamente, 
affinché T erba non poífa calare a! fondo 9 
né che la fermentazione fia quafi mezzo 
terminata: allora venendo i l tutto pofto a 
difiillare , pub eífere proecurata rn una ope-
razione un' acqua ricca in grado fommo , 
ovvero impregnata di tutta 1' effenza , o 
virtü della pianta j ed in guifa fomiglian
te poffon farfi le acque fimplici per eífere 
confervate per buon tratto di lempo, fen-
za ívanire , e fenza perderé la loro effica-

concioffiaché ferva mirabilmente per era 
prefervarle in queilo ftato una picciola quan-
tita di fpirito infiammabile genéralo nella 
fermentazione. Shaw, Le£V. pag. 199. 

Acque diflillate . Per proecurare le acque 
diflillate dei vegetabili, o d' altre fofianze, 
puré , e feevre da qualfivoglia mefcola-
mentó d' altri princip) del corpo , dal quale 
verranno cftratte , fi porra i ' acqua ^ come 
diftillata , dentro ad un' imbuto accoppiato 
con della carta, per effer fiitrata, e í ' im
buto fendo mantenuto fempre pieno in gui
fa , che 1' olio piu leggiero non poífa ve-
nire a toccare la carta : 1' acqua vi fara 
fatta paífare in una gran quantita y íenza 
T olio ; ma rimarravvi bensi una qualche 
porzione oleag'mofa, e per lo piu reñeravyi 
altresl una materia falina . Se la materia 
falina fia acida , i l mezzo per diflruegerla 
fi é mefcolare coll' acqua del geífo , ovvero 
un fale alcalico , che effendo pofeia nuo-
vamente difiillata , allora goceiolera fuori 
pura , e fceura d' ogni altro principio . 
Se la pianta fia alcalica , e nell' acqua fia 
íofpefo ua fale alcalieo , fe ne proecurers 
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un neutro col mefcolarvi alcuno acido , c 
poi fi fara 1' acqua feltrata , e diftillata di 
nuovo . Per mezzo del divifati metodi 
giungeremo ad aver parifTima^ e fpogliata 
c' ogni eterogeneo principio V acqua dei 
vegetabili, e que fia íi é la via di provare, 
che i l principio chimico flanzia e fi trova 
nelT acqua , e che pub effer difgiunto , e 
feparato da qualfivogUa altra íbmiglianlc 
foílanza . Shaw, Left. pag. 150. 

Acque cordiali. Nel proccurare, o com-
porre liquori fpiritofi di qualfívoglia gene-
razionc , ovvero , ficcome vcngono nomi-
íiatt dagli Speziali , acqm cordiali la gran-
diíllma cura , e diligenza confille nel fer-
virfí d' un puriffimo , ed egregiamente ret-
tificato fpirito , che abbia pochiffimo fa-
pore , e che s' accoíli piu che fia poífibile 
all ' infipidezza, e che i l fapor fuo non poífa 
meícolarfi , e confonderfi col íapore degli 
altri ingredienti. EgU fi é coflume univer-
fale di lerviríi dello fpirito di faggio, o fia 
di prova ; rna ella farebbe cofa infinita
mente migliore i l íervirfi dell' alcohol , 
ovvero dello fpirito totalmente infiamma-
bile; in qualehe modo, ta forza dell' acqua 
farebbe accertata in guifa moho migliore 
per queña via , di quello che fialo la forza 
provata , e faggiaía per mezzo della coro
na di bolle , prova leggeriffima , e íom-
mamente incerta : dove per lo contrario 
quella dell' Alcohol , o fpirito totalmente 
infiammabiie , é perfettiíTimamente fiffaía , 
e certa j e perché queílo fpirito é fempre 
piu libero, e ípogliato dell'olio dell'ingre
diente , ríal quale é ñato fatto , e come 
abbiam divifato , perché s' accoña piu a 
quella cofa, che c tanto fofpirata , vale a 
diré , un puro e non fappiente fpirito ; 
ma fendo fpogliato del fuo proprio olio fa 
che fia piu affamato, per cosí d i ré , e piu 
difpofto ad imbeverfi della foltanza di quegl' 
ingredienti , che vi fi aggiungono , e non 
ha luogo di gittar fuori i l fuo proprio ía
pore . 

Se i l método di fervirfi dell' alcohol non 
garba gran fatto , fi prenda un puro , 
chiaro , e fino fpirito di fondiglioli di zuc-
chero di ufata forza di faggio , fenza ag-
giungere nello liiIIatojo porzione ulteriorc 
d' acqua • avvegnaché la fola quantita ag-
g'unta d* acqua produce nclla camera chi-
roiea un erfetto cattivo per tal imprefa , 
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e viene a prolungare non meno , che $ 
pregiudicare roperazione, ed allorché vien-
vi impiegato 1' alcohol , converra foltanto 
mefcolarvi una quantita uguale d' acqua 
pura , per ridurre la fuá forza alia forza 
di faggio . Quando la fcelta d' uno fpirito 
é in fimigliante guifa regolata , 1' altra 
cofa, alia quale fi dce aver 1' occhio, fi é 
la materia della digeftione , avvegnaché 
íenza di quefta mclti ingredienti non cora-
partiranno in vcrun contó i l loro fapore , 
cííenza , e v i r t u , e molti altri lo foranno 
moho fcarfamcnte . Soprattutto i l Cinña
mo m o , fe non fara flato per buon tratto 
di te rapo macéralo nello fpirito innanzi k 
diüillazionc , non compartirá i l fuo olio 
peíante , i l quale perb vcrra a riraanere 
nello flillatojo, e toltone que ño , fi viene 
a falvare uno fpirito poco imprégnate , e 
da gittarfi via . 

Quando gl'ingredienti fono flati in dige-
ñione i l teropo dovuto , fecondo le varié 
loro indoli , e nature, viene ad ufeir fuosi 
da effi lo fpirito in quella maniera , che 
h la migliore , per giungere a portar fuori, 
e comunicare le loro virth , nelle quali é 
fondato i l carattere , e T efpettativa dell' 
acqua cordiale: cosí fe gl' ingredienti abbon-
dino di lor natura di un' olio peíante v i -
feofo , bifognera , che ] ' operazione venga 
a compierfi con un fuoco piu vigorofo y 
ed att ivo, di quello fi nchieggia , allorché 
i ' olio é fottile , leggiero , ed etéreo . 
Cosi 1' acqua gagliarda di eanneíla , dopo 
una fufficicnte digeftione , per rallentare , 
e diradarne 1' olio , pub effer proecurat», 
e cavata fuori piu vivace , ed acuta f 
ovvero per mezzo di un fuoco piíl attivo,. 
di quello , ehe richieggafi per 1' acqua di 
cedro , per lo fpirito di menta , o fimi
gliante, nei quali F olio dell' ingrediente 
é rado, e fottile, e che con maggior faci
lita fale infierne eolio fpirito . 

La cofa piu di tutte le altre rilevantc, 
e capitale , che rimane ad oíTervarfi in 
quefte compofte dillillazioni , fi é , che 
venga introdotta in cííe una íufficiente 
quantita del fino olio eíTenziale degli in
gredienti , e ehe va da a mefcolarfi eolio 
fpirito , e del piu groffo , meno fottile , 
e meno graziofo poca porzione vi fi inf inui . 
Per ottener cib in grado perfetto , fi r i -
chiede , che 1'operazione fia ben condolía 

fin 
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fin daí fuo principio , che i l recipiente fia 
muíato due volte , e che lo fpirito vi fia 
fktto fopra con eftrema prudenza ., 

Allorché non fi ha tuíta la cura , e 
tutto 1' occhio a queñe tre ípeciali cofe 
ficccme é alia i frequente i l cafo preíTo 
gli Speziali , la confeguenza di tal difat-
temione fi é> che V acqua cordiale diventa 
un liquore grcíío , torbido , e lattiginoíb , 
ed al faporc par piuttofta feccia rimaía 
nello ñillatojo , che acqua coráiah , ed é 
piíi acconcio a fare anzi ammalare le per-
fone , che a rifanarle . Finalmente , prima 
che poíTa eífere ufato , fa di meñieri , o 
che ñia lungo tempe a raffinarfi , fe fi 
vorra fino , e perfetto , oppure converra , 
che a forza d'arte fieno ílate fatte preci
pitare le fue partí groífe , e terrefiri . 
Per lo contrario r allorché verranno pru
dentemente qucíle divifate rególe oífervate, 
avremo T acqua defiderata , fenza ulteriore 
diílurbo, o briga , ottima al gufto , chiara 
fpiritofa amabile, e refrigerante 

I Diflillatori fogliono fare d' ordinario 
quefte acque comporte in guifa aflai piíi. 
netta , e dicevole , di quello , che far fo-
gliano gli Speziali ; e quello , che gli ha 
indotti a cib fare , fi é la loro ñretta , 
cd indifpcnfabile offervanza delle bolle di 
faggio , o prova v alia qual cofa fembra , 
che gli. Speziali o non badino piu che 
tanto, o che non i ' r.bbiano voluta impa
rare , come coloro , che non fono añretti 
alia neceífita di cosí operare per i fm al ti re 
i , loro fpiriti , come lo fono i diftilla-
tori . 

I diftillatori nel proecurare le loro acqm-
comporte fperimentano , che , fe lafeiano 
cadere del fecciofo liquore v o fia l ' umore, 
che cola nel terminare la dirtillazione , 
nello fpirito chiaro , queílo dirtruggc la 
prova , e come eífi dicono , L' ammazza 
innanzi tempo ; quindi hanno la regola di 
lafeiar fuori 1' umor torbido, e di mefcolar 
lo fpirito con acqua pura , riferbando Tumor 
torbido, o fecciofo per altri u f i , a i quali 
pub efíer pi5 acconcio , e proficuo , come 
queüo , che é grávido di quantita abbon-
dantiífima d' olio \ ovvero lafeiano , che 
continui la dirtillazione per piíi lungo tratto 
di tempo , di quello , che richiederebbe i l 
piano , che fi ricerca psr far f acqua ; e 
ger, cotal mezzo vengono ad ottenerc. una 
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copia piii abbondante d' olio , di quello r 
che común emente venga c red uto : querto 
olio lo confervano feparato di per sé , 
qualora fia olio prcecurato da un folo in
grediente ; e cosí fpacciano un' abbondante 
quantita d' olj , a cagion d' efempio , di 
olio di ginepro , d' anici , e di carvi, e 
di fimiglianti fpecifici , per i Droghieri 
per i Chimici , e per gli Speziali . Ma 
quefla é una furberla , ed una frode fom-
mamente fcandalofa fatta ai compratori ; 
concioífiaché fomma fia la diíferenza , che 
parta fra un' olio puro , ed efíenziale , 
che é perfetto , e genuino , e quello , 
che vien. procurato da i dirtillatori nella 
divifata maniera , nella quale per mezzo 
della. dirtillazione con un mertruo fpiritofo, 
vengono ad eífer tclte via e fottratte le. 
parti piu fo t t i l i , e piü fine, 

Ella é in fimigliante a fiare una regola 
genérale di mutare i l recipiente, torto che 
lo fpirito da la prova mefcolato colla pro-
porzionata quantita ti acqua : in querto cafo 
é certo, che i l tutto far a chiaro , puro , 
e fino \ ma vi fono alcuni cafi , come 
fingolaimente accade nel diftillare i ' acqua. 
di cannelUj, dove dovrebbe eífer permeífo, 
che cadeífe dentro lo. fpirito una picciola 
quantita di, dirtillazion feconda , o groífa , 
e torbida : dee pero con ertrema diligenza 
e cura ortervarfi di non oltrepaífare di un 
menomo che querto. confine , e di non 
fomminirtrare all ' pura porzione tale 
del divifato torbido umore , che venga a 
far V acqua lattiginofa ; perché 1' acqua íi 
eonferverebbe fempre nello rtato di piena, 
prova , e , com' cfli s' emprimono , matura, 
e ftagionata , con moho maggior preftezza 
in querto rtato, che in quafivoglia altro . 
Ma fe forte introdotto univeríalmente i l 
cortume 5 farebbe miglior cofa ; perocché 
tutte le acqm , confervate dagli Speziali , 
troverebbonfi appunto in quello rtato, nef 
quale fi é veduto eífer venute fopra , che 
é tre quinti della quantita di fpirito di 
faggio, o prova, pofto dentro il lambicco: 
fe querto a un di preífo venirte, general
mente condotto al divifato termine , cofa 
agevole , e piaña farebbe ai Medici i l 
regola re con. giurta norma le dofi nelle 
loro preferizioni , e ricette \ e percib fa
rebbe per. tale effetto migHore qualunque 
forfos o cucchiajata di giulebbe, che vi fi. 

po-
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yoncíTe dentro . Shaw, faggio fopra P arte 
del diftillare , ^ 

I I Signor Dottor Shaw m un altro iuo 
Trattato , dopo aver avvertito , che gh 
Speziali riefeono d' ordinario niolto male 
nel b r diñiilare le acque cor di al i , propone 
loro le quattro íeguenti rególe, per mezzo 
deüequa l i , fe verranno offervate , potranno 
ridurre ad un grado fommo di perfeiionc 
i ' arte di diüillarc queft' acque mcdefirne . 

La ^rima fi é di fervirfi d' uno fpir i to , 
che fia perfetíamente chiarificato , che fia 
affatto fpogliato, e fceuro del fuoolio eíTen 

principalmente ad effetto col lafeiar fuor; 
í' ultima ftiliatura , -od umor torbido., c 
fecciofo, e col farvi fopra una forte prova, 
anziché col detto umore , con dell' acqua 
pura ,6 mórbida, qualefi é Vacquct piovana. 

L'aggiunta dello zuccheroalle acque cor-
diali é cofa di lieve momento , e puoíTi 
pero tralaíciare . Se verranno efattamente 
offervate le quattro rególe qui fopra de-
feritte j non v i fara occafione di diüiílare 
a bagno maria , né di raffinare le acque 
coll' allume , colla chiara d' ova , o con 
altra fomigliante foftanza , avvegnaché fi 

ziale , perché ficcomerintenzionedella diflil- avrannc quefte acque limpide , dolci , e di 
Jazione compofia fi é quella d' impregnare 
uno ípirito coll' olio effenziale degl' Ingre-
dienti , cosí fa di meñieri , affinché poffa 
imbeverfene , che fia fpogliato aíFatto del 
íuo proprio olio effenziale , _ 

La feconda regola íi é , di diñingucre i l 

piacevole íapore , fenza altra ulterior briga , 
Shaw, Left. pag. 127. 

Moto deW acque , nell' Idraulica . La 
Teoría del moto del precipitar delle acque 
h uno dei principali oggetti dell' Idraulica, 
ed a fimigíiante íoggetto fonofi profonda-

tempo dclla digeñione degli ingredienti , mente apglicati parecchi fovrani Mattema-
per ]a loro tenacita , ovvero per la gra-
vezza , e pefo dei loro ol io : cosí i l legno 
di Rodi, e la cannella , a cagion d'eíem-
pio , richiedono una piu lunga digeftione , 
prima d' effer poñi a diíliilare , di quel 
che vogliano la canna aromática , e le 
feorze di l imone: alcune volte ancora é 
indifpenfabile la coobazione, o fia i l verfare 
fopra gl' ingredienti dello fpirito gia un' 
altra volta diftillato , e cib fpeziaimente 
nel fare V acqua piü attiva , e piu forte 
di cannella , nella quale é infinitamente 
peíante , e grave i ' olio effenziale, e fenza 
una fomigliante coobazione, a grandiííimo 
fíento s' alzera infierne coll' olio nella di-
üillazione . 

La terza regola fi é 1' affegnare , ed i l 
diftinguere i l grado del fuoco , ovvero la 
forza della diftiilazione , affinché la gravita, 
e pefo dell' olio divifato venga ad eífer 
follevato infierne eolio fpirito : cosí 1' acqua 
gagliarda di cannella verrebbe ad effer diítil-
lata con piíi vivacita, ed energía, di quel 
che fi doveffe fare dello fpirito di menta , 
o di balfamo. 

La quarta regola finalmente fi é , che 
vengavi per entro unita , e meícolata un' 
aggiuftata porzione del íolo piü fino , ed 
effenzial olio degl' ingredienti , ovvero 
incorpórala eolio fpirito , cosi cacciando 
fuori , od abbaffando 1' olio pih graffo , e 
meno odoroío, e fragranté. Cibpub ridurfi 

tici . Ma dee faperfi, come le loro Teorie 
fono piii confifienti , e íalde , che ciafcun' 
altra , e confermate coll' efperien2a . 
Poffono a loro agio i curiofi , e vaghi di 
fimigíiante feienza confultare i Principj del 
grande Ifacco Newton, lib. 2. propofizione 
36. col fuo comento. Daniele Bernoulli , 
Hydraulica , Oper. T o m . I V . pag. 389. 
e feg. I I Dottor Jurin nelle Tranfazioni 
Filofofiche n. 452. , ed i l Dottor Martyn 
Abdrigd, Volume X I I I . pag. 282. e feg. 
Grave/and , Phyf. Elem. Mathemat. Lib. 3. 
part. 2. Polent , de Caftellis , ed altri . 
I I Sign. Mac-Laurin, nelle fue Fluffioni , 
art. 537. e feg. ha illuílrata , e fchiarita 
la Dottrina del Sign. Ifacco Newton fopra 
quefto intrigatiffimo íoggetto , vale a diré 
T acqua , la quale roalgrado i fudori ed 
inteníe applicazioni di tutti queííi fommi 
ed eccellenti Autori , nmane per un gran 
íratto di via tuttora affai ofeura , ed in-
certa. Simigliantemente la femplice caduta 
del moto della precipitazione dell' acqua , 
che é quando ella fi trova 1' ufeita da un 
foro nel fondo d' un vaío confervato per
petuamente pieno , non é tampoco quefto 
puré ítato determinato in guiía , che dia 
una piena foddisfazione, eche appaghi del 
tutto i fapienti . Noi farcm parola d' al-
cuni fenomeni di quefio moto , ordinati 
e ftabiliti dal Dottor Jurin , che gli ha 
tratti dal Pokni , 

i . D a -
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1. Data una profondita , od altezia del 

?afo, ed il tempo dello ícaturir fuori , la 
mllura deil' acqua fgorgante é perfettamente 
proporzionata al foro , cnd'eíce fuori . 

2. Data la profondita deil' acgua , ed il 
foro , la mi fura dell' acqua ígorgante é 
proporzionata al tempo. 

3. Dato i l tempo dello ígorgar fuori 
1' acqua , ed i l foro , la mifura dell' acqua 
fgorgante é perfetníTimamente in propor-
zione fubduplicata all ' altczza dell1 acqua . 

4. La miíura dell'«r^Ke ígorgante é per-
fettiíTimamentc in ragion comporta della 
proporzione del foro , della porporzione 
del tempo , e d' una fubdupücata propor
zione della profondita dell' acqua. 

5. La mifura dell' acqua , che fcaturifce 
fuori in un dato tempo é molto minore 
di quella , che viene comunemente aífe-
gnata dai Teoremi Mattematici. Conciof-
fíaché la velocita d e l l ' ^ w ^ fgorgante vien 
fupporta comunemente quella , che un 
corpo grave acquifterebbe in un vacuo nel 
Cadere da tutta í' altezza dell' acqua intorno 
al foro; ed eífendo fuppofto querto, fe noi 
diciamo , 1' área del foro F. , 1' altezza 
dell' acqua intorno al foro A . , la velocita, 
che acquifla un 'corpo grave nel cader , 
che fa nel vacuo da queíl' altezza V . , 
cd i l tempo del cadere T . ; e fe Y acqua 
fgorga fuori con queda cortante velocita V . , 
nel ttmpo T . , allora la forza della colonna 
dell' acqua , che efce , e fgorga nel dato 
tempo la ra 2. A . , e la mifura della mede-
íiraa fara 2. A. F . . Ma fe noi ci facciarrso 
acalcolare dalle accuraíiffime efperienze del 
Marche fe Poleni ( ¡ 2 ) , noi toccheremo con 
mano , che la quanuta dell' acqua , che 
fgorga , o fcaturifce fuori in querto dato 
tempo , non fara piu di circa 1-~31o' ¿i 
queíta mifura 2. A . F. 

( a ) Polen, de Cajicllis , \art, 35. 38. 
39. 42. 43. 

Trovo altresi i l Marche fe Poleni , che 
la quantita dell' acqua, che fcaturifce fuori 
di un vafo per un tubo cilindrico, fupera, 
e foverchia di gran Junga quella, che fgor
ga da un foro circolare fatto in una piartra 
íottile , fendo d' un egual diámetro si i l 
tubo , che i l foro , e ad un bel circa 
eguale ancora 1'altezza át\V acqua \ ed egli 
trovo , che la cofa era cosí 5 allorché i l 
lubo era inferito , non gia nel fondo, la 

qual cofa avevano gli altri cífervata prima 
di luí , ma bensi nel flanco , o lato del 
vafo . 

6. Poiché la mifura dellT acqua fgor
gante nel tempo T . é 2. A F X . / ^ o » , 
la durazione , o prolungamento della co
lonna dell' acqua , che precipita fuori ín 
queíto dato tempo , é 2. A X . hr¿-0. • 
Láonde fe ciafcheduna dellc particelle dell' 
acqua , che íi trovano nel foro nel mede» 
fimo fpazio di tempo , parta con eguale 
velocita , ella é cofa chiara, ed evidente, 
che la velocita comune di tutte eííe é 
quella , che con querto fpazio 2. A X . 
rsVo' avrebbe fuperato i l tempo T . , 
owero la velocita V . X . x1~0. Ma querta 
appunto é la velocita , che coW acqua fca-
turirebbe nel vacuo a un di preffo - j . dell' 
acqua intorno al foro . 

7. Ma quando il moto dell' acqua tende 
in su , come nelle fontane , quefle fon 
vedute forgere cosí nella cirterna quafi all ' 
intiera , e totale altezza deli' acqua . 
Laonde l ' acqua , od almeno alcuna por-
zions d' eífa acqua sbocca dal foro quaíi 
con tutta la velocita V . , e fenz,' alcun dub-
bio con una velocita molto maggiore d i 
quella di V X . ¿ W , . 

8. Quindi egli é evidente , che le par
ticelle dell' acqua , che trovanfi nel foro 
nel punto medefimo di tempo , non isboc-
cano tutte fuori colla medeíima velocita , 
owero non hanno velocita comune : quan-
t un que alcuni Mattematici abbiano fino 
adertb aííerito , efler cerro i l contrario . 

9. Ad una picciola diftanza dal foro i l 
diámetro della vena dell' acqua é moho 
minore di quello , che fia quci del foro 
rteflb . A cagion d' eíempio , fe i l diá
metro del foro fia r, , i l diámetro della 
vena dell' acqua fara ~, \ , , owero o. 84., 
fecondo la mifura del Signor Ifacco New
ton , i l quale fu i l primo che ortervaífe 
querto fenómeno e fecondo la mifura del 

Marchefe Poleni ~ owero ~ ^ , che é 
2.0» 26. X ' 

appunto i l prendere i l mezzo diámetro 0-, 

Siccome alia maniera di calcolsre per 
querti fenomeni noi abbiamo gia ofíervato, 
che gli Autori non fono d'accordo, e che 
dilungato di a fia i farebbe i l noftro 'difegno 
di rtabihre le loro Teprie differenti, percib 
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fa di bifognO riportarci 8gU orrglnah 

poco fopra allegati 
Ne piü 

alia feria 
s' accordano gli Autori rifpetto 

colla quale una vena d' acqua 
sboccando da un foro circolare nel fianco , 
o lato d' un vafo, prema fopra un piano 
oppofto diretumente al moto della vena . 
Accordano parecchi Autori , che la pres
ione di queña vena , sboccando uniforme-
itiente , é eguale al pefo di un cilindro 
d' acqua , la bale del qua^ é i l foro , per 
cui F acqua featurifee fuori , « V aítezia 
del quale é uguale all ' altezza dell' acqua 
nel vafo intorno al foro . Le prove , ed 
-efpcrienze fatte dal Signor Mariotte , e da 
alíri , fembra, che favorifcaBo queipa opi-
nione . Ma i l Signor Danielíe Bernoulh la 
rigetta , e confuta , e «níura queña pres-
fione ( ¿ ) dal pefo di un cilindro , i l diá
metro del quale é uguale alia r iñ ra ta vena 
( fecondo la teñé aüegata oífervazione d' I -
íacco Newton ) e T altezza del quale é 
uguale al doppio deil' altezza dell' acqua 
-intorno al foro , ovvero , -con maggiore 
accura-íezza , al doppio dell' altezza cor-
rifpondente alia reale velocita dell' acqua 
fgorgante \ e queña preffione é altresi ugua
le alia forza repeliente , { c ) rialzandoñ 
dalla reazione dell1 acqua fgorgante fopra i l 
vafo . Avvegnaché egli dice , che pub di-
moñrarfi , che queña forza repeliente , o 
di repulfione c uguale alia preífione fatta 
•da una vena d' acqua fgorgante fopra un 
piano direttamente oppoílo al fuo moto ^ 
fe tutta la vena dell' acqua colpifee i l 
piano oppoño perpendicolarmente . Ne fe-
guirebbe da quefto, che la preffioRe , o for
za della vena farebbe maggiore ín propor-
zione s ficcome la fuá contrazione é m i 
nore ^ e fvanendo queña contrazione , 
come dee accadere , aliorché Y acqua fea
turifee fuori per un tubo corto, ed eífendo 
fuppoño la Teoria , che la vena abbia nel 
tempo medefimo tutta la velocita, che] pub 
-acquiftare , allora ¡o fcaturir ááV acqua fara 
cagionato da una preífione doppiamentc 
maggiore di quello , che viene fuppoño . 
Ma T attuale velocita dell' acqua eííendo 
fempre alquanto minore di quello, ch'eífer 
dovrebbe per la Teoria , e la vena dell' 
•íicqua non eífendo ñraordinariamente con
tracta per quafi la meta , le efperienze 
hanno indorto gli Autori ad aíferire , che 

$up¡)l% Tom. h 
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la preiTione fatta dallo fgorgamento dell' 
acqua tra. uguale al pefo-d'un cilindro dello 
ñelfo diámetro colla vena , e dell' altezza 

acqua intorno al foro . Oífervano , e 
rilevano Autori ingegnofi, che egH ragiona 
foltanto delle ferapiiei vene út\V acqua, i l 
pieno corpo delle quali fía ricevuto dai pla
ñí , fopra i quali ella batte , o gravita : 
avvegnaché , come le preíBoni fatte dai 
fluidi, che circondano i corpi , premono , e 
colpifeono íopr' effi , come il vento , od 
un fiume , non va la faccenda del pari 

, quantunque nel 
dasli Scrittori con

ree?. 15. /?. 289. 

fendo diíferentc i l cafo 
prefente foggetto venga 
fufo coa queñ' ultimo . 

( b ) Hydrodynamica 5 
( C ) íbid. p. 27Í?. 

S' affatica , e íi ñudia i l Signor Bemaul-
l i -di confermare, e di fíancheggíare la fuá 
Teoria coa una Diífertazione , che íeggcfi 
nel volume ottavo degíi j í t t i Petropolhani 
i d ) ove egli oíTerva , come le efperienze 
fatte fnnanzi 1' Accademia delle fcienze di 
Parigi, formalmente per iñabilire la quan-
tita della preífione fatta da una vena d' a£~ 
qua fcaturiente , fono per lungo tratto di via 
dilungate dal provare la venta della rego
la , che hanno tentato di flabilire . A ca-
gion d: efempio in una di queíle efperienze 
1' altezza dell' acqua nel vafo intorno al fo
r o , dal quale la vena ve ni va a fgorgare , 
era dus piedi di mi fura di Parigi , i l diá
metro del foro circolare , che era aperto 
nel fondo orizzoníale del vafo, era quanro 
linee, e la forza della vena de IT acqua of-
fervavafi eífere un'oncia, e tre quarti. Ma 
i) pefo Ü' un cilindro d' acqua del diámetro 
del foro, c dell' altezza dell' acqua nel va
fo , é a ftento uguale ad un' oncia , e tre 
ot tavi . La diííerenza adunque confifte final
mente in \ . di un'oncia, che é circa ^ . 
di tutto i l pefo del teñé nominato cilindro 
d' acqna , Di maniera che ella é cofa for-
prendente , che queña differenza fia ñata 
a^tribuita alia lontananza del piano r i ce-
vente l1 impulfo ad una qualche diñanza dal 
foro; avvegnaché queña cagione, fupponcn-
do i l piano allontanato alia diñanza di due 
dita, non potrebbe produrre un accrefeimen-
to d'un ^ . di un'oncia. Laonde egliap-
parifee chiaramente , come l'opinione co-
mune é moho piu imbarazzata j e fconvol-

I t a , 
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ta Í di quello che venga confermata coir 
efperienxa. 

( d ) pagt 114. Du Hamel , Hift . Acad. 
Parh. an. IÓ79. feB. 3. cap. 5. 

Dalí' altra parte i l Signor Bernoulli tie
ne , che la íua Teoría fia baftan temen te 
flabiliia dalle efperienze da eíío riportate t 
per la particolarua delle quali noi ci ripor-
tiamo a§li A t t i Fetropolitani, volume cita-
t o , pag. 122. e feg. 

EN d' avviío i ' ingcgnofo Autore , che la 
fuá Teoría della quaníita dclla forza di re-
pulfione fatta da una vena & acqua ígnrgan
te poífa eííere utiliílirnaniente applicata a 
muovere i baüimenti per mezzo titile trom-
be j ed é d' opinione , che i l moto prodot-
to dalla forza repulfiva poffa eííer piu cor
to di quello , che é prodotto dal remare . 
Egü ci ha dato le fue ragioni , ed i íuoi 
cal col i nel fine della fuá H/drodj/mmica dal
la pag. 293. fino alia 302. 

La fcienza delle preilioni dimoflrata per 
mwzo áúV acqua , oppure per raezzo d'al-
tr i fluidi moventifi , ella fi é queila , che 
i l Signor Bernoulli chiama hydráulico-ftati-
ca , Queda fcienza diffeníce dall'Idroíiati-
ca, la quale confidera íoltanto la preílione 
dell' acqua , e d1 altri fluidi in quiete i ma 
per lo contrario i5 Idraulico-ftatica confi
tera la preífione dell' acqua in moto. Cosí 
la preífione dimoftrata per mezzo d e i l ' ^ -
qua, moventefi per i condotti, fopra i latí 
d' eíli condotti, o canali, é una confidera-
zíone íiatica draulica, ed é fiara aflai male 
da molti determinara , i quali non hanno 
dato altre rególe in quefti cafi ? fe non fe 
quelie , le quali fono applicabili únicamen
te acqua in quiete. Veggafi 1'Hydrody-
nam. íe¿\. 12. pag. 256. e feq. 

Innalzamento delf acqui r nell'Idraullca . 
L'ufo e collumanza grande d' alzar l1 acqua 
con macchine per varj bifogns , o comodi, 
© piaceri della v i ta , é moho benconofeiu-
t o . I n íutte le eta fiate fono diípofie delle 
macchine con tale intenzione, e mira \ ed 
farebbe infinitamente iítruttivo , e curiofo 
un piano piíj efatto, e migliore d'eííe mac
chine fiancheggiato dalle ragioni delle loro 
fabbriche , e cotfruzioni , Dal Signor Bali-
dor é íiato cib in qualche parte cffettuato 
nella fuá Architettura Idraulica; e ci dob-
biamo prometiere , fendo veramente cofa 
infinítaisiente deíiderabile, .eh'ei fia per ter-
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minar ben prefío un' opera, che porta feco 
utile cosi grande , I I Signor Dottor Dtfa-
galiers aitresi ci ha íbmminiftrato Ja deferi-
zione di parecchie macchine, ed ordigni per 
alzar Vacqua nel íuo Corío di Filofofia fperi-
mentale , volume 11. per non far parola delle 
Raccolte , e dei T ra t t a t i , che vi hanno foííQ 
i l T i tolo di Teair/Ji Macchine, c fomiglianti« 

I I Signor Deíagubers ( / ) ha Habilito la 
muffinm di tutts le Macchine, perfolievar 
V acqua ^ cosí: un'uomo colla miglior Mac-
chma od ordegno da acqua non pub alzare 
in un minuto circa una borre d' acqua, per 
meracncrla alia díeci pitdr in tutto un gior-
no ; ma ei pub ben far cib quafi peí dop-
pio ptr uno, o die min t i t i , 

( f ) Experim. Philof. Vol, 11, pag. 498. 
Oíícrva i l Dottor Defaguliers , ( g ) che 

quando noi ci facciamo ad efaminare le mac
chine migl ior i , c quelie, che vengono tan
to vantate , fe noi veggiarao in eífe la co
fa chiara, e mifuriamo 1' acqua , che íom-
miniílrsno , ed a qua'e altezza ce la fom-
miniílrano ; ovvero fe ci mettiamo a cal-
colare le piíi accertate reiazioni cib riíguar-
danti , noi tocchiamo con mano, come non 
eccedono né foverchiano queda maffima mac-
china del Defaguliers divifata, e fiabilita , 
quantunque poffa da alcuni eííer per gran 
tratto di via a quelie inferiore , e da non 
poterfi a quelie paragonare. 

( g ) Ibidem. 
La famofa Macchina di M a r l i , quantun

que ella contenga parecchi ingegnofiílmií 
trovati , ed invenzioni , é giuoco forza , 
che venga riconofeiuta meno buona , ed 
una delle cattive , qualora ci facciamo a 
riflettere alia grandifíima perdita di forza 
ntlia medefima. Queda perdita, fecondo i l 
Signor Daniele Bernoulli, ( / ; ) che 1' ha cal-
colata , non é minore di ~ . della forza 
affoluta della Macchina. 

( h ) Hydrodynam. pag. 182. 
I I Signor Daniele Bernoulli ( / ' ) fi fa ad 

immaginare , che poffa un'uomo con una 
Macchina affai perfetta, alzare un piede cu-
-bico d' acqua, in un minuto fecondo di tem-
po, all' altezza d' un piede . Ma con una 
eíperienza , cui cgli fece in Ginevra con 
un'ottima tromba, venne a toccar con ma
no , come un' uomo non pote va alzare, fe non 
fe intorno a quattro quinti di queda quantita , 

( i ) Hydrodynam, pag. 199. 
An-
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Ancora la quantka maggíore, di cui fa 

parola i l Signor Bernoulli, poco fi düunga 
dalla Majfma del Dejaguliers ; avvegnaché 
íecondo la regola di quefto Dottore , fen-
do una botte equivalente ad oíío piedi cu-
bici , e i'alzare una botte ci' acqua all 'al-
tisza di dieci piedi fenuo equivalente all 
alzare dieci botti S acqua , ovvero ottanta 
piedi cubici all'ahez^a d' un piede , ne fe-
gue per confeguenza , che un' uomo pub al
zare , o íollevare ottanta predi cubici a ac-
qua in un minuto, aH'eírezzad 'un pit-de 
Ma per la regola del Signor BernauIH , ci 
pub íol le va re íol tanto fcflfanta piedi cubici 
d' acqua a queila data altezza nel tempa 
rcedcíirao. r' 

G l i ordegni, o macchíne per̂  lollevar 1 
acqua , o fono tali , che 1' attingano con 
grande veíocita, come nei ge t t i , o Zam-
p i l l i , o fono tali , che la follevino da un 
íuogo ad un' al tro con un moto mtzzano, 
e mcderato , Per . la Teoría genérale del le 
divifate Macchine, ed ordegni fi con ful t i i l 
Signor Daniello Bernoulli nella fuá Hydro-
dymmlca alia Stzione 9. 

A C Q U A F O R T E . V acqua forte viene 
adoprata per tmcchiare i l legname , e fer-
vonlene coloro, che légano i Libri per mar-
morcggiare le coperte dei iibri , e íogliono 
f«rvirfene altrtsl per macchiare le olía , e 
I' averio . Boyle Opere Abr. Volumc 1. pag. 
153. Con fooima nettezza, e fínezza vie
ne a purificará 1' argento per raezzo d' un 
meñruo di tal natura , adoprato nella ma
niera che íegue: Sciolgafi fargen-to, che é 
ííato nella coppella in un vafo netíiífimo 
di criftallo, con una proporzionata, e fuf-
ficiente cuan ti ta d' acqua forte : Se la íolu-
zione é totalmente torbida, fi paffi , o ,fií-
t r i per una carta, in un'altro fimigiiantc 
vafo di cnítallo: in quefta folüzione a íor-
fo a forfo una picciola quantita di fpirito 
di fale r ovvero una folüzione di fal comu-
ne y e di fale ammoniaco, quanto bafii per 
produrre una perfetta acqua regia. La folü
zione límpida di ver ra allora incontanente 
lattea r fi tenga in quefto fiat© per alcune 
ore ,. e tutto i ' argento ver ra a colare nel 
fondo in forma d' una candida polvere , ja 
qual cofa potra ottenerfi piü preíío , col 
porre un' abbondante quantita d' acqua pura 
fopra la folüzione , fe fia caricata ad un gra
do 

tnaggiorc. Lavifi a piu acque frefche la 
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divifafa polvere , ovvero colla flemma di fpi
rito di fale, o dTacqua forte ,. fino a tanto 
che non meno la calcina, che 1' aqua fiero 
totalmente fenza fapore t allora fi fépari 1 
ncqnay che rimane col filtrarla per carta , 
e la calcina íi fecchi. Pongafi que fia in im 
crocciolo ben bene nel di dentro i nía pon a* 
í o , c poi fi cuopra per crea la meta con 
qualfivoglia fale alcalico fííTato a (Tai afciut-
t o , e íeccato , e ridotto in polvere minu-
tiffima r premafi ben bene i l tutto in giu 
con un dito; cuopra fi i l crocíuoio con una 
tegola , ed aggiuñifi in nn forno a vento: 
favvi da principio un fuoco mezzano , tan
to che han i per arroventare i l vafo ; e 
quando i l vafo íara in quefto flato, ere fea fi 
i l fuoco ad un grado maggiore quando la 
fufione é compita, leva fuori i l ¿tociuoio , 
e pon vi dentro 1'argento o colato innanzi , 
ovvero anche ponivi dentro una verga , 
Cramers, arte del Saggiare pag. 2 55, 

V acqua forte feioglie i l ferro , i l rame, 
i l piombo, Fargento, i l mercurio, i l regó
lo d' antimonio , ed imperftttamente lo fta-
gno ; ma Toro non totalmente y feioglie 
quefia altresi quelía forta di me tallo da! 
quale fi cava lo í iagno, ed i l pe 1 t ro . 

V acqua forte comune, quando é verfata 
fopra 1' argento , fuole d' ordinario divenir 
torbida nel principiare a farfi la folüzione, 
e un poco dopo di quefta l ' operazione del
ta folüzione é, compila, e condotta a ter
mine , e vi vien fatta una precipitazionc 
d' una polvere hianchiccia . Quefta fa vede-
re 1' imperfezione del meñruo , ed é total
mente dovuta alia trafcuraggine ed ignoran-
za delle perfone , che fono impiegate noí 
fare un'operazione fomigliante. Quefta pol
vere ajeune volte fi fonde nel fuoco colle 
ceneri da fapone , e ícrmniniítra un regola 
d'*argento nel fondo del vafo y alcona volta 
íi íquaglia ftentatamente , e con difficolta 
nei fuoco , ed ha tutti affatto i caratteri 
delia calcina d' argento precipitata áa\V ac
qua forte per mezzo dell'olio di vetrioio . 
I i mancamente di quefta acqua forte nafce , 
o da 11' ufare un fuoco íoverchio violento , 
o continuato trcppo a lungo , o veramen
te perché la miliura del vetrioio, ed i l n i 
tro fono ftati fatti con poca aecuratezza f 
ovvero uíati con una porzione troppo co-
piofa di queft' ultime , vale a diré , con 
troppo nitro : in quefto cafo , allorché la 

I 2 difti-



diftillaiione va incamminandüfi ve río ¡I fi
ne i comparifcevi nel recipiente una fchiu-
ma, o fumo bianco lattato . Quefti fono i 
vitriolici , e quedo fenómeno fa vedere, e 
dimoftra i l mancamento del meflruo coa 
cvidenza , e pub fervire a prevedere la te-
flé nominata precipitazione . Queflra ealci-
«a d'argento rade volte divien fluida- nel 
i "JOCO j rna precipita in una fpezie di luna 
tornea , e da a eonofcere , che i l nitro é 
ñato impuro, e che ccnteneva in fe alca
na porzione di fal marino . Cramer r arte del 
Saggiare , pag. 35. Per queña ragione ap-
punto non dee í' acqua forte eííere ufata , fe 
non fe fia ñata prima con ogni maggior 
itiligenia provaía per via de' proprj efperi-
nienti coll' argento , e con altri metall i ; e 
íiccome la foluzione , quella fpezialmente 
per mezzo della quale é flato feparato 1' oro 
dail' argento coll' acqua forte , viene coníide-
rabilmenfe ritardata, ed impedita eziandlo 
da queílo difetto , ed é renduta ineerta da 
que ña forte di precipitazione ; cosí fa di 
meftieri , che prima d' eñe re ufata, e che 
uno fe ne ferva , venga fe parata una por
zione d' olio ritriolico , e di fpirito di fale , 
che fpoglia in queña maniera r acqua forte ; 
e queña operazione pub eífer ridotta all'ef-
fetto nella forma feguente : fondafi una ter-
za, od una quarta parte di mtflruo per ef-
fere ufato in una picciola cucúrbita, e fo-
pra un lento , e leggiero fucco , íciolgañ 
in eíTa alquanto argento r quanto baíti per 
plenamente fa tura re V acqua forte . Se i l l i -
quore apparifee torbido , e lattato ful co-
m i n e n m e n t ó della foknione , ella é una 
certa pro va r che ha pera n che bifogno d'ef-
fere purificato : fi pañi la foluzione calda 
per un fetaccio, e quando queña é perfet-
camente chian , fi verfi a cucchiajata a cuc-
chiajata nel rimanente dell' acqua forte , che 
dee eífere purificata , íegukando a veríarve-
ne fino a tanto che nell' ultima cucchiaja
ta i l tutto non rnoflri piíi i l color latteo 
di prima: a!lora lafcifi ñar cosí per alcune 
ore, acciocché poíía far la fuá intiera po-
fatura la calcina precipitata , chefa í taver-
íare di nuovo fi veggia , che non venga 
piíi lungamente a produrre queña divifa;a 
bianchezza lattea , Ultimamente 1' acqua for
te límpida e chiara dee eífere con eftrema 
diügenza verfata, o veramente feltrata per 
una carta piegata a quattro doppj , ed al-
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iora íi fperimentera affatto pura , e nata 
fatta per tutte quelle operazioni per le quali 
ella poífa efler ricercata . 

Servonfi alcuni dell' argento unito in le
ga col rame , od ancora dello ñeffo rame 
per la precipitazione dello fpirito di fale 
marino, o di vitriolo ázll''acqua forte, ras 
queño, quantunque poña riufcire, allorché 
dee effere foltanto presipitato , lo fpirito 
vitriolico vien meno , e falla , allorché 
dee eífer feparato quello del fal marino ; 
concioñiaché effendo queflo meícolato coll*" 
acqua forte feioglie i l rame con ogni mag
gior perfezione . A dir vero Folio di ve* 
triólo viene infinuato neli' acqua forte dal 
rame , ma non con egua! perfezione dall' 
argento . EgU apparifee da una fomiglian-
te operazione, come tanto i l corpo preci
pitante, cuanto quello, che dee eífere pre-
cipitato , fono aderenti l'uno all 'akro , e 
che precipitan© infierne nel fondo . Queño 
é 11 método , del quale fervonfi comune-
mente i Saggiatori. 

V acqua forte della migüor qualita appa
rifee íovente tinta di color verdíccio , la 
qual cofa accade , fe Vacqua forte fía ñata 
per alcuni giorni e(polla aU'aria, e perdu-
to i l íuo fpirito fumante vi fia verfata fo-
pra una porzione di acqua forte- gagliarda 
recente, finché ella tramandi i l fumo, ov-
vero fe 1' acqua forte ñeña venga dilutat 
con acqua. Siccome queño calore pub pu
ré effere originato dal rame in effa fciol-
to , per aíficurarfí , che cib non fia , dee 
verfarfene una picciola porzione in una cu
cúrbita , e come vi foñe verfata una gran 
porzione di alcun liquore alcalico, verra a 
íaturare l ! acido. 

Allora , fe ancor vi reñi alcana picciola 
porzione di rame , ella prendera un color 
pleno , e cupo violáceo , e vi verra fatta 
una nuvolofa precipitazione , avvegnaché 
da fimigliante operazione fia ñato rigene-
rato i l ni t ro, e non ifeiogliera i l rame COR 
quella energía, che fuol fare P acqua forte, 
i vi a fe nelf aqua forte non vi fia rame, i l 
colore fpanra . 

1! diligente, ed aceuraío Sagglatore, do-
do d' a ver provato con tutta la cura la fuá 
acqua forte, fa di meñieri , che la conecn-
tri ad un certo dato grado; imperciocché , 
le é troppo-debole , añai volte ella viene a 
ritardare la foluzione, ed alcune volte nori 

agi-



agifce fopra Targento; ma una concentra-
210ne fiífitta dee eíTer regolata fino ad un 
cerro dato grado íolamente ; imperciocché 
fe fia foverchio inoltrata , e per tal mez-
20 1' acgua forte renduta foverchio gagliar-
da, ed enérgica , fe ne svanifce in fumi , 
che fi lanciano nel recipiente, o nel va ío , 
ncl qualc fon fatte le foluxioni , quantun-
que fatte a dovere, e porta vía fetnpre fe-
so fciolta in vapori una parte dell' argen
t o ; c fe ncli' argento vi ha qualfivoglia par
te d'oro, verra ad eííer correfo in una pol-
verefiniííima, che dopo a grandiffimo ííen-
to pub r&dunarfi infierne . Cramer, Arte del 
faggiarc pág* 36. 

Aílorché 1' acqua forte é foverchio debole , 
dee collocarfi in una fonda cucúrbita , e 
dee eftrarfi dalla medefima la parte acquo-
fa , per vía di un fuoco lento , fino a che 
i fiumi comñicino a falir su gia l i i . Per tro
vare , e toccar con mano , íe ella íia fo
verchio enérgica , e vcemente , ci dobbla
mo fervire del prefente método , cioé : fi 
fondono infierne una parte d' oro , e quat-
tro par ti d' argento: facciafi di querto una 
piaftra , che divideraffi in tre, od in piü 
pa r t í , s1 attorcigli ciafcheduna parte in gui-
í a , che poflía acconciamente entrare nell'im-
boccatura del la cucúrbita; poichévi fara at-
torcigliata , e lentamente fcaldata ad un fuo
co mezzano, pongafi dentro una cucúrbita 

, ciafcheduna di eíTe partí nella divifata güi
la aggimtate, e vi fi veríi fopra in t revol -
te tanta acqna forte quanto fi é i l pefo di 
ciafcheduna , e vi fi faccia un fuoco mez-
zano : fe 1' argento viene ad eíTervi córra
lo dall' oro , e che 1' oro ritenga la figura 
medefima deila parte della piaflra rivolta-
ta , come fopra, e che nel fondo del vafo 
non vi fi vegga della polvere rofficcia •, al-
lora I ' «cqua forte avrk i l fuo glufto grado 
di lorza : ma fe la foluzione fia fiata lat
ía con tanta violenza, che 1' oro fia corro-
ío , o che la piaílra fia preíío che rotta , 
aliara fara fegno univoco , che 1' acqua for
te foverchio gagíiarda , ed enérgica . 
Egh é allora neceífario , che quefta venga 
diluta , ed indebolita con una decima, od 
oítava parte di fletóraa d' acqua forte , ov-
vero , fe n m fi ha in quel momento' alie 
rnani la divifata fie cuma , con una quanti-
ta medefima d'acqua comune. Cib fatto, 
deefi ripetere i ' operazione da capo , per 
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mezzo della foluzione di una fimigliantc 
piaftra attorcigliata , come fopra 5 e queíta 
operazione ripeteraffi parecehie volte , fino 
a tanto che i'argento venga ad cííere feial
to , fenza la menoma diminutionedelloro . 
Con quefto mezzo viene i l Saggiatore af-
ficurato , che nel fuo meílruo fi contiene 
i l giuílo, e proporzionato grado d' energía 
per qualfivoglia operazione , ch'egli abosa 
intenzione di fare col medefimo . 

L ' acqua forte allora é migliore di quello 
fialo nel comune fuo ñato , quando viene 
ricovrata da un metallo, i l quale fia flato 
fciolto per mezzo di eífa. EíTa pub benif-
firao eífere ricovrata preffo che intieramen-
te da tali foluzioni per vía di fuoco . I I 
Signor Lemery nella fuá curiofa Storia , e 
piano de 11' Arbor martis , QÍferva come le 
efperienze riefeono aífai raigliori coll' acqua 
forte , tratta, e cavata che fia una volta da 
una foluzione di ferro , di quello riefeano 
coll' aequa forte comune; ed i l Signor Cra
mer ci fomminiftra un' aecuratiffima , e pia-
niííima via per proccuraie un' acqua forte 
nglla divifata guiía ravvivata in qualfivoglia 
quantita , nella forma , che fegue, cioé : 
Púngafiin un ¡ambicco di vetro , una lib-
bra , o piu di qualfivoglia foluzione metal-
l ica, nell' acqua forte : fi diílilli in un'am-
pio recipiente a fuoco lentiífimo; di modo 
che le gocciole poífano agiatamente colar 
giu I ' una dopo Taltra nell' intervallo d\al-
cun minuto fecendo . Allorché i l liquore 
della divifata quantita é nella guifa detta 
tílratto , pongafi entro la íleffa cucúrbita 
altra firaile quantita a fcaldarfi, per lo re-
fiduo deU' ultima : proecurifi , che quefta 
venga a diftillarfi nella maniera medefima, 
fino a tanto che sgorgato fiane fuori unto 
i ! fuo liquore , ed allor fe ne aggiunga di 
piu , fino a che tutta la quantita , che fi vuo-
le , che fia difiillata , venga in quefta for
ma ad efícre aífatto fpogliata del fuo l i 
quore . Fatto íutto quefto , allorché comin-
ciano a larfi vedere , e ad afcendere dalla 
materia rimafa.i vapori giallognoli , fa di 
meftieri, che fi ponga nel vafo una dram-
ma di térra dolce , perché i l metallo non 
venga a fcioglierfi; aliara feccatofi fí attac-
therebbe tanto tenacemente ai lati del va
fo , che vi vorrebbe una briga grandiíiima 
a diftaccarnelo; ed allora finalmente la cal
cina fara totalmente indurita , e feccata | 

e que-
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e queíta fi íafci; per effere feparata ¿ e !ique~ 
fatta colle ceneri : in quefta maniera ver-
ra a ricuperarfr i i metallo, e nei rccipien-
le verra a; vrocm&rñ utí ¿tegua forte dal d i -
vifato metallo ravvivata. 

I Tedefchi fabbricano moltifíimi argo-
menti intorno alia natura , cd Índole del 
fuoco, appogglati ad una íuppofta eíperien-
za del Borrichio, che tende a provare, co
me V acqua forte' mefcolata «olí* olio di tre
mentina , prenderá fuoco; ma 1' ciperien-za 
medeíima é fallace, e, fe vogliam diré il 
vero, aítro ella non moíha , (alvo una me
ra apparenza di fiamma , ma non gia fuoco-
akuno reale) e vero -

La miíiura dal Borricchio prefcrltta , corr-
tiene quattr5 once d'olio o fía fpirito di tre
mentina , e fel once $ acqua forte-, 1' uno, 
e 1' altra gagliardiffimi v c faíti con eüre-
ma accurat£22a : quefte due foíbnze deb-
bono infierne unite poríi dentro un vaío di 
vetro , e queftü venendo pofto al Solé, le 
divifate foftanxe vi verranno a fermentare 
infierne per qualche fpaiio di tempo , e 
verra ad aiiarfi , ed uícir foori del vafo un 
fumo denío', ií quale alia luce del Solé che 
lo inverte , ferabrera una fpezie di fiamma : 
ma fe vi fi accoftera , o vi fi térra, fopra 
del la rtoppa , o qualfivoglia altra- foíianza, 
che prende fuoco , vedremo, che i l fuoco 
non vi íi attacchera giammai efe l'efpe-
renza venga fatta in una camera feúra. y 
la fermentazione riufciravvi egualmeníe be-
ne , e non vi comparira i l menomo fegno , 
od apparenza immaginabi'e di fiamma . Nel 
fare i ' eíperienza entro la camera o feúra ,< 
le cándele in effa accefe debbonfi tener lon-
tane, perché i l fumo alzatoíi da i divifati 
liquori , prendera, fuoco nella fiamma di 
quainvogiia al tro corpo , qu a n tanque pofto 
in qualche dalanza , e cosí V efpcrienza puo 
far prendere equivoco, ed i m por re altrui .. 
Tranfazioni Fílofofrche, N . 15a. 

A C U T E Z Z A . La cagione , o di re lo vo-
gliamo principio dell' acutezza dei fuoni , 
viene determinata nel grado maggiore di 
teníione del corpo fon oro , per la virtü di 
querto, vibrano le fue parti piü fpeditamcu-
t e , ovvero fanno un numero maggiore di 
nfleffioni , e ripercoífe in un tempo mede-
íimo . Ma non é quefto i l folo principio 
elfendo i! fuono al t re si piü , o meno acu
lo y fecondo le fpezie della materia j e fe-
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condo la minore , o maggiore quantit^. áv 
quella . Cosí un corpo d' argento produce 5. 
e da fuori un fuono piü acuto di quelio 
che faccia un' altro d' oro : un piede fo l i -
d o p i ü - di due: una corda piü corta getta 
fuori un fuono piü acuto, di quelio , chelo 
dia una piü lunga della fteífa materia , del-
lo fteíTo diámetro , e dclla ftefía tenfione « 
Veggafi Holder ) fopra 1'armonía cap. 2. 
pag. 6. e c. 4. pag. 56. e feg,. Jour. des S?av. 
Tom.. 55. pag. 549. / io¿¿. El-m.-de Corp. 
cap. 29. pag. 279. e ftg. Malcolm , Mufic. 
cap. i . kQí. 1. §. 3. pag. 16. e feg. Ibid. c. 14.. 
feft.4» §. J.pag. 500. Idem cap. 2. §. 1. pag. 
34. e cap. 2. pag. 44.. Veggafi. I ' Articolo-
Corda c / 

A D Á C Q U A M E N T O . Adacquamento dei 
cavalli. Per quanto poco viaggio far vogiia 
una perfona íarebbe fempre ben fatto 
che abbeveraífe i l fuo cavailo della prima 
acqua buona , che incontra ,. nella Eftate 
dopo fette ore della mattina , e nel Verno 
dopo le nove s o le dieci . L ' acqua rnode-
ratamente pura dee cííerc a tutte le altre 
pretérita , concioffiaché a mantener fano i l 
cavailo non. conferí (ce di parí né 1'acqua 
íroppo chiara , e íoverchio penetrante, né 
1' acqua límacciofa e puzzolente . Quan-
tunque fia in voga i l cortume in Inghiker-
ra di far galoppare , ed andaré a tutta bxi-
glia i cavalli , dopo d' avergli abbeverati 5- o 
adaquati y che noi diciamo cor fe á'adacqua* 
memo r e la fupponghiacrio ad ' proftcua j 
nulladimeno i l Sigtior Solíyfel , e molís a l -
t r i Scrittori , che fono riputati i piü cfper-
t i conoícitori della natura dei cavalli , ci 
avvertono , eífer quefto uno dei peggiori 4, 
e piü dannofi u f i c h e per noi praticar mai 
fi poífano , e che da quefto non ne pub in 
ver un contó derivare alcun bene ; ma che 
per lo contrario moluilími cavalli percib-. 
divengono bolfi . 

Bevuto che abbia i l cavailo- un poco s 
dovrebbe il cocchierc o cozzone di ftalla ,. 
che lo abbevera , levargli la tefta dall' ac
qua per cinque, o fei volte, e tutte quefte 
volte farlo fare alquanti paííi , innanzi di 
ricondurlo a bere . Non é in neceffita i l 
coechiere di temeré d' abbeverarlo con una 
propria moderazione , anche quafi in ogni 
circoftanza .. Se il cavailo fia a fia i rifcalda-
t o , e che fudi smoderatamente 9 ed anche 
fe non ha terminato i l viaggio , che dee 



A D A 
fare , e rimanganvi per anche quattro , o 
cinque migiia di Garriera, fara fempre cofa 
migí iore , che egli lo adacqui > ed abbeveri 
un poco , di quello -che farebbe íe lo la-
fciafle fenza punto abbeverarlo ; foltanto 
<dee oííervare i l cocchiere, che íe i l cavallo 
i j c l l ' entrar che fa nell' acqua fia aífai riícal-
dato, fa di meíUeri , che quando efce dell' 
acqua c fi rimette in carriera, i l fuo paflo 
non fia pib lento d' un trottar modérate , e 
cib appunto j perché non venga a. raífred-
darfi. 

I n viaggiando dee lafciaríi adaguare i l 
cavallo in quefia maniera, d'acque, che s] 
incontra.no per la ftrada , taü quali aíTai 
fíate poíTono eííere; perché feavvenga, che 
i i cocchiere fi fermi a rinfrefeare , quando 
i l cavallo é rifcaldato , e fudato, fa di me-
ftieri che non lo lafci abbeverare con ab-
hosulanzA , e quanto vuole , né per lungo 
terapo, perché cosí vetrebbe a porre in pe-
ricolo la vita di quello: e fe i l cavallo nel 
fuo cammino non é flato adaequato , cd 
abbcverato in quefia maniera , a ña i ío ven
te IVccceiliva fuá fete verra ad impediré i l 
íuo abbiadamento , né fara capace per lo 
fpazio di un'ora, o due di toccare alcuna 
forta di biada , né di porre la bocea ío-
pra alcun cibo , che é d' ordinario un te ra
po pin lungo di quello, che perderebbe i l 
cocchiere nel fermarfi ad adzcquario; oh re 
-di che ella é cofa evidente , come i l caval
lo íenza cibarfi , e fenza rinfrefearfi , lena 
non avra mai né ñato per profeguire ü cam-
snino , Per lo contrario Vadacquarlo nell» 
guiía fopra di vi Tata per viaggio, lo confer-
vera frefeo , e ten difpofto a manglar la 
biada , qualunque fiafi quelía , che gli ver
ra meífa innanzi ; edil cocchiere nelle fue 
pofate , o rinfreíchi non verra coftretto a 
fermarfi per i fpazio maggiore di terapo, di 
quello, che d' ordinario il rinfrefearfi richie-
de , avvegnaché allora 1' abbiadatura ^ e 1' 
•fídaequamento acconcio, porra i l cavallo in 
iftato di rimetterfi in via coll' efficacia , e 
colla lena di prima , ed anche maggiore. 

Se ne'la (irada vi Ca qualfivogüa acqua 
di poco fondo , un poco prima di giunge-
xe all'alloggio , od ofteria , ntlla quale i l 
cavallo dee fermarfi tutta la notte , ella é 
fempre buona , ed acconcia cofa , i l farlo 
camminare per entro alia medefima , e 
m n íolo lafciarglicne prendere una bocea-
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ta , ma lafeiarvelo piu , e piü volte cam
minare , ma, che i'acqua non gli tocchi 
la panela ; avvegnaché un' adaequamento fi-
roigliante gli^ rinfreíchera le gambe , ed i m 
pedirá , che in eífe vengono a calare degli 
11 mor i . Se i l cavallo fara efiremamente r i 
fcaldato, e che peí cammino non fi fara ufa-
ta la diligenza di fomminiíirargü i conve-
nienti adacquammt'i , la vena , che dovrá. 
porfegli nella mangiatoja dcvra mollificard 
prima con un poco di birra j queíla bagna-
tura lo indurra a mangiare , quantunque 
non vi foífe frato perinnanii modo , né 
verfo di fargli porre la bocea fopra la bia
da afciutta , 

Mol ti , e molti fono d 'avvifo, che i ca-
valli alcuna volta vengano rovioati coi dar 
loro \Á biada , prima o abbeverargli : ma 
afferma il Signor Sol'yfel, che quantunque 
non vi fia i l coíiume di dar loro la bia
da , fe non dopo ; nulladimeno non vi fa
rebbe alcun male ad abbiadare i cavalli 
tanto innanzi, che dopo rabbeveramento; 
e che a lia i (pefíb é cofa acconciíiima ed 
anciie needíaria , e fpezialmente allorché 
i l cavallo é ftato fatto correré sftenata-
m e n t é , e che fi trova aífai rifcaldato. 

A D A M 1 T I . Neir irtoria Ecclcfiaínca h 
quedo un nome dato da alcuni Scnítori 
ai primi Patriarchi, figliu >li , e difeenden-
ti ¿ 'Adamo per via diSeth. Inqueflofen-
fo Adamiti vale lo íkífo .';ppunto | che Ss-
thiti , e fanno una cofa diítinta da i Canai-
t i , V i fono di ve ríe Tradizioni risguardanti 
controverfie , guerre , &c . fra gli j í dami t i , 
e i Canaiti . V . Obíerv. Halenf. Tom. 10. 
Obferv, 11. §. 26. pag, 301. e feg. 

Alcune Perfone da un paífo di San Pao-
l o , fi fono fatte a fliracchiare un'opinione 
risguardante gli uomini efiílenti prima d' 
Adamo, fotto la denominatione di Preada-
m i t i . Rom. cap. 5. v. 13. e feg. Veggafi F 
A rt i coló Pnadamitiy Cycl. 

Alia fetta degli Adamiti menzionata nel
la Ciclopedia, é da oífervarfi , come i Ro-
mani , ed i Riformati hanno uctato d' in 
famia coloro , che fra eífi vantano i l no
me di Adamiti , Afferma il Moreri , che 
v i fono degli Adamiti in Inghilíerra , ove 
fi adunano in tempo di notte, e che i l lo
ro gran principio fi é Jura, perjura, fecre-
tum prodere noli , per la qual cofa eífo Mo
reri é üaío biafitnaío 3 e riprefo da alcuni 

Scrit-
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Scrittorl del fuo proprio paefe. Sorbkr.yag. 
17. V . M k r e l , Hift. Ecclef. Lib. 3. k ñ . r . 
§ .6 . pag.883. 

I I Signor Furetíere parla degli Adamiti 
neüa Germania dimoranti, per lo che viera 
cenfurato , e confútate da Giovanni Clerc. Bi-
blioteque Choifie , Tora. i ó . pag. 124. & 
íequent. 

Dalí' altra parte afferma 11 Daneo ) , 
che vi fono degli Adam'ní perfino nell'Ita-
lia , i quali vanno nudi per voto, in con fe-
guenza delle rególe del loro Ordine ; ed 
anch' effo per fimigliante afferzione vien cen
furato moho bene da Pietro Bayle • ( b ) 

( a ) J>2 Auguft. de h¿eref, c. 31. ( b ) Bayl. 
Dii l ion. Critic. Tom. 1. in voc. 

Gil Adamiti Lombardi comparfi nella X I I . 
Centuria , comandati da Tandemio d 'An
tuerpia ma che non apparifee, che ven-
gano cosí denominati perché profeííino una 
Setta particolare di Religione; avvegnaché 
fia ñato afferito , non effer quefla ñata fe 
non fe una truppa, o fquadrone d' uomini 
militari , i quali rapivano tutte le donne, 
nelle quali s1 imbaí tevano; coftoro vengo-
no akramente appellaíi Longobardi. Barón. 
ad ann. ii2<5. pag. 12. Pfaff. Inftit . Ecclef. 
Saecul.XII. c. 3. §. 1. pag. 565. 

Gl i Adamiti di Boemia viene comune-
raente afferito eíTere sbucati fuori nella Cen
turia XV". fono della medefirna razza, che 
íotto altra eípreíTione vien detta del Fra-
tres Bohemi , ed in altri tempi , Picardi, 
e Valdenfes, 

Uno Scrittore ingegnofiííimo { a ) ha fat-
to vedere, che V Adamitismo , vale a diré 
F andar nudo di quefta gente, é una mera 
calunnia, inventata fenza il mer>omo fon-
damento dai loro averíarj in quel tempo , 
che i Boemi fi fecero vedere in quella re-
gione.' 

( a ) Beauíobre , Di[f . fopra gli Adamiti 
di Boemia i ap, Bibl . Germ. Tom. ^ .p .11%. 
V. Tom. 19. pag. 73. ( b ) Per molte pánico-
larita rispuardami quefta Setta, veggafi Pfaíf. 
Hi/ior. Ecclef. fecc. XV. cap. 3. §. 2. pag. 732. 
Oeuvres des Sgav. Aout 1Ó89. pag. 551. 
Journ. des Sgav. Tom. 35, pag. 573. BoyI. 

Crit. Voc. Picard nella Nota ( B ) Arnd. 
Jkex. Ecclef. pag. 495. Budd. Ifag. ad Tbeo-
loq. Lib. 2. c. 7. pag. 1173. 

' A D E S I O N E . 11 Signor Defaguliers ha 
foniminiftrato k efperienze da eíTo fatíe 
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della adefione delle palle di piombo a cía*' 
fcun' altra ; la cagione d¡ queílo viene 
determinata nel principio d' attrazione . 
{ a ) Veggafi I'articolo atírazione nella Ci -
clopedia . 

L'argomento cavato ¿¡LW1 adtfiong di due 
piani levigati , eomprefla per amor del 
pefo } e preffione del]' a fm os fe ra » ( ¿ ) po-
tre'bbe efler bene controvertito, come la 
preííione non fia fufficiente a produrre tale 
effetto ; oltrc di che quefti dtvifati piani 
ben levigati , e fenz' alcun r i falto , od 
afprezza unifeonfi tenaciffimamente infierne 
anche dentro una macchina pneumática 
eftrattane 1' aria, ( c ) Egli é certo pero , 
che 1' aria contribuifee in parte a (omi-
gliante adeftone, 

OíTervsno akune volte gli Anatomici 
delle adefioni dei polmoni ai latí del tora-
ce , della pleura , c del diaframma , le 
quali danno occafione a varj difordini , e 
malori . 

Noí leggiamo altresi d' alcune adefioni 
della dura Madre al cranio, ( d ) della pie-
tra alia vefeica^ quantunque non manchino 
Autori , che neghino queft' ultima non 
altramente che fe foffe una chimera final
mente apparifeeno ben rari glí efempj di 
cib , in confronto dello fchiamazzo ( / ) , che 
d' una tal cofa har.no fatío aleuni Scrittori, 

( a ) Tranf. Filofof. nu. 389. pag. 385. 
( b ) V.Hawksb.Exper.pM. ( c )V .Hugen . 
Oper. Vol. I . p a g . j j ^ . ( á )Giorna l . de' Let-
terati d* Ital, Tom. 20. p. 374. ( e ) Duglas^ 
Lithot. cap. 2. Mem. Letter. de Gr. B r k , 
Tom. 13. pag, 200. ( f ) Journ, des Sgavans, 
Tom. 43. pag. 416. 

Noi abbiamo altresl parecchi cafi d' ade
fioni degl' intertini, delle quali fi fa parola 
nelle Traníazioni Filofofiche num. 481. 
pag. 416. 

A D O N I A . Erano quefie preíTo gli An-
tichi Fefte , che facevanfi in onore della 
Dea Venere, ed in memoria del fuo amato 
garzoncelio Adone. ( a ) 

V Adonie erano altramente appellate 
S al ambo . ( ¿ ) L ' Abate Banier ne arreca 
una memoria efpreffa nell' Iftoria delle 
Adonie. (c)Venivano le Fefle Adonidi da 
molte Nazioni offervate , e celébrate con 
grandiffima folennita . Ta l i fi furono i 
Greci, i Fenicj , i Licj , i Sir j , gli Egu 
ziani 3 e fomiglianti . 

Vie» 
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Vien fuppofto, che dalla Siria paíTaffero 

quefte nell' ( d ) India. Vien pretefo , che 
abbia parlato d'effe i l Profeta Ezcchiella. 
Mantenevafcne l'empia ufanía m Aleífan-
dria fino al tempo di San Cirillo ^ e d in 
Antiochia nei tempi di Giuliano 1' Apo-
ftata , i l quale s' imbatte a por piede den
tro a quella Citta nel tempo , che durava 
la diviíata folennita , lo che venne prefo 
per un peííimo augurio. Aicuni pretendono 
di fcoprirne le tracce nei Noruce feí la 
famofa dei Períiani. 

( a ) Veggafi i l Meurfio , Graec. Ferial. 
Volt. Archacal. J i t . I . 2. c. 20. Le El ere 
Biblioteque Univerj. Tcm. 3. p. 13. ^ggafi 
puré Suid. Zex. Tom . i . pag. 55. /« ̂ a'.-'íof, 
e 'AS'avií , Kuft. Nct. ad eumdem , Moren , 
V i B . Tcm. 1. p*g. 40. e feq. Hoffm. Lex. 
Univ. Tcm 1. p. da.Calmet, D i & . T c m . x . 
p . 9%. feq. Bayk , DiEi. Tcm. 1. p. 81. 
e feq. ( b ) Lamprid. in Vita Heliog, cap. 7. 
( c ) Mem. Jcad. Infcript. Tcm. 4. pag. 138. 
& feq. ( d ) Bayle loe. cit. Nouv. Rep, Lett. 
Tom. 18. pag. 544. 

Le «édonia duravano due igiorni ; nel 
primo di .quefli venivano pórtate per le vie 
delle immagini di Venere , e di Adonc , 
con lutta quelia maggior pompa , e ccre-
monie che coñumavafi di praticare nei fu-
nerali : le donne piagnevano co' loro ca-
pelli fparfi, e fcarmigliati , pecuctevanfi i l 
petío , e facevano fimiglianti atti di dole
ré , facendoíi per tal -modo ad imitare i 
p iant i , le querele , ed i íinghiozzi amari 
di Venere , per la morte del fuo vago . 
Simigliand lamentanze quelle erano vera
mente , che appellavanfi e.S'anu^ ovvero 
«<ruv^ay¡.oí . Dice Luciano , che il fiume 
Byblos prendeva parte nella ceremonia di
viíata , divenendo roífo nel tempo di fimi-
glianti fmorfioíe Feñe . Ludan, de Dea 
Syria. Kouv. Repub. Letter. T o m . 37. 
pag. 327. 

I Sirj non fi appagavano de' foli pianti , 
c lamenti , ma fi davano quei bei matti 
anche la difciplina , fi tofavano i capelli 
del capo , ed altre fimiglianti fmorfie face-
vano . Preííb gli Egiziani coftumano le 
Regine fteffe di portare a proceffione 1' im-
magine d' Adone . 

San Cirillo fa parola d' un r i t o , o cere-
ínonia firaordinaria praticata dagli Aleffan-
drini : ve ni va feritta una Letíera alie Donne 

pl, Toní, L 
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di Byblos , informándole come Adone era-
di nuovo trovato; quefla Lettera era gittata 
nel raare , i l quale non fallava di puntual
mente condurla a Byblos in fe:te giorni 
di tempo , al ricevere la quale le Donne 
Bybliane davano bando alie loro lamenta-
zioni . 5". Cyril l . in Efai . Lib. 2. La cofa 
fleífa , od a quefla fomigliante vien riferita 
anche da Procopio Gaz. in eomment. in 
Ifai. c. 18. Bayle, loco citato. 

VAdonie Egiziane poi vien detto eífere 
fia te iflituite in memoria della morte di 
Gfiride : da altri viene aflerito , cííer le 
medefime fiate invéntate , e determinate 
in occafione d' una infermita , e riíana-
mento di lui . I I Vefcovo Patrik ( / ) fiíTa 
T Epoca di quefie Fefie de'Gentili , e della 
loro origine fino dalla ñrage dei primoge-
ni t i fotto Mosé . ( w ) , 

( l ) Bihliot. Univerf. Tom. 3. pag. 13, 
( m ) Exod. cap. 12. v. 30. V. Patrie, adloc, 
Nouv. Rep. Lett. Tcm. 39. p. 577. 

A C O R A Z Í O N E . I Romani" praticarono 
V adomzione nei Sagrifizj, ed in altre folen
nita : in paífando per i Tcmpli , per g l i 
al tari , per i bofehetti, e fimiglianti, alie 
Statue , alie Immagini , od a cofa fomi
gliante , foífero quefte o di pietra , o di 
legno j o di qualunque altra materia , 
purché veniífe da cífi fuppofto, che in eífa 
materia rife de fie una quaiche Pivinita . 
Comunemente vedevaníí delíe immagini 
degl' Iddii collocate , e plántate alie porte 
deüe Cit íadi , perché coloro , che , od 
ufciííero , od cntraüero , pagaífero i l t r i 
buto dclT adorazione, e cosí iraparaííero a 
rifpettargli . Piti/c. Lex. Antiq. T o m . f. 
pag. 29. & feq. Turncb. Adverf. Lib. 18. 
cap. 6, Muret, Var. Seél. Lib. 10. cap. 1. 
Kipping. antiq. Rom. Lib. 1. cap. 9. § .5 . 
Salmuth, ad Pancirol. pag. 433. 

Nei Simboli di Pittagora fi vede come 
V adorazione veniva fatta in una certa data 
foggia , fiando la períona a federe T cono-
fciuta non eífendo in quei tempi la genu-
fiCÍTione . "Nouv. Rep. Letter. T o m . 39, 
pag. 294. 

La ceremonia deü' adorazione preífo gli 
Antichi Roraani era in quefta forma : 
avendo i l devoto la fuá tefia coperta » 
fi poneva la mano diritta alia bocea , col 
dito groífo, o fia pollice alzato, ed in tal 
pofitura inchinava la tefia girandofi cosí 

K pie-
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picgato dalla finlflra alia deílra come de-
fcrivendo una curva. ( ^ ) I I bacio dato in 
quefta foggia era detto: ofculum labratum : 
avvegnaché avevan eífi timore di toccare 
colle loro labbra le Imniagini de' Numi 
loro , per non profanarle . Alcune volte 
pero baciavano i piedi di quelle , od an
che le ginocchia , e ñata farebbe tenuta 
per una temeraria incivilta i l baciare le 
loro bücche , e eosi la faccenda feguiva in 
qualche diftanza . A l t r i pretendono , che 
prima allargaffero , e ftendeíTero le mani , 
e poi le ritiraíTero alie labbra ; raa appa-
rifce piuttoño che tenuto foííe per effi un' 
ordine íutto all' oppofto del divifato . ( ¿ ) 
Saturno perb, ed Encole erano adorati coi 
capo ícoperto ; quindi i l culto , od adora-
zione faíta a queílo fecondo era detta : 
Inflhutum peregrinum , ed anche : Ritus 
Graecanicus , come quello , che veniva a 
fcoftaríi dai método , e coñumanza folita 
a praticarfi preíío i Romani , che era di 
fagrificare , e d' adorare aitresi colla faccia 
velata, e colla berretta tirata giu fotto le 
crecchie j affine di prevenire qualunque in-
terrompiraento , e diftrazione nella cere
monia, e col veder la luce, e col fentire, 
o vedere altri ogge t t i ( c ) . 

( a ) Salmas. Exerc. ad Solin. pag. 936. 
( b ) Pitiíc. loe. cit, Plin. H i f i . Natur. /. 28. 
cap. 2. Apul . Apol. p. 496. Danet Lex, 
Ant iq . in voc. Pleb. Qtuefi. Rom. 13. 
( c ) Serv. ad 3. JEneid, 407. 

Praticatc venivano aitresi alcune volte 
le proftrazioni , ed i l cader giíi boccone a 
térra , ed alcune volte i l poríi ginocchione : 
alcana volta fi voltavano verío i l Solé , 
cd alcun' altra verío la térra . Veg. At t . 
Erudit. Lipf, anno 1694. pag. 531. 

Altre circoflanze dell' adorazione erano 
i l porre alie ílatue adórate deile corone , 
dells ghirlande , e cofe fimiglianti, pre
gándole fotto un certo cupo, e tremolante 
mormorio 5 ad efler loro propizie , faveas 
mih i , 

I Ce l t i , in vece di giraríi intorno alia 
mano diritta , in feguito alia coftumanza 
Romana , fi facevano a credere eífere una 
foggia piíi religiofa i l girarfi dalla mano 
finiQra. Plin. Hiflor. Natur. Tora. 2. lib. 
28. cap. 2, pag. 444. Salmaf. Exerc. ad 
3o!inum, pag. 236. 

La maniera o foggia della Giudaics 
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adorazione era quella di proflrarfi, d'inchi-
narfi, di genuflettere . ( d ) I I Signor Pin
chón ha fatto una Diílertazione a porta 
fopra i l modo ü adorare dei Giudei . ( ? ) 
I Criíliani prefero piuttoño daiGreci, che 
dai Romani i l método d' adorare ^ ed ado-
rarono fempremai col capo feoperto . La 
pofitura , od attcggiamento ordinario degli 
antichi Criftiani íi era 1' adorar ginocchio
ne , ma la Doraenica in piedi. I n quefto 
fi uniformarono ai Pagani , i quali rifguar-
davano in guifa particolare i l Levante , 
al qual punto indirizzavano effi d' ordinario 
le loro preghiere; la qual cofa dié luogo a 
credere, che la fede dei Pagani confiñeífe 
únicamente nell' adorare i l Solé . Alcuno 
rimafuglio d' una si fatía coftumanza é 
ñata fino a' di nollri ritenuto, come fi vede 
raanifeftamente dalla fituazione ufata dai 
noftri Ecclefiaüici . U n ' Autore di grido 
grande ( / ) ha feoperto un' errore dei Fab-
bricatori in fimigliante riguardo; moiti dei 
noflri Antichi Ecclefiaftici fendofi trovati a 
vanare parecchi gradi dai vero Levante , 
e dai vero Ponente ( ^ ) . 

( d ) Memor. de Trevoux an. 1075./?. 530. 
Ce) Pinchón , de Form. adorat. Judaic. 
( f ) B'tbl, Anc, Mod. Tom. 4. pag. 23. 
( g ) Plot. Nat. H i f i . d i Stafford. cap. 9, 
§. 55. pag. 3Ó2. , e feq. 

A D O Z I O N E . Permefla era i ' adozione 
preífo i Greci a quelle tali Perfone , che 
non avevano fucceffione propria , eccettua- 1 
te quelle , che non erano xJg/oí ¿aym» , 
padroni^ di se fiejfi , a cagion d' efempio , 
gli fchiavi, ledonne, i mat t i , i fanciulli , 
ovvero tutte quelle Perfone , che compiti 
non avevano i venti anni , le quali fendo 
incapaci di bsn conofeere V inte re (fe loro , 
o di maneggiare i l proprio loro flato, cosi 
non fono tcnuti atti ad adottare altrui . 
EíTendo in Aíene i Foreftieri a quel tempo 
incapaci di creditare j fe qualfivoglia di 
quefti tali veniffe adottato , egli era prima 
neceífario i l francarlo della Cittadinanza . 
Fatta che foííe la ceremonia áéV adozione, 
i l nome di luí veniva arruolato nella tribu, 
e rione del fu o nove lio Padre; avvegnaché 
quefto ingreífo nell' adozione era. deftinato _ 
per un dato tempo particolare , vale a diré, 
nella íolcnnita appeilata GtípynKÍu , che 
erano Fefte in onore d' Apollo , e di. 
Diana . 

Afine 



A D O 
A fine cT ovviare alie adoziom íconíide-

rate , e difdicevoli, avevano i Lacedemoni 
una Legge , in vigor della quale venivano 
le adoziom ballortate , ovvero approvar 
dovevanfi, e confermare, alia prefenia dei 
loro Re . H fígüolo adottato vehiva inve-
fíiío di tutíi i privilegj , ed infierne obbli-
gato ad adempiere alie parti , ed ai doveri 
tutt i , ai quali é tenuto un fígliolo na tá
rale , e venendo egli per tal modo ad e f íer 
proweduto da un' altra Famiglia , ven i va 
ahresi a perderé qualunque dritto d5 eredita, 
o di dominio , íbpra la Famiglia da eífo 
lafeiata , almeno dovevavi renunziare : lo 
che per le Leggí di Solone non dovea fuc-
cedere tale non do vendo per eííe eííere 
íiggiudicato , fe non foííe fiato primogénito, 
dr portare cioé i l neme di colui , che adot-
tato 1' aveíTe: in íimigliante guifa ponendo 
un' oüacolo alia rovina delle Famiglie , le 
quali aitramente ándate farebbono cftinte 
per la diíerzione di coloro, che farebbero 
üati adottaú , e che dovevano mantenerle 
in piedí. Se accaduto foífe , che i fígliolí 
adottati morti feflero fenza fucceffione , 
1' eredita non poteva efl'tre alicnata dalla 
Famiglia , alia quale erano efli ftati adot
tati , ma ritornava intieramente alie rela-
zioni del!' adottante . Egli fembtcrebbc , 
che per la Leggc Atenieíe , una Perfona, 
dopo d'avere adottata un'altra, non poteííc 
congiungerfí in Matrimonio, íenza la per-
mi ííione del fupremo Magiftrato : in fatti 
non mancano prevé , ed efempj di Perfone, 
le quali , venendo fatto mal ufo dei loro 
fíglioli adottivi , fono ñate coflrette a la-
fciargli . Cib non oftante , egli é certo , 
che alcuni uomini fonofí ammogliati, dopo 
dopo d' avere adottata dei fíglioli j nel qual 
cafo , fe coíloro generano de'fíglioli legit-
t u n i , i be ni di effi dovrannofi egualmente 
ícompartiré fra i fíglioli naturali , e legit-
t imi , e fra gli adottati . Pott. Archseol. 
Gracc. j . 4. c. 15. p. 542, e feg. 

Oltre le formalita preferitte dalle Leggl 
Romane, hanno prefo luogo altresi diverfi 
altri metodi , i quali hanno fomminiílrato 
varíe denominazioni alie di ver fe fpezie di 
adozione r coílumate fra le Nazioni Gotiche 
in differenti etadi , come, 

Adozione per tejiamento, la quale veniva 
ad efFettuarfi col nominarfi una Perfona 

propna eredita 5 colla condizione di 
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afíumere i l nome , 1' arme, ec. de l l ' ^o í -
tante * 

Di quefta fpezie ne abbiamo parecchi 
efempj nell'Iftoria Romana. V . Cyclop. 

Alcuna fomiglianza di querta adozione' 
noi la troviamo neli' Iftoria della noftra 
propria nazione altresl, e nel la noñra eta 
ÜeíTa. 

Adozione per Battefimo , é que]la fpiri-
tuale affinita , che viene a contrarfi dai 
padrini , e dai fíglioli nella fanta cere
monia Battefimsle . 

Quefta fpezie ü adozione venne introdotta 
nella Chiefa Greca , e venne dopo in ufo^ 
fra gli Antichi Franchi , ficcome rile va fi 
dai Capitolari di Cario Magno .-

I donativi, che dai Padrini vengon fatti 
in fomigliante folennita, z^tWaii filiolatuS) 
filiólafium , e filiolagium , fono prove evi-
deníi di quefta pratica . Veramente i l Pa
drino veniva non aitramente coníiderato 
che un Padre adottivo , ed i fuoi fíglioli 
venivano aggiudicati aver titolo , e dritto 
alia parte di luí ereditaria . Du Cange, 
Gloñ". Latin. Tom» 2. pag. 458. in voce 
Filiólas \ 

Adozione per Arme , era allorché un 
Principe regalava una qualche Perfona con 
delle A r m i , per rifguardo , ed in confide-
razione del mér i to , e del valore di quella 
{a) . Cosifu quandoil Re degli Eruli venne 
adottato da Teodorico ; Atalarico da 11' Impe
rador Giüfiiniano, e Cofroe , Ñipóte del 
Re di Períia , dall' Imperador Giuüino . 

Simigliante método d' adozione praticato 
nella Germánia era detto bárbaro , cerne 
quello , che era oppoílo alia Romana 
coflumanza . 

L ' obbligazione , alia quale fcttoponevafi 
11 fígliolo adottivo, era, di difendere, e di 
proteggere i l Padre adottante -dalle ingiurie, 
dagli affronti , ce. { b ) e quindi nacque , 
e riconoíce 1' origin fuá la ceremonia, che 
fi ufa nel creare i Cavalieri , come anche 
da queflo ne venne i l nome loro ( O * 

( a ) Veggafi OI. Magn. Epit. lib. 8. c. 2. 
e 3. pag. 264. e feg. Jornand. de Rebus 
Geticis pag. 140. Caííiod. Epifl. 2. lib. 4. 
( b ) Veg. Ohferv. Halen?. Tom. 2. Obfer. 3. 
§. 2. pag. 43. ( c ) Veg, Selden. Titol. Hon. 
pag. 865. 

V adoziom barbara difFeriva dalla Romana-
in quefto, che la feconda veniva ad eííet"-

- 2 tuarí l 
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tuarfi per vía cT una Scrittura , la prima 
íulia tradizione , o confegna delle armi . 
A quefb pub aggiungerfi , come i Re 
barbari non davano d1 ordinario i l dritto 
ali' Ere di ta ; íebbene , preíío i Franchi in -
tendevanfi ammeffi al dritto ereditario co
loro, che venivano adottati per hajlam . 

Adozione per i capelii: adcptio per capil* 
lum , ovvero , per crinem . Veniva o4ueíl:a 
cfíettuata col tagüare , o toíare i capelii ad 
una Per fon a, e con dargli , o coníegnargli 
al Padre adottivo . Veg. la Cielopedia. 

Jfdozione per matrimonio ü é quella , 
Á\ ricevere i figlioli d'una Mogl ie , o d'un 
Marito , avuti nel precedente matrimonio 
dall' uno , o dall'alero íotto la condizione 
inedeíima di figlioli legittimi naturali , e 
non íotto quella di figliaftri j e d1 ammet-
tergll all ' credita col medeíiiuo dritto r e 
ful piede medeflmo del matrimonio pre-
fente, ed attuaie . Queda íi é una. parti-
eolarc coftumanxa praticata dai Tedefchi T 
fra i quali una tale adozione ella é piíl co-
n o fe i uta íotto i l norae di Einkindfchaft,{b) 
e nel le loro fcritture latine íot to l ' efpres-
fjone di Unió prolium , ovvero unione di 
figliolanze , e difeendenze . Ma gli Scrit-
tori piu aecurati fi fanno ad oífervare , 
quefta non eííere veramente adozione. 

( a ) Hartung. ubi fupra , pag, i8¿ 
iVot). Letter. Germ. ann. 1709. pag*' 457. 
Gal , l . 2. Obf. 125. Wcod, Injiit. Imper. 
L a w , /. 1. c. 2. p. 125. ( b ) Bibliot. ] u r . 
Imper. cap. 4. Bof. 1. §. 14. pag. 309* 
Veggafi /' articolo Adfiliatio . 

PreíTo i T u r c h i , per le Leggi di Mao-
metto , i ' adozione non é in verun contó 
impedimento di matrimonio . ( c ) Viene 
effettuata la ceremonia deli' adozione colT 
obbiigare la Per ion a adottata a paíTare per 
ia camicia áeVfadottante . Quindi preffo que-
fti Popoli I ' a donare viene ad efprimeríi con 
quefta fra fe 'paffa un al tro per la mia camicia^d). 

( c ) Koran, cap. 33. Veggafi altreú Vale 
nelle annotazioni al luogoc cit. ( d ) D 'Herb. 
B i b l . Orient. p. 47. in voc. Abrat. 

Vien detto, come veniííe uíata una cofa 
a quefta in qualche modo fomigliante preíío 
gl i Ebrei i ove i l Profeta Elia adoítb El ¡feo 
per fu o figliolo , ed infierne per fuo fue-
ce flore , e gli comunico i l dono della Pro-
fezia, coi porgli indoíío i proprj fuoi abiti, 
ed i l proprio fuo mantcHo . 
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Ma I ' adozione , detta propriamente cosí , 

non apparifee eííere ñata praticata dagü 
Ebrei antichi . Mosé neile fue Leggi non 
fa la menoma menzione di cib ; e 1' ado
zione di Giacobbe de' due fuoi Nipoti 
Efrairao , e Manaiíe , non é , a propria* 
mente parlare , una adozione , ma come 
una fpeeie di foíiituzione , per la quale 
queíli due figüoli di Giufeppe furono aggiu-
dicati al dritto della fraterna- in Ifdraello 
co' fuoi proprj figlioli,. 

Alcuni fi fon fatti a confidepare la Leg-
ge , che era in vigore fra gl ' Ifdraeliti , 
per la quale un fratello era obbligato a 
fpofare la moglie deli' altro , che foííe 
snorto fenza aver lafeiato figlioli , come 
una fpezie d' adozione ; fendo i figlioli na t i 
dal fecondo matrimonio rifguardati come 
nati dal fratello defunto , e prendevano i l 
fuo neme , Veggafi i l Calmet , D i d . in: 
voc. adoptio . 

Ella é opinione comune , che V adozioner 
e P emancipazione, fieno abolite da tutti i 
Paeíi con leggi di vecchio ufo , governati 
particolarmente nella Germania, I ! Sienor 
de Kulp is (e) ha dimoílrato i l contrario 
e ficcome V adozione dei Principi fembre-
rebbe molto conveniente, che veniííe abo-
l i t a , col riípetto , che le adozioni foltanto 
fono finzioni delle Leggi civili , le quali 
pare , che intacchino per que fio mezzo la 
Legge naturale , cosí dovcííero a quefta 
abolizione eífer foggetti i Principi foli \ del 
che T Auíore ci fomminiílra un curiofo 
piano d' efempj- di fimiglianti adozioni di 
Principi si deli' antica I(loria , che della 
moderna , preíío i Giudei , preíío i Roma-
ni y preíío i G o t i , i Franchi , i Tedefchi, 
gli Spagnuoli , gl ' Italiani , ec. I n fatti 
parecchie pretenfioni dei Franchi , deglr 
Spagnuoli , e della Cafa d' Auftria , fufei-
tate , e meííe ful tappeto, peí Regno di' 
Napoli , in nuil'altro principio fon fúndate, 
fuorché nelle fucceíilve «Joz/o«z, che 1'ulti
ma Regina loro Giovanna fece dei Principi 
della Cafa d' Angib , e d' Apagona , pe? 
fuoi Eredi, e fucceííori ( / ) . 

( e ) Veg. Kulp. Difert . Acad. 4. tíe Ado-
ptione , & Emancipatione Principum . 
]our. des S$av. Tom. 34. p. 323. e feg. 
( f )Mew. deTrev. an. 1721. />. HB^* e íeñ< 

Vien detto, come V adozione ^ in qualche 
mifura, fuífiña fin'adeííoancora fra le Per-

íone 
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fone prívate ¡n Xantogna , ed in al cune 
Provincie de lia Francia. Trev, Dicl . Univ . 

Nella noílra propria Iftoria , i l Re Sie-
fano ebbe a porre un termine da effer 
dilpmato rifpctto alia íucceífione , adottato 
avendo Enrigo l í . per íuo Figliolo, e fuc-
ceííbre , ad eíclufione del proprio e vero 
natural íuo Figliolo Guglielmo , i l quale 
venne forzato a confeífare, ed a riconofce-
rc con giuramento il nuovo dritto di fuccef-
fione. { g ) - L ' l í l rumenío di quefta adozio-
m efiíle tuttora in Brompton . La Regina 
Eiifabetta altresl promiíe d' adottate María 
Regina di Seozia , e di procurare, che ve-
ffiflé díchiarata erede apparente al Trono 
d' Inghiherra per un' autentico At to del 
Parlamento, íotto la condizione , ch' ella 
doveflfe dar la mano di fpofa al Conté di-
Leieeñer. ( > > . 

( g ) Bromp. Coll. 1037. B ib l . Anc .Mod. 
tom. 21. p. 149. ( h ) Mackenz. Scot. IVrit. 
tom. s-pag. 149. 

Viene uíata altresi 1'^oz/cw , nella Teo
logía , per un patto efpreíTo di Dio donante 
la Divina fuá grazia, per la quale qucl l i , 
che fono rigenerati per la Fede , vengono 
ammeffi fra fuoi famiiiari , ed adottivi F i -
gliolí , ed aggiudicati capaci d' effere am-
mefli all'eredita del Regno de'Cieli . Veg, 
Pfaff- Inft. Theo!. part. 2. cap. 8. §. 4. 
pag.̂  477. 

L ' adozione é ñata ancor praticata alcune 
volte , fecondo 1' efpreíiíone dell'Antico Cle
ro , i l quale ufa va di prendere nclle proprie 
cafe una fanciulla , od una Vedova fotto 
i l nome di forella o Ñipóte Spírituale adot~ 
t i v a . D u Cang. G.'oíí. Latín, tom. 1. pag. 
66. Veggafi l ' articolo adottivo . 

Vien puré detta adozione quella deiram1-
miffione d'alcune per fone in certi dati Spc-
dal i , come fpezíalmente fi pratica hv quel-
io di Lione, gü Am'miniílratori del quale 
hanno tutta I'autorita , ed i driítí di Pa-
ternita fopra i Figlioli cola entro ammeííi 
Memoíres de Trevoux 1713. 

E ' praticata aitresi 1' adozwne per riceví-
raento di una nuova Accademia nel corpo 
di un' altra ant íca . 

I n quefto fenfo viene V adoziom ad eften-
derfi a moltiffime incorporazioni , ed am-
mifiioni di lomiglíante natura . 

La Franzefe Accademia di Marfilia , ven-
i f i adoítata da quella di Parígi j fopra lâ  

quale iñor ia , noi trovianao un Volume di 
Díffcrtazioni , e Difcorfi , che eííílono al 
di d'oggi , fatti da patecchi Membri de!F-
Accadsmia di Marfilia , da quefta deputati, 
per fare i l dovuto ringraziamento all ' Ac
cademia di Parígi per i ' onore ad elía Ac 
cademia Marfilia na compartito . v. Bib'. 
Fran?. fep. 1726. pag. 203. & feq. 

I n un fenfo non da queño diíTomigHan-
te, viene altresl applicata dai Grecí 1' ado-
zione, per ammetterc un moñaco i od nn 
fratello in una Monaílica Comunita : ed 
é quefta detta alcune volte adozione fpiri-
tuale . Veggafi i l D u Cange GloíT. Grase, 
in voc. N'S'íKtpiwoict. 5 N- S'i\<po'n-o~in(r¡g i A^ÍÍV* 

A D U L T E R A Z I O N E . Nelle materic 
farmaceutiche 1' ndulterazione viene a dino
tare un fraudolento corrompimento delle 
droghe , ovvero dei medícament-i ^ e rime
cí j , col íoftituire in vece di quelli degl'in-
gredienti di prezzo , e valor minore , peí 
fine turpiffimo di ritrarne guadagno mag-
giore , 

Una pratica fomigliante é troppo beti1 
conofeiuta da coloro , che fanno negozio 
di qualfivoglia medico ingrediente , G l i 
ferit tori , che trattato hanno della Farma
cia ci pongono íotío gli occhi efempj nu-
merofiffimi di fomiglianti adidterazioni far* 
re non meno nei medicamenti feraplíci , 
che nei compoftí. Horft. Dífpenf. Pharrn. 
univ. part. 1. lib. 4. cap. 17. Goris , Chy-
mi a ab inutili verborum pondere líber ata , 
Journal des S?avans, tora. 31 . pag. 1093.. 

Glifpíriti di vínoFranzefi vengono d'or-
dínario adulterati in Inghilterra, coireíTer-
vi mefcolatí degli ípiríti piu groffolani fab-
bricati dai noílri proprj ílíllatori, come fpí-
rito di cedro, fpirito d'orzo franto per far 
la birra , fpirito di fondata di zucchero , 
fpirito di zucchero , e fimiglianti. I I modo 
di conofeere , e feoprire una tal frode é 
queil' aífare , che vien da noi detto i l jag-
giar de liquori , fe. Vegganfi gli Articoli 
Prova , Saggio, ec. 

Una fomigliante adulterazione vien poco 
praticata od in Francia , od in Olanda 
avvegnaché non troviníi in quelle contrade 
dehli fpiríti di poco prezzo , ed a buon 
mercato , dei quali fervire íl poífano per 
adulterargli, quegli di fondata di zucchero, 
o melaxzo, come anche quelli di triaca in 

aaei 
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quei paefi! fono feveramente proíbitl: queft' 
ultimo principalmente viene adulterado eol
io ípirito cáva te , ed eftratto dalle fecce, o 
fondate dei vini ., Shaw , faggio fopra la 
Difliüazione, §- 5. pag. 134.. 

I I Crimen adulteratorum vinorum, la rei-
ta dei vini, adultérate, é un' offefa , per cuí; 
le perfone di mala inrenzicne, fieno quede 
V i n a j , O í l i , od anche vetturali, Marinaj , 
Speiiall eziandio , od altri di f imil falta r 
impregnano i vini loro con del le Droghe, 
ed ingredienti perniclofi , e proibit i , e per 
tale iniqua vía vengono a porre in pen
cólo manifeño , non meno la fanita , che 
la vita íleffa dei popo!i , corrompono i l 
comniercio de' luoghi, frodano v ed ingan-
nano chi compra, e cht rivende , e cagio-
nano alia íbeieta tutta malí graviffimi in-
finiti; e qneíio peí folo deteftabile fine úni
co di foverchio guadagno . I I Signor We-
ber Profefibre. Tedefco ha fatto una Diííer-
tazione appofta fopra un fimigliante mis-
fatto in occafione di un' efecuzion di giu-
ÍHzia faíta alia perfona di un V i najo neíla 
Citta di Stectgard per a ver venduto dei: 
•vini acerbi adulterati con ingredienti , e 
droghe perniciofe , fpezialmente col Litar-
girio , che é cofa contraria alia fe ve ra , e 
fírettiffima proibizione del Duca di Witem-
berga. Faffi i'accuratiíTjmo Aurore a no ve
tare le molteLeggi provvifionali faite cen
tro a fomigliante delilto, emanate preíTo i 
Romani , i Greci , i Tedeíchi , i Franchi, 
c fomiglianti popoli, particolarmente dagl' 
Imperador! Federigo 11L , Maffimiliano I . , 
Ridolfo I I . ec. nelle diete di Worms, Os-
burgo , ec, con parecchie pene da eíTi de
crétate , a cagion d' efempio 5. sborfo di da^ 
naro, connfeazioni, fruítature , arriende ho
norable 5. ed in certi dati caíi per fino la; 
íkfla morte.. Anche le maniere diverfe d'a-
dulterare, come con acqua . con miele , con 
zolfo , e quello che é di qualunque altra 
cofa piu nocivo , col litargirio , IVelber , 
Difput. Jurid. Crimen Jtduüeraior. Vinor.. 
in 4. anno 1708. pag. 433. e feg. 

Per le Leggi IngkTi i venditori de' vini 
adulterati , debbono pagar la pena di tre
cento lire. del paefe .. Stat. 1. W. . ed Mr. 
cap.̂  34.. 

L ' Imperador Federigo fu feveriffimo , e 
fommamente rígorofo con quei , che adul-
teravano i ! vino coll' acqua j avvcgnaché 
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colui , che ibííe per la prima voíta caduto' 
in quedo misfatto , veniva condannaío a 
pagar la pena d' una libbra d' oro ; la fe-
conda volta , che füííe ricaduto , doveva 
foccombere alia reciíione de lia mano deftra , 
e finalmente colui ,. che per la terza volta 
vi foífe ínc iampato , foíTe per le cannedel-
la gola impiccato . Cántaro , quei famofo 
Vinajo d ' Á t e n e , che dié occafione al pro
verbio, Cámbaro ajtuíior y non per altrode-
litto ,. falvo che per quefto , venne falto 
mor i r é . Conftit. Sicui. Lib. 3. T u . 56. 

L1 iniquo ufo d' adulterare , e corromperé 
i l vino col litargirio prefe gran piede circa 
1' anno 1696. nel Ducato di Witemberga , 
e dié occafione a grandiílimi lamenti , e 
difpute ; ed una cólica epidémica , che in 
quei tempo faceva orribile íirage , venne 
attribuita únicamente a queda detedabile per-
niciofiffima adulterazione . Veggafi Camerar, 
Difput-de Colic. Tubing , 1698. 

A D U L T E R I O . I Mora l id i , i Canoni-
di , ed i Teologi , hanno cidinto paree» 
chie fpezie d' adulterio , come 

jídulterio manifefto , quello cioé quando 
le perfone delinquenti fono colte w epyen r 
ful fatto , ovvero ficcome alcuni s'eíprimo-
no , res in re , 

I n tali occafioni, gente draniera , o per
fone non intereífate nclla Famigüa , é da
ta aggiudicata al dritto d' aecuíare , e di 
perfeguitare le donne per cagion d' adulte
rio , o per commifíionc data dal marito in 
occafione di fuá lunga lontananza , ovvero 
anche per non curanza , o connivenza di 
quello .. 

Adulterio fegreto , od oceulto , fi é quello , 
che é rimaío celato, e non conofeiuto per 
modo alcuno dalla gente , e venuto a fa-
perfi o per rivelazione, c frazion di figil-
lo di un qualche ConfefTore , o da altra 
fimigliante perfona . Nelie Leggi Canoni-
che quedo viene a trattarfi aííai favorabil-
monte: le perfone, che fi fottomettono al
ia penitsnza ingiunta loro , vengono adb-
lutc. Du Cang, Glofif. Latín, tom. 1. pag. 
75. e feq.; 

Adulterio di prefunzione é quello che vie
ne ad- eílcre od inferíto , o fvelato da certi 
dati fegní, od indícazioni. Tale farebbe fe 
un' uomo, ed una donna d' altro foffero col-
tí dentro un letto medefimo nudi , nudus* 
cum nuda,. 

A d u l -
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Adulterio interpretativo , o Jíimato tale, 

viene a fignificare un atto, che non cade 
con proprietk fotto tale denominazionc , 
cppure cgli viene riputato equivalente a 
qucllo» e come tale anche punito. 

Cosí i matrimonj fatti fra Criftiani , ed 
Ebrei , a cagion d'efempio , fra un Cr i -
ñiano, cd una donna Ebrea , vengono pu-
niti dalle Leggi d'Arcadio, ed'Oaorio íul-
lo fteffo fteffiíTimo piede áeirAdulterio. F a -
&vV. Lux Verit. cap. 13. pag. 281. Obferv. 
Halenf. tom. 10. Obi. 10. §. 26. p. 572. 

Aduheria improprio y include qucílo ahri 
cafi üraordinarj r e fpecie ; tali fono il com-
mercio con una donna ftata un tempo fpo-
fata , £ non maritata artualmente: il com-
mercio con una donna maritata, che me
na Ja vita di pubblica cortigiana : con una 
donna maritata , che mena da fe íola la 
vita : con una riputata moglie , ovvero con
cubina , che convive con uno , come fe foíle 
fuá verace accoglie ; e con una monaca 
che per i íuoi voti non pub effere fpoíata. 

Adulterio figurativo , ch'é intefo foltanío 
a rapprefentare , cd a figurare un akro fat-
to, od a produrre alcun1 altra iftruiione . 
Que ño coincide a capel lo coll' adulterio fi
gurativo > o fia allegorico, cfioppone ali' 
aítuale . Cosí i' adulterio di Davidde VÍCÍÍ 
detto da Sant* Ambrogio il Tipo di Cr i -
flo, che non oftante la fuá prima fpofa , 
k Ebraica Sinagoga , fi uní in matrimonio 
con i Gentili Cosi ancora Vadulte-
tio di Marte, e di Venere vicn fatto ca-
dere allegoricarocntc da i Naturaliüi > das 
Moralifli, e dagli Alchimifti, { b ) ec. 

( a ) Nouv. LeH. Rep. tom. 54. pag. 233. 
( b ) Beffu j . du Poem. Epif. lib. 5. «#s. i . 
^ . 4 1 5 . 

Adulterio femplite s'insende quello che fegue 
fra duc períone , una delle quali fia foltanto 
Jegata m matrimonio, e Taltra nb ,̂ in op-
pofuione át\\*adidterÍB doppio, ch'é quf lio, 
che fegue fra duc perfone , che fono egual-
meme maritate. C a h . Lcx.Jurida ly.cap E , 

Adulterio ince/iuofo , vale a diré , quello, in 
cui i delinquen ti fono congiunti di iangue in 
terzo grado di parentela , c confangumita. 

Adulterio lecko. Non effendovi al Moa-
do diííolutezia , che non abbia i fuoi difen-
fori, ritrovb anche 1'Adulterio cbi con 1c 
fottigliezze s'avvisb ¡n certi cafi di cbia-
marlo iccito j c di íogrure > ebe ve ne fia 
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di una qualid non proibita da veruna leg-
ge efprcífa , o conofeiuta . 

Diíputaronoquefii tali, prima, fe !W«/-
terh fia cofa prava , malmn in fe , rea cofa 
di fuá natura % ovvero le fia foltanto malum 
prohtbitum, rea cofa , perché vietata , ch' ¿ 
quanto diré fe fia peccaminofo di per s é , 
ovvero fe tale diventi in virtu della proi-
biziene fattane dalla legge. Softennero fi
nalmente ,, che Vadulterio prima áfila Leg
ge Mofaica non ora peccaminofo. ( c ) 

( c ) Hobbss de C i v . cap. 6. §. 16. pag. 
110. Veggafi Budeo Ifag. lib. 2. eap. 4. pag. 
634. Idem m H i j i . Ecclef, par. 1. fcét. 1. 
Tom. t. pag. loó . 

Ella é ftata cofa controvertita, fe V A -
dultsrio pulla ctTcre validamente , e lecita-
mente commeífo in guerra con le Moglí 
de' Nemici ? ( d } 

La rifpoíh, che giufiamcnte ne vicn fat-
ta, fi é negativa, e confermata dalla pra-
íica autorevole delle Nazioni civili, che la 
vituperano ¿ E ' ilata fatta altresi una famo-
fa queílione , fe íia lecito , e permeíTo ad 
una Donna di commettere Adulterio col 
confenfo del proprio Marito , per procu-
rarfi in queña forma un qualche gran bc-
ne , e vantaggio» 

Sembra che alcani per lo meno non in-
clinino a condannarlo, Son© le loro ragiô -
n i , che ficcome i Coniugi , e le perione 
tutte congiunte in matrimonio, hanno di-
ritto si i'una parte che 1* altra difarquelf 
ufo, che loro piaccia del corpo, COSÍ pof-
fono trasferire quefto dritto medefimo a 
qualunque al tro , che loro fia in grado . 
Queña Dotírina é del íutto contraria a i 
dettami Evangelici , c degna di grandiífi-
mo biafimo, quantunque i foftenitori di ef-
fa non la tengano per una cofa genérale, 
né aíferifeano che poífa lecitamente , ft 
impunemente da i CÍoniugi fempre mai pra-
ticarfi; ma conckiudano, che poffon darii 
certi dati cafi particolari , ne' quaü poífa 
avere validamente luogo, come quello fa-
rebbe del íalvare per qiíeíio mezzo la vita 
o del marito, o della mogle , come nci 
cafo tanto decantato d' Acindimo governa-
tore d'Antiochia ( Í > . Per falvarc quefia 
cosi ftrana opinione fanno confiftere 1' ef-
fenza átWAdulterio neídefiderio del placer 
carnale , principio , che involgerk egual* 
mente la maggior parte de i popoli Iccita-

men-
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mente , e validamente uniti in matrimo
nio, nel delitto d e í l ' ^ ^ m . ( f) 

Vitriar. Inft.Jar. «¿rr. lib. 3. cap. 4. 
Quá/l. 13. ( e ) Baj/le D iH . Crtt. m u p. 64. 
leq. in iwe Acindymus ( / ) . Barbey-
rac , Traite de la Morale des Peres cap-16. 
Pref. Stat, Rep. Lett. tom 2. pag.23. e feg. 
Bibliotbeque Raifonh , tona. 1^. pag. 70. 

Del paflb medefimo cammina Taltra di-
fputa, vale a diré, fe fia^lecito ad utio de' 
Coniugati di comraettere l? Adulterio col 
confenfo o del marito per ia moglie , o 
della raoglle pelmarito, per motivod'ave-
re fucceflione, e fi^liuoii l Meícolano co-
ftoro íenza difeernimento veruno la. facra, 
e la profana iftoria , adducendo r eíerrspio 
d'A bramo , il quale per un fomiglianí-e ft-
ne, ebbe commeriio con Agar ; e di Ca
loñe , il quale peí motivo medefimo con-
fegnb la propria mogHe all' amico fuo Or-
tenfio . Simigliante ufo aveva corfo fra i 
Greci: cosi per le Leggi Ateniefi una don-
na erede, qualora fperwMentava il marito 
impotente alia generaiione , poteva ferviríí 
di altr'uomo piü. proíTimo párente del ma
rito íkíío incapace { g ) . Licurgo intro-
duffe una pratka fomigliante fra gli Spar-
tani come Terpcdicnte migüore per ovvia-
re le gelosie ; facendofi beffe di coloro , i 
quaü riputavano, che la violazione del let̂  
to maritale folie un affronto da non tol-
lerarfi per alcun modo, e tale da doverfi 
vendicare con atroeí ucciíloni, e colla guer
ra . Egli fi fece inoltre a confortare colo
ro, che avevano beile mogli, e ebe non 
avevano grande fperanza,, od apparenza di 
aver fucceffione , che permettere alia mo
glie fteífa d'aver commercio con uomini 
beili, e fani della perfona ; e che quei fi-
gliuoli, che nati foífero da fimiglianre car-
nale commercio , foífero da eííi ftimati cd 
amati, non altramente che fe ufeiti foífe
ro dal proprio femé . { h ) Erano eíenti .da 
una si fatta Legge i foli Re , e cib per mo
tivo di prefervare intatto il fangue , e la 
fucceíT.one Reale genuina . 

( g ) Potter. Archaol. lib. 4. cap. 12. tom i . 
pag .zyü . ( h ) Strabon. Geogr. ¡ib. 7. 

Tutte quefle fallaci opinioni fono da i 
Padri della Chieía abbattute, nelle dottri-
ne de' quali é il fondamento della verita, 
non altcrata daU'animo diífoluto, c oioadano. 

Ai>y 
j í d u l m h ilkcito , ch' ¿ efpreífaraenie con

trario ad alcuna Legge obbligatoria : tale ap-
punto fi é , fecondo la uni verfale dottrina, ed* 
opimone de' Cafuiíli', ogni e qualunque forta, 
c fpezie d'adulíerio, vale a diré, proprio, im
proprio, femplice, doppio , manifeño, ed oc-
culto v e cib per laragione , che é cofaturpr, 
ed indegna in fe fteífa , come anche per eífe-
re una vera violazione della fede conjúgale ,, 
ed infierne un' ingiuria al noftro proíTimo. 

Ed in fatti ['adulterio é ftato in ogni eta , c 
preífo molnífime nazioni fottopofto a varíe-
pene , quantunque piî  omenogravi, ed in 
gradi differenti di feverita. In molti egli é fta
to riíguardato come delitto capitale , c in al-
tri paefi come colpa meno grave , e da farff 
feontare a forzadi pene pecuniaric . Alcunc 
di quefte penalita fono ferie, ed anche crudeli^ 
altr@ una cofa feherzevole , e bizzarra . Sí-
migliantemente le sofe contrarié fono ftate 
aífegnatc come gaftighi per Vadulterio. Da 
a'cune Leggi i delinqueníi fono ftati inabili-
tati a maritarfi infierne in evento, che re-
ftaífero fenza moglie, o fenza marito; da 
altre h ftato loro proibito il rimaritarfí con 
qualfivoglia femmina , o viceverfa; da altrc 
fono ftati renduti incapaci di poter commet-
tere la reita fteífa con qualunque períona r 
coll' amputazione ec.; da altre finalmente 
fono ftati forzad a faziarfi di quella tal co
fa a fegno che gli veniífe alia per fine rin-
erefcevole, e manifeftaraente naufeofo. Veg-
gafi ia Ciclopedia , c gli Atíi Eruditi di Lipfis 
deir anno LÓ90. pag. 525. Id. 1Ó87. p. 6¿ 
Bibl.. UniverL tom. 2. pag. 179. 

Preífo i ricchi Greci, gli adulteri veniva
no aggiudicati a redimtrfi a forza d'ammende 
pecuniarie 'r il Padre della donna in tali cafi 
reftituiva la dote, che ricevuta aveva dal 
marito di lei , la quale penfano alcuni, che 
veniífe reftiíuiía áulVadultero . Un'altra pena-
lií^ preífo quefti Popoli era , il cavar gli occhi 
agli adulteri. Potter. ubi fupr. pag. 30Í . f 
feq. . oaui 

Avevano gli Ateniefi un modo ftraordi-
nario di puniré gli adulteri, cui eífi chama-
vano wxpctr ixf jLoí «papayo 1 (T/DCTÍÍ , che veni-
va praticata con quella povera gente, che 
non aveva modo di pagare 1' ammenda . 
Era quefta una fgraziata , e disacconcia fóg-
gia d' impalamento , che veniva ad cffet-

tuarfi 
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taarfi con cacciar dentro all' ano delF adul
tero una radice , o ravanello dei piii grofíi, 
che aver fi potcffe , e non trovandofi pron
ta quefta radice, di cacciar§li ncirano un 
pefce di tefta groffa , detto muggine . E ' 
fama , che Alceo fi morifife per tale im-
palamcnto , quantunque ella é cofa affai 
dubblofa , fe un gaftigo fomigliante venga 
riputato moríale . Giovenale , e Catullo , 
parlano di fimigliante cofturae , come dai 
Greci ricevuto , c praticaío al t re si dai Ro-
man i , quantunque non autorizzato da al-
cuna Legge cfprcffa , come lo era beniffi-
tno prefíb i Greci . Veggafi Salmuth ad 
Pancirol. part. 2. t i t . 2. pag. 87. Pofi. lib. 
citat. pag. 368. Boyle Dift . Critic. tom. 1. 
pig. 135. in voczJlcee, Hoffman . Lex. 
Univ . Suid. Lex. tom. 3. pag.̂  40 . , e pag. 
232. in VOCÍb. TTapa.TiykiTclloi , pocf.avtf . GlO-
venal. Sat. 10. verf. 317. Catul. Epig. 15. 
Preffo i Mingreliani vien punito 1' adult-e-
rio colla confiícazione d' un porco, i l quale 
vjen d' ordinario mangiato con tutta la 
maggior armonia cd amicizia del Mondo 
fra i l Vago, 1' adultera , ed i l cornuto ad 
una tavola ílefTa . Chara in. Voyag. tom. 1. 
pag. 47. Biblioteque choiík , tora. 23. pag. 
3 59. Nouv. Rep. Letí. tom. 8. pag. 106$. 

I n alcune parti dell' Indie vien detto , 
che fia accordato e permeífo aüa moglie 
di qualílvoglia uomo il proñituire fe me-
defima a colui , che le dia un' elefante per 
ufo di l e i , e vien reputata una non mez-
zana gloria , ed un vanto di lei non pis
cólo 1' effere ñata üimata meritevole di un 
tanto dono. Montaigne, Eíf. lib. 3. cap. 
5. pag. 878. _ 

Viene aíTerito altresi , come in Ceylon 
1'adulterio é tanto frequente , che una Don-
na vuol praticarlo raalgrado qualílvoglia op-
pofiziqne, e nonoílante, che i íuoi lo pu-
nifeano colla morte. Bibliotheque Univer-
fele, tom. 23. pag. 237. 

Sembra, che niente meno foíTe familia-
re l ' adulterio preffo gli antichi Egiziani , 
poiché quando i l ¡oro cieco Re Ferone Ve-
be in riípofta da un' Oracolo , che allora 
folo avrebbe potuto ricuperar la ' villa •, 
quando lavati íi fofle gli occhi coll' sequa 
di una donna, che non aveííe avuto com-
mercio carnale con altr' uomo , che coi 
folo fuo proprio marito , ei non poté per 
iunghiíTimo tratto di tempo trovare in tut-

Sn¡>pl. T m , L 
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to V Egitto cosí vaflo , che egll' era , una 
donna, che fomminiíirare gliene poteííe una 
gocclola per tale operazione. Veggafi Ero-
doto appreflb i ' Accademia Iftorica delle -
l ícr izioni , Tom. ¡. pag. 241. Nouv. Rep. 
Letter. tom. 52. p. 29. 

Fra i Giapponefi , come fra altre diver-
fe Nazioni , é V adulterio punibile foltanto 
nelle donne { a ) . Fra gli Abiffiniani , vien 
detto , che i l delitto del marito dee eficre 
foltanto punito nella mogÜe innocente . 
( ¿ ) Nci r Ifole Mariane per lo contrario 
la donna non é punibile per P adulterio j 
ma fe l ' uomo viene a fmarrir la ftrada 9 
ne paga un fio affai fevero j avvegnaché 
la Moglie, e tutto i l patentado di queila 
devañano le pofftffioni di l u i , e lo caccia-
no via dtlia caía fuá propria ec. (<?)] 

( a ) Turner. hij i . Relig, pag. 484. ( b ) 
Lobo, Voyage $ Aby$. ap. Bib l . Rai f . tom*, 
i . pag. 59. ( c ) Nouv. Rep. Lett, tom. 25, 
pag. ¿ Z l . 

Viene controvertito, fe preffo i Romani 
foffc permeífo, che fi veniiffe ad un' sggíu-
fiamento in riguarc'Qal commeffo adulterio > 

Tiene i l Signor Noodt , che cib fi po
teííe dopo , che i l delitto venne renduto 
capitale , e che foífe i l contrario , prima 
che fofle fatto tale j la qual cofa fembra, 
chefovverta, ed oppcngafi alia Couituzio-
ne degl' Imperaton Diocleziano , e Maffi-
miano, ove é dichiarato V adulterio delitto 
folamente capitale, eccettuato dallacompo-
fizione , I I Signor Noodt prende l'efpfeí. 
üont excepto adulterio ^ per un' ¡nterpolamen-
to . De Tranfacl. & P a ñ . Cr im. apud Jour. 
des f^av. tom. 33. pag. 1139. Oeuv. des f^av. 
OQÍ. 1704. pag. 469. Bib!. Choif. tom. 4» 
pag. 30Ó, & íeq. 

Per un' Editto dell' Imperatore Antoni
no , non ave va i l marito dritto né facoltk 
di chiamar in giudízio la moglie rea d' aduU 
terio , e di perfeguitarla nel foro , almeno 
fe egli ftato non foffe innocente ; e la ra-
gione addottane fi é naturaliffiraa , perini-
quum enim videtur effe , ut pudicitiam vir 
ab tixore exigat , quam ipfe non exbiheat . 
Vegganfi le Memorie di Trevoux , 1723. 
pag. 1179. Bibl. Univ. tom. 25. pag, 95. 

V i fono alcune congetiure rifguardantl 
V antica punizione ingiunta dai Romani all' 
adulterio. Vcgliono alcuni, che quefia fof
fe ílata fatta eapitale , appoggiati ad una 
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Legge di Romolo , e rinnovata dalle Do-
dici Tavole . A l t r i vogliono , ĉhe queña 
foffe renduta per la prima volta capitale 
da Auguílo , ed altri finalmente pretendo-
no , che non feguiííe prima dell' Imperator 
Coftantino . La verita fi é , che una tal 
puniiione nei primi tempi fu affai varia , 
concioífiaché lafciato foífe aila diícrezione 
del marito, e dei parenti altresi della mo-
glie adultera , 1' arbitrio di punirla a loro ta
lento , ílandoíi i l niagiílrato in un indiffe-
rente contegno , e filenzio , piuttofto che 
v'interponeífe la propria autorua. Cosí noi 
fappiamo, come era permeííb al Padre del
la moglie I ' uccidere i due delinquenti, cioé 
la moglie adultera , ed i l vago , aüorché 
colti veniiTero ful fatto , proccdcndo i neón-
táñente alia loro mor te coll' uccidergli in
fierne, come íuol dirfi , in un colpo folo. 
Non era ordinariameníe conceduta lamede-
íima autorita al marito , a riferva che i l 
delitto foffe flato commeííb con uomo della 
piü Ínfima plebe , o con perfona infame ; 
íebbene, in altri cafi , qualora la veemen-
2a deil' ira indotto , e fpinto aveffelo a por-
re a morte la moglie adultera, non veni-
va egli punito come un'aflaíTmo .. ( d ) I n 
molte cccafioni pero , la vendetta , ed i l 
rifarfi non era portato a termini cosí inol-
t r a t i , ma riílringevafi a rautilazioni di mem-
bra , alia caüraiione , alia recifione delle 
orecchie , del nafo , ec. La punixione , e 
geíUgo permetfo , e decretato dalla Legge 
Giulia, non era, ficcome molti fi fon fatti 
a credcre , la morte: ma piuttofto i l ban
do, ovvero la deportazione , venendo inter-
¿etti gli a d u l t c r i , al fuoco , ed all'acqua; 
quantunque apparifca , che Ottavio in molti 
cfempj oltrepaífaífe i confini della fuá propria 
Legge , con aver condaunato a morte gli 
t t d u l t S T í , C e ) Soíto Macrino molti vennero 
arfi viví legati ad un palo . ( / ) Coftanti-
no fi fu i l primo , i l quale dichiaraífe per 
Legge i'adulterio punibile colla morte. ( g ) 
Soíto Coílanzio, e fottoCoftante , gliadul-
teri erano brugiati vivi , ovvero cacciati 
¿entro un fac^o, e gittati nel rnare . Nel 
regno di Leone, e di Marciano la penali-
ta venne moderata , e ridotta ad un'efilio 
perpetuo, od al taglio, o recifione del na
fo . Dalí' Imperator Giuftiniano fu maggior-
mente moderato i l gaíligo alia per fine in 
favor ¿ella moglie, la'quale doVeva foltan-
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to eííer fruftata, privata della dote, e ca^ 
ciata a viver in un Monaftero : dopo due 
anni era ín liberta del marito , itfarla tor
nar di nuovo in lúa compagnia : qualora 
egü non l'aveífe piü voluta, le era giuoco 
forza i l viverfi come monaca tutto i l tem-
po della fuá vi ta: ma rimaíe in vigore la 
Legge preícrivente la morte rifpetto al ma
rito adultero, { h ) La ragione allegara per 
queña differcnza di giudizio, fi é , perché 
la donna é un va lo piü debole. Matteo de
clama contro 1' Imperatrice Teodora , che 
vien fuppoíio eíferc fíata la cagione di que
ña Legge , non altramente che di parte-
chic aitre da effa procúrate , e cávate dall* 
animo del i ' Imperatore in favere del fuo 
feífo. { i ) 

( d ) Gell. noU, att, lib, i o . cap,2^. Rid-
ley, View of C i v . Law , pag. 130, ( e ) Si
món. Impot. Conjug, cap. 9, th. 2. pag. 16, 
& feq. ( f ) Capítol in vit. Macrin. cap. 12. 
Biblioteque Univ. tom. 25. pag. 232. / . 30, 
cap. de adulter. ( g ) Noodt, dove fopra , Bnf-
fon , ad Leg. J u l . de adulter./;,^. 150. Buy-
le , in Voc. Sengebers, n . B . ( h ) nov. 117. 
cap. 8. HOV. 134. cap. 10. Obferv. Halenf. 
tom. 12. pag. 217. ( i ) Matth. de Crimin, 
Pag' 377* 

Sotto Teodoíio la donna convinta di fi-
migliante delitto veniva pofeia punita in 
una foggia affai fiogolare, vale a diré con 
effer pubblicameníe ffuprata; veniva coíki 
porta in una anguila celletta aperta, e for-
zata a ricevere tu t l i coloro , che ne avef-
fero^ voiuto fa r 'u fo .A queílo fine quei ga-
l an t i , che volevano pretendere a fimiglian-
te iraprefa , dovevanfi asconciare in una gui-
fa paríicolare, vale a diré , dovevano aítac-
carli al veftito parecchi campanellini , cd 
i l tuono di quefti campanelli , fenza altro 
íegno, o movimento, dava a conofeere al
ia donna , che quefti eran quivi per tale 
affare . Si fatta coflumanza venne pofeia 
novellamente cal Principe medeíimo aboli-
t a . Socrat. Hift. Ecclef. lib. 5. c. 18. Bran-
tome , Memor. tora. 3. pag. 282. & feq, 
Bayle , Di6\. Cr i t . tom. 1. pag. 411. in vo-
ce Babelot* not. 

I n Inghilterra 1' adulterio é riconofeiuto, 
come un' Offefa fpirituale, che dee ricono-
fcerfi , e giudicarfi dalla Curia Ecclefiafti-
ca . Le comuni Leggi non prendono ulte
rior notizia di quello, fe non per permeí-

tere 



A C U 
tere alia parte offefa 1' azione peí rlfarci-
raento del danno. Una pratica fomigüante 
viene aííai foveníe cenfurata dai Foreílieri, 
come facendofi troppo rombazzo, e ponen-
dofi troppo in -veduta un delitto, le catti-
ve confeguenze del quale , tanto pubbliche r 
che pr ívate , fono cosí grandi . M a forfe 
una fimigliante penalita , per mezzo deir 
azione civilc»- é piu prudentemente , e cau
tamente calcolata, e dee far maggior pefo, 
ed effetto per obviare la frequenza dell' of
fefa, quefto efler dovendo maifempre i l fi
ne, e rintendimento di tutte le Leggi r di 
quello debba ftimarfi foverchio feveroilga-
Üigo » Colui che é da un giudizio delia 
Legge , fecondo le circoílanze , fpogliato 
druna gran parte dei prop; beni , ed ave-
ri , cacciato in una carcere fino a tanto 
che non poíía pagare f aífegnata pena , o 
forzato ad abbandonar la patria , e fuggir-
fene altrove , verra, fenzadubbio, in mol-
t i cafi ad imparare a fpefe proprie a non 
aufaríi a si fatto divertimento ; o per lo 
meno non vi s' azzardera con facilita cosí 
fpeíTo , 

Viene aííai difputato , fe Vadulterio ven
ga a fciogjiere i l nodo matrimoniale >. e fe 
fia una fufficiente cagione di divorzio , di mo
do che !e parti poíTano paífare ad altre 
nozze . ( k ) Quedo veniva permeíío nella 
Chieía primitiva , ed é fino ai di noftri 
mantenuto in tutto i l fuo vigore nella Chie-
fa Greca ( ) ) , come anche preíToqueíle dei 
Luteraní t e dei Calvinifti . I Romani , o 
fie no Cattolici perb difapprovano , e con-
dannano un tal fatto , ed i l Concilio di 
Trento altresi dichiara fcomunicati tutti co
loro r che lo fofiengono , e lo praticano ; 
quantunque mi ti gato veniffe ú Canone di 
tale fcomunica in riguardo alia Repubblica 
di Venezia , e d' alcuni altri Dominj di 
quella, come i l Zante y la Cefalonia , ec. 
che íoílengono , e praticano Tufo contra
rio . La difFerenza nafce in gran parte da 
queíío , che nel Vangelo di San Matteo * 
Criíío Signore v i viene rspprefentato co
me difapprovante i l divorzio in cgnt , e 
qualunque cafo, eccettuato quello della for-
nicazione , ( dal che dee eflere riconofeiu-
t o , ed intelo V adulterio ) dove gli altri fanti 
Evsngeli í l i , in recitando la traníazione me-
defima , non fanno parola di fomigliante 
eccezione. Allora la queílione é , utri crede-
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m? a quale v'appfglierete voi? qualc crc-
derete voi i I Proteílanti preferifcono San 
Matteo r i Cattolici San Marco ec. La Cu
ria Ecclefiaftica d' Inghilterra , anzi che 
convenir coi Cattolici r che intendono úni
camente per divorzio la íeparazione dalla 
menfa, e daí letto matrimoniale , in cafo 
¿'' adulterio; un divorzio compiu toche abi-
l i t i le parti a paífare a nuovi fponfali, non 
pub eííere ottenuto íenza un ateo del Par
lamento r 

( k ) Da P in , B'iíl. Ecclef. tcm. 8. p. 16, 
11 gv 127. e feg. A t l . Erud. Lipf. ann. 1698. 
pag.. 340., (1). Nouv. Rep. Letter. tom. 12. 
P*g* 93-

Da un Concilio di Nantes veniva dichia-
rato fciolto il Matrimonio dall' adulterio , 
ma non era permeíío alia Parte innocente 
di paífare alie feconde nozze . ( m ) Nei 
tempi pofteriori fu lafeiato i l dritto alia fo-
la Parte innocente di riaccafarfi; e piii po-
fteriormente venne anche permeíío cib alia 
Parte coípevole • ( n ) 

( m ) Jíci, Erud, Lipf. 1587. pag. 377» 
(«i ) Brover , de Jure Connub. ap, Jour. des 
fgav. tom. «jB. pag. 20. 

A F F E R M A Z I O N E . I I fegnodeU^/er-
mazione nella Lógica é la copula e , che 
viene a denotare, la conneífione fra due No-
zioni . 

Queíla copula od é cípíicíta , od implí
cita , come fol lucet, q. á.fol efl lucens . Veg-
gafi i l IVolfio Logic. §. zoá. 

PreteBdono alcuni Filofofi meccanici di 
ridurre i l giudizio della mente in affermart' 
do9 ad una difpofizione,. ovvero modifica-
zione del cervello , dipendendo, o deriván
dola del í incroniímo, o fia uguaglianza di 
due vibrazioni delle fibre di quello , una 
delle quali rappreíenta i l foggetto l 'a ' tra 
i'attributo ádl*affermazione > ovvero nega-
zione ; oppurc fotto altri termini , dal fin-
cronifmo, o fía uguaglianza delle vibrazio
ni eccitate nelle fibre del cervello , per le 
quali é prodotta V idea del foggetto , colla 
vibrazione nelle fibre del cervello , per la 
quale é eceitata Tidea deirattributo. Veg-
gzbAflruc. QuaeíL med. de Natur. & Prae-
ternat. Judie, p. 14» & feq. Jour. des f^av. 
tom. 68. pap. i<58. 

Ma noi ci facciamo a temeré , che fía 
per eífere íommamente ed efiremamente di-
ficile, fe non impoffibile, che un fanciul-

L 2 lo 
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lo arrivi a conofcere , che d'ue e due fa 
quattro , per mezzo delle meccaniche v i -

A F F I N I T . V . V Añn \á , a f tmtas ,dú Dct-
tori ella viene diftinta dalia cognazione , 
cogmtio o dalla confanguinita , cenfan-
gumitas come queÜe efeono dal íangue ; 
dalla necelfitudo , amicizia intrinfica , che 
riíulta da buoni ufizj ; dalla agnazione , 
gentilitm , che riíulta dall' eiTere della me-
defítna Famiglia, e cognome . Calv. Lex. 
Jur. pag, 52. 

V aff ini ta . non dee trovarn nel parenta-
do, od in qualfivoglia congiunzione di ían
gue 5 ella non é al t ro , che una cofa come 
finta , introdotta in rapporío dyuna üretta 
religione %a i l marito, e la moglie . ( a ) 
Vien anche deito, che quefta cefTi, allor-
ché ceffa la capone di eíTa ; quindi una 
donna , che non é capace d' eífere teiH-
monio peí fratello del marito di lei r du
rante i l lempo di fuá vita , ella lo pub eficr 
beniffimo , e le viene accordato , quando 
ella é vedova , per la ragione , che é ve
ri nía a fcioglierfi , e ceífare V affinita . In 
rifguardo pero al contrarre i l matrimonio, 
T affinita non viene ad eííere fciolta colla 
morte , quantunque ció fia d' ogni altra 
cofa . ( ¿ ) 

( a ) Berger , Difgui/it. de Matrim. Com-
priving. ( b). Calv. Eex. Jur, pag. 53. 

Non vi ha affinita propria fra i i Paren-
tado di due Períone unite in Matrimonio, 
né fra i l Parentado di quelle ^ che fono in 
íecondo ,Na -terzo grado d' affinita , e nep-
pure fra i l maritaco , e la moglie .. Har-
tung. Exercitat. pag,. 53- & Calv. Lex.. Jur. 
pag. . 52, t : . _ - : 

Non vi fono partieolari linee , o gradi 
d' affinitíi , ma vi é in una maniera mede-
fima pofeia riconofeiuta come una confan
guinita 5 confeguentemente con a fia i dsífe-
renza nella Legge Civile , dalla Legge Ca
nónica. Qualunque linea , o grado di con
fanguinita , i l parentado d'una delle partí 
unite in matriracnio v é nella linea mede-
fima , e grado d'affinita . E íimigHantemen-
te m qualunque linea o grado d' affiwta He
no le perfone nella prima fpezie \ fono nel-
lo íteíTo grado , e linea nella fecunda , e 
terza fpezie á'affinita . Quindi nafce, e ne 
viene quella , che noi poííiamo appellare 
una linea diretta, e collaterale , ana linea 
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afcendente, o difeendente d'affinita . 

1 gradi, c termini d' affinita fono prin
cipalmente , Padre Légale, vale a diré , i l 
Padre del marito , ovvero della Moglie 
che i Latini appellano Socer : i l patri-
gno , cioé i l marito della madre ee. Vitri-
cus : la madre légale , vale a diré , la 
madre del marito , o della moglie , So-
crus : la matrigna , cioé , la moghe del 
Padre ec. mverca : figlíolo légale , o fía i l 
genero , gemr ; fíghola légale , la nuora , 
nurus \ forella uterina , ovvero forella del 
marito , o della moalie nata da al tro ma
trimonio , privigna \ figliaftro , cioé figliolo , 
o del manto , o della moglie del primo 
matrimonio, privignus : quefti due ultimt 
gradi coníiderati in rápporto a cadaua' al-
tro fon detti comprivigni : figliolo légale , 
cioé marito della forella j fratello légale , 
vale a diré , fratello del marito , ovvero 
manto della forella , Levk : fratello della 
moglie, moglie del fratello: forella légale,, 
vale a d i ré , forella del marito, o della mo
glie . Veggafi Calv. loe. cit. 

Siccome la Dottrina de i Canonifti rií-
guardante gl' impedimenti del Matrimonio 
riíulta dalla affinita , cosi fa di meílieri , 
che íi veggano , Lang. Traft. de Nupt. & 
Divort. pag. 21. A t t i Erudit. di Lipfia an. 
171 ó. pag, 78. Henning. de grad. matrim'. 
Jour. des ffav. toen.49. pag. 17. At t i Erud. 
L¡pf. 1705. pag. 44. 

Dalla Chicía Luterana vien proibito i l 
matrimonio fra quelle perfone , che íi tro-
vano nel íecondo grado , o linea d' affini
ta j tanto nella linea diretta , quanto nella 
linea collaterale \ di modo che non é per-
meiío ad un' uomo d' ammogliarfi colla mo
glie rimafa vedova d' un íuo fratello , fen-
7a una di í pe nía ípeciale . Lmg. loe. cit. Jour. 
des fcav. tom. 62. pag, 16&. 

Viene difpuíato , fe i5 affinita in primo 
grado fia un' impedimento appoílo dalla Leg
ge Divina , oppure íol tanto dalle Leggi po-
fitive ? Univeríalmente fi tieae la parte ne
gativa: e fu queílo fono fondate le diípeo-
le per i matnmonj da contrarfi in queña 
affiniú tanto dal Papa , quanto preffo al«-
cuni Protellanti . Veggafi Jour. des ífav. 
tom. 85. p. 180. I t . tom. í . p. 180. Nouv. 
Rep. Lctt . tom. 2. pag. 688. & fcq. 

1 Dottori Luterani hanno foílenuto una 
lunga diiputa risguardante i l Matrimonio dei 
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tmprív'ípni , o fie no figüaftri , come fopra 
&c . vale a diré, fupponendo un'uomo, che 
abbia fíglioli d'una prima moglie, ammo-
gliati con una donna, che abbia figlioli d' 
un primo marito, fe quedo fecondo matri
monio diventi un'impedimento aquellodei 
figiioJi del primo l Le Leggi C i v i l i , e Ca-
nomche egli é certo , che non conofcono 
tale^impedimento . Preílb i Teologi della 
perfuafione Luterana vi fono quattro diffc-
renti cpinioni risguardanri un tal punto . 
Alcuni dichiarano aíiolutamcntc , e íenza 
eccez one, e protcftano contro tutti i ma 
trimonj fra i comprivigni , ne! numero dei 
quaii é i l Cramer , i l quale íofíiene , che 
ta!i matrimonj fonoproibiti dalla Legge D i 
vina . A l t n aflVrifcono, che quefti (ano va-
l i d i , e leciti tiut! , fenza alcuna eccezione . 
A l t r i tengono una Tirada di mezzo; íoílc-
nendo, che tali períone poíTono validamen
te , e lecitameníe unirfí in matrimonio , 
quando non vi fono figlioli del fecondo ma
trimonio j ma che i l parto , oppurc i l fi-
güolo concepito da queílo matrimonio , é 
un1 impedimento ai figlioli del primo. U l 
timamente altri foftengono \ come anche 
in queílo cafo non é efpreíTamente vietato 
dalla Legge Divina, ma che egli é niente-
dimeno molto migliore 1'aíknerfene per la 
ragione della proibizione genérale ad pro-
ximum fanguinis tui non accedes. 

I I Ssgnor Berger ha fatto una DiíTerta-
zione a poib fopra quefto íoggetto , neila 
quale , dopo avere ftabilite , ed efpofte le 
varié opiniom intorno a quefto punto , fi 
dichiara per queíla ultima . Disq. de Ma-
trim. Comprivign. Lipí. iyo6. in 4. L'Eftrat-
to della roedcíima vien fommimftrato nel 
Giornale de'i etterati, Tomo 44. pag. 550. 
333' e nelle Mcmone di Trevoux, deli'an-
no 1710. pagg. 227. 252. 

l i fondamento di queda terza opinione 
é un motivo di decenza, o convenienza , 
venendo avuto riguardo , che non debba 
permetterfi , che un figliolo ufeito da un 
íeconao matrimonio debba godere il titolo 
cii fratello , o di forelia , in riguardo agli 
altn due , che fono uniti infierne in ma
trimonio . Riconofce la fuá origine la dif-
ficoka dal Tcílo del Levitico : La nudita 
della moglie di fuo fratello, figliolo gene-
rato da tuo Padre ( ella é tua forelia) tu 
non la dei fcuoprire j la quale efprcñione 
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viene comunemente intefa, come vietante 
únicamente i matrimonj fra i fratelli, ele 
forelle di un Padre medefimo . I I Bohiio 
pretende , che i l Teflo del Levilieo debba 
eíTere intefo cosí : l u non ifpoferai i l fi
gliolo d'una donna , che ha avuto figlioli dal 
Padre tuo i fondando la fuá opinione in que
fto , che la voce ebraica moíedech ( ufata da 
Mosé nella frafe , T u non ífpofcrai quel-
l a , che é mokdech abiehu ) dee traslatarfi 
nel participio prefente attivo in Latino , 
parisntis Patri tuo , che ha figlioli dal pa-1 
dre tuo ; e pub nella fteífa maniera eífer 
prefa , ed intefa non altramente, che peí 
participio della conjugazione attiva . Hí~ 
phiL Levit. c. X V I I I . 11. 

I I Fabricio, i l Vanerio, loStrichio, ed 
i l Tomafio hanno efpofto quefta opinione , 
che pero i Giornalifti di Trevoux "pretcn-
dono che diftrugga fe fteífa . 11 Cala vio , i l 
Carpzovio, Lud. de Dieir, ed i l Cotman-
no Profeííore di Roiloch fono i p r i m i , che 
hanno oppofto . Vegganfi le Memorie di 
Trevoux, 171©. pag. 249. e feg. 

A F R O N I T R O . Jpbronhrum \ Vuole i l 
Me rea t i , che i ' Afronitro , i l miro e la [pu
m a d i nitro íieno ftati íempre una ííeíía 
fteíriíTima cofa, e foftanza , e che differi-
fcano fra loro unicamen-e rifguardo al gra
do, o punto d' eccellenza . Mercat. Mctal-
loth. Vatic. A r m . 2. cap. 9. 

La [puma del Nitro detta daiGreci ¿(ppo; 
TV v i r f v é llato a fíe rito da Plinio ef-
fer leggeriífima , ed una cofa fteífa che i l 
n i t ro , ma piu purificata . Galeno pero, e 
Serapione fanno efprefla , e fórmale diftin-
zione fra i l n i t ro , e 1' afronitro, o ñ a /pu
m a d i nitro . ( a ) VXm.Hiji.Nat. L . 3 1. c. 10. 

Gi i Autori Greci efprcííero due differen-
t i íoftanze per mezzo della voce afronitro 
etQporÍTpoTf , una che ha foltanto una pura 
apparenza di nitro particolare, o nitro na
tivo di quelle eta , e l'altra una foftanza 
artefatta , vale a diré la (puma, che rac-
coglievano da quei vafi , nei quali faceva-
no effi bollire i l loro nitro. Gli Autori piu 
vecchi pero diftinfero qutfte due, chiaman-
do ¡a íoftanza artefatta u<ppo< v i r p o v /pu
ma nitri ? e 1' altra foftanza naturale uppc 
i'ÍTfov , afronitro; e Galeno ci . dice con ugni 
chiarez7a , che quelle eran o due foftanze 
realmente differenti infra di loro . H i i l . Ift.dei 
Foíí i l i , p, 300. 
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A C A ' . V Jga del G h n n h t m é un'U-

fiziale di momento ,. od irnpomnza gran-
diífima . EgH fi é la fola perfona , cui é 
permcíTo i l comparire innanzi al Gran Si-
gnorefcnza. la ufata pofitura di fchiavo , 
•va!e a diré , colle braccia incrscciate ful 
petío . Gli Eunuchi in Coítantinopoli fo
no ín poíTeífo di quafi tutte le. principali 
"Cariche del Serraglio „ I I titolo tf ^gÚ é 
dato a tutti coloro , fe fieno in impiego y 
0 fuorí . D ' Herbel. Bibl. Orient, pag. 67-. 
Veggafi ancora Aquin, Lex. M i l i t . T o m . i . 
pag. 27«.TKXJ»DÍ¿1:. U n i v . T o m . 1. pag. 190, 
Moren t Dif t . Hift , T o m . 1. pag. 50.. 

Noi troviamo g ü Agas in akre regioni ^ 
1 primi U f i z i a l i e : Miniffri foíío i l Cañe 
de' Tartarr fono chiamati Agas . E preíío 
gli Alger ini , noi ieggiatno degli Agas ícel-
íi dai Boluk Bash'is ( che é: i l primo rango 
degli Ufizialr della Mil iz ia ) e deííinati a* 
governare in capite r e con affoluta autori-
ta le Piazze , e le guarnigioni di quello 
Stato . Memorie dei Miííionarj j . T o m . 1. 
pag. 118., 

11 Aga- d' Algierl e i l Capo r o Freílden-
te del Di y ano , o fía Senato . Peí tratto 
d' alquanti anni fu V Aga i l fupremo Uf i -
ziale t e governb- lo flato in luego del Baf-
sa , I ' autoritá , e potenza del quale decli
n o , e divenne una pura apparenza , ftgnum 
fine re . Ma ararautinatiri contr o al Boluk 
Bmhis- , o foffero Agas r fecero in pezzi 
molo di loro , e trasferirono i l potere ed 
autoriía fuprerna nel Cal i f , che é i l T i 
tolo del loroSovrano Dey , o fía Re . Mem. 
de Trev. Sepr. ann. 1703.. pag. 1 597. & feq. 

A G A R I C O . E' quefto nelia Bottanica 
ií no me d^una el alie, o genere di piante , 
i cur caratteri fono i feguenti Tutra lâ  
fíruttura r e foffanza raííomiglia al fungo 
coinune , e nafeono drordinarío íopra i tron-
chi degli alberi 

I I norae Latino delT agárico é agarfeum ^ 
¿ycepiKov , e non gia agaricus , ficcome ai-
cu ni lo han no feritto .- Vz^&í i Burggrave r 
Lex. Med, in Voce r 

Le f pe i se de 11' agárico- n o ve ra re a a 1 S i g ñor 
Tüurneft)rt , fono quefle : 1. ^ ^ r i í o c o m u -

- ne . i . Agárico ferro di cavallo . 3. Agári
co auriciílifbrme , appellato coraunemente 
Orecchia d' Ebreo. 4, Agárico squamofo di 
varj colorí . 5, Agárico variegato . 6. Aga-
rico fraffineo ñero orbiculato , 7. Agárico 
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fímlle"'air indivia . 8. Agárico grande opu
lento . 9. Agárico fímile alie tu be falop-
piane ,. 10. Agárico di foglie cornute t, 11. 
Agárico primaticcio . 12. Agárico legnofo 
creílato . 13. Agárico legnolo grande , rami
fica to .. 14. Agárico capel i uto 5, intaccato 
15.. Agárico quercino bianco-verde , o fía 
Agárico Dedaléo. 16. Agárico minore ñero 
digitato 17. Agárico minore e ñero digi-
tato con tacche , o maccfiie bianche. 18, 
Agárico minore autunnale ñero bipartito e 
Tourncfort, Inílitut. pag. 562. 

Ifidoro aííerifce con ogni evidenxa 5. cHe! 
1' agárico degli= antichi fufle onninameute r 
ed aífatío diverfo á a i r agárico di queíti tem-
pi , EgH íuppone , non altro eHere -flato 
quello , che la radice della Vitif alba v del
la Vite bianca , norae, peí qualé egli in -
tende la radice bianca della Brionia - Eíl-
chio lo ci deícrive non ahramente che una 
radice, e Galeno altresi parla di quello co» 
evidenxa cbiariíFiraa come d' una radice «. 
Vcggafi rarticolo GARÍCON . 

L' Agárico- preífo gli Antichi era una; 
purga' lom mamen te fíimata r e pregiata ; 
ma da gran tempo , e con íomraa ragio» 
ne , é caduto affatto dal fuo pregio j con-
cioffiaché egli fía fommamente lento , ed 
affannoío nel fuo operare , e la lunga dimo
ra , ch' ei fa nello ñomaco , aífai fovente 
cagiona dei vomiti , e delle nauiee infop-
pottabili , le quali fono aífai ríate ándate: 
a riufcire in fudori- ffeddr , in deliquj; aero-
ci , che hanno durato lunghifíimo tempo ,. 
e dopo tutto quefto r lafcia nello ftomaco 
una Ivogliatezza quafi invincibile aprender 
cibo. Gl i antichi , come coloro, che non 
avevano tanti medicamenti purga ti vi , fic
come abbiam noi 9 non erano gran fatto 
diligenti-^ ed aecurati nelle bevajide. dique-
fía fpezie 

I I Signor Bbulduc r iF quale nelle fue-
efperienze fopra qualfivoglia ípezie di me
dicamenti catartici , o purgativi, fu in e(lre
mo diligente , ed attento , non laícib d'efa-
minare ancor quefto : Egli vi trovb due 
grandr diífoíventi, P acqueo, cioé r ed il íul-
fureo ; ei ne eav5 una tintura eolio fpir i
to di vino i e queda riufd d' un fapore , 
e di un' urto infopportabile alia Imgua, ed 
alTodorato ; ed una fempiiee goccioia d1 eflfa 
tintura ricevuta fopra la lingna r induceva la 
perígna a vomitare , e gli face va per un 

¿ior* 
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siorno intlero faper qualunque altra Torta 
d i cibo dello íkflb íapore . Con ulteriori 
prove , ed efperienze , ei venne a toccar 
con mano , come h corteccia , o ícorza 
ódV agárico era la fola parte di effo , che 
conteneva la virtü catártica , e che inut i -
le , e fema alcuna forza era la farinofa in
terna foñanza di qudlo . D i modo che chiun-
que voleffe far ufo ÁtWagárico , per pur-
garfi ., bifognerebbe , che ne prendeíle la 
fola ícorza : ma queíla é ad un grado ta
le naufeante , che nonr pub affolutamente 
eflere prefa fola , ma mefcolata con altri 
medicameníi purgativi . L ' acqua folo non 
pub eRrarfi dall' agárico i ma coll'aggiunta 
del ifale di tártaro fi fa una fpczie di l i -
quore mucilaginofo coll' agárico , i l quale, 
dopo eííere paflato aícuno fpazio di lem
po , divenía chiaro nella fommita del va-
f o , e depone nel fondo una fpecie di fec-
cia d' una folida ccníiftenza. Dal chiaro l i -
quore nuotante nella íuperficie, o verfo la 
fommita nel vafo , v i fi pub feparare per 
mezzo deli' evaporazionc un' eñratto refi-
nofo d' ottima coníutenza : queíio eíiratto 
purga piu gentilmente a fía i di quello che 
faccia la tintura eolio ípiríto d iv ino , e fen-
za cagionarc qudla nauíta veramente in-
tollerabile . La materia , che é calata al 
fondo , apparilce , facendone la dovuía ana-
l i f i , altro non eífere , che la foftanza ter
rea dell' agárico, e non avere in sé la me-
noma virtü purgativa . L1 aceto dillillato , 
uíaío in vece del Tai di tártaro , e dell'ac-
qua , fomminiftra un'ellratto dell' ifleífa fpe-
zie , c che poííiede la virtu medefima , íeb-
benc in quantitá minore. 

L ' AGÁRICO fomminiílra , in diftillando-
l o , una copia abbondaníiífima di íal vola-
tile , con picciüiiiíima porzione di faie ef-
fenziale; ed i l caput mortuum contiene una 
eftremamente picciola porzione di íale lif-
fiviale.. 

Nel le Opere d' antichiffimi Medici noi tro-
viamo la voct agárico ¡ e lo veggiamo aífai 
íovente meíío in opera come ingrediente 
nelle loro ricette, e preferizioni comporte, 
le quali fembrano di un'intenzione contra» 
ria a quelia, che fembra poterfi promette-
re daqueña data droga, che noi fperimen-
tiamo comunemente d' Índole amara ñau-
feofa , e purgativa . Ma egli é un groífo 
«rrore i l íupporre , che V agárico degli an-
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t ichi fofle "una cofa medciima col noÁra ; 
e fe noi ci faremo ad efaminare con at-
tenzione, e da uomini , le Opere di Diofco-
ride , di Teofraüo , e di tutti gli Antichi 
Scrittori di tal fatta , verremo a toccar con 
mano, che la cofa é cosí . 

Noi conofeiamo , e íappiamo benifllmo, 
che quella fodanza , cui noi appelliamo ^¿7-
rico , é una fpezie di fungo, o di radice, 
od efereícenza fungofa, che nafce , e {pun
ía fuori dal tronco , e dal ra mi ancora , 
del lárice , o del fraffino-, o d'alcun altro 
albero . Ma Diofcoride -apertamente ci d i 
ce , che 1 agárico é una radice , od al piu , che 
queíia droga era comunemente creduta tííer 
tale i e non é gia da immaginaríi , che qua
lunque períona poíia ingannarfi nel prende
re una si fatta foftanza ípungofa evidente
mente , e porofa, quale íi é V agárico, per 
una radice , ovvcro che poíía prenderá per 
una foñanza di una natura differente da 
quella , che realmente fi é , vale a diré , 
per tut t 'a l t ro , che per un fungo. Ma non 
é quefto folo quel, che dimoftralo in que-
fto Auíore contrario : egli aggiunge di van-
taggio , che era íimile alia radice del Sil-
phium , per rifpetto alia quale , coloro ai 
quali é nota, vedranno, quanto nella for
ma , e configurazione delle partí fia diver-
fa dalla forma , ed eífenza áeWagárico di 
quefli tempi . Adunque noi dobbiamo r i -
correre alia defcnzicne del Sil phium, affin-
ché poííkmo conofeerne la forma , e ftrut-
tura del noftro agárico , Teofrafto dice , 
che la radice del Silphium era lunga un 
cubito , ed aveva un'efereícenza , o tefta 
nella fommita, che ufeiva a fior di t é r ra , 
o fpuntava fuori dal terreno 1 ella é cofa 
evidente , che i l noílro agárico non é for
mato in quefta foggia , e che tutt 'altra fié 
la fuá figura, e che percib non é la foftan
za medefima , che V agárico di Diofcoride , 
e degli Antichi in genérale . Un ' altra ra-
gione fi é la fcarfezza di effo nella Grecia: 
i l noftro agárico per lo contrario é comune 
nella Grecia , e nafce beniífimo in tutti i 
raedefimi al be r i di quella regione , come nel
le noftre contrade, vale a diré nell11-talia , 
ed in altri paefi Europei ; eppure ella é 
cofa certa, che i Greci fono ftati lontanif-
fimi d' averne alcun fentore: i l nome é co
fa fufficientiílima a provar cib . C i avverte 
Diofcoride , che quefta Droga ha prefa la 

fuá 
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fuá denominaxione dal luogo , ove ella na-
fce , che era la Sarmazia . Egli ci avreb-
be invcro lafciato un nome , ed una voce 
di prava ortografía , e malamente ícritío , 
e rtando, come dobbiamo, al Tefto di l u í , 
egli dice venire da A g r i a paefe dclla Sarma
zia : adunque i l nome dovrebbe elle re (la
to quello di j í g r i c o n , ovvero di A g r i a c m ^ 
e non quello di A g a r i c o n . Si feno gl Inter-
petri ingannati col non aver fuppollo A g r i a 
i l nome di qualfivoglia luogo particolarc , 
ma hanno fpiegato i l paffo, col dirci , che 
ella nafce quefia droga nei deferti, e relie 
terre incolte dclla Sarmazia . Lo Stefano 
veramente dice , che A g r o i íignitka un Po
pólo s che vive fra i rr.onti Emo , c Rodo-
pe ; e Strabone ce lo fa un Popólo dclla 
Palo de Mcotide . Tolo me o ci incammina 
e ci fcorta al rintracciamento della veri t a , 
col farci fapere , come vi é un íiume , ed 
un promontorio appellato Agaro nella Sar
mazia Europea, e che quindi i beüiami A -
garicarii si íamofi peí loro buon fapore , 
venivano condotti nella Grecia . Queílo s' 
accorda colla deícrizione del luogo fatta da 
Dioícoride , dal qual luogo era condotto V 
a g á r i c o , i l quale quantunque egli 1'abbia 
tnale ícr i t ío , e compitato, puré egli ci ha 
detto i l vero, allorché ci ha aíícrito, effe-
re nella Sarmazia . Egli apparifee da tutto 
quedo , che gli Antichi Greci era no mol
ió all' ofeuro rifpetto al loro a g á r i c o , e che 
non conofcevano gran fatto , se egli foíTe 
una radice , oppuré aícun'altro prodotto ve-
getabile j e quefta é una fufficiente pro va, 
che i l loro non era per alcun modo il no-
(Iro e p a r i c o j quantunque si I5 uno , che V 
altro "na fea ora, come allora , nei loro pae-
fi. Quantunque i ' a g á r i c o di Dioícoride pero 
non fia lo ftéííb , "che 1' a g á r i c o de i noftri 
tempi, tuttavia mol ti fono ftati d' opinione , 
che <r a g á r i c o di Plinio , e d' altri Autori fi* 
migliantemente del íuo tempo , foíTe lo 
íkflb 5 che i l ooflro . I fuoi vocaboli fem-
bra, che efprimano cib con una chiarezza 
tale da non lafeíar raenomo dubbio ; ma 
íiccotne lo accagionano di un'errore , cosí non 
danno le fue cfpreíTjoni una teftimonianza, 

.che ci poíTa baftantcmente illuminare in-
lorno a c ib , che divifato abbiamo poc' an-
z l . Egli dice, che gli alberi , che fruttan 
ghiande., come la quercia , i l leccío , ed 
altíi di tale fpezie, fono quelli , che pro-

cusaás «as?. . , 
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ducono fingolarmcnte I ' a g á r i c o , e che queílo 
a g á r i c o é un fungo , o foílanzg fungoía bianca 
odorofiffima , c buona per gli antidoti. Egli 
aggiunge di piü , come queño fungo naíce 
nei piu bafll rami dcgli alberi , e che al 
buio r i ípl tnde, c che la gente impiegata a 
raccogiierlo fa un ral lavoro in tempo di 
notte 5 awegnaché col 'fuo níplendcre fa s i , 
che polla effer ved uto, dove é quafi impoí-
fibiie, od airee no malagevolc i l cib fare nei 
giorno . Dioícoride non dice di queílo a g á 
r i c o una parola 5 né ci fa in contó aicuno 
menxione di un fungo , quale realmente íi 
c quefta droga : puré nella fuá deícrizione 
ci fa 1' a g á r i c o msíchio , e femmina , e le 
opinioni, cui egli cita d ' a l t r i , come inris-
guardo alia fuá origine , hanno una certa 
data eíprefilone , che pub far credere, che 
abbian fatto nafecre le efpreííioni, ed i ter-
mini di Plinio. Dioícoride dice, alcuni fu-
rono d' opinione , che }' a g á r i c o non foffc una 
radice , ra a che e' veniíTe prodotto in alcu-
ne parti degli alberi, per mezzo della pu-
trefazione, nella íkffa guifa, che fon pro-
dotte le foftanze fungofe. Tale fi eral5 opi
nione del fuo tempo , rifpetto all ' origine 
dei funghi, che naíceífero cioé, e veniífero 
prodotti dalla putrefazione , e non dal fe
m é ; ed é chiaro altresi , che egli diftiogue 
1' a g á r i c o dal fungo , paragonandolo ad una 
ípezie di eí ío, e chiamandolo fpezie di ío-
ftanza futí gofa , Queílo racconto, di Dioíco
ride fembra uves- dato motivo all5 i (loria , 
che ci fa Plinio dell' a g á r i c o ; e l ' a g á r i c o di 
queílo Autore , quantunque fia una foflan-
za fungofa, tuttavia non fembra effere fla
to veramente un fungo in fe íleífo , ma una 
ípezie di legno putrefatto , che noi appel-
liamo eíca , e che aífai fovente luce in tem
po di notte , come fe foífe di fuoco , od 
un fosforo, proprieta , della quale i l fungo 
é talmente privo. Queílo rifplendere dei 1c-
gni marci , e putrefatti , é in molti luoghi 
comune,; e fie come non é flato diílinto 
dagli altri legni marci , c putrefatti , che 
fpiendono , e luceno in tempo di giorno , 
cosí coloro , i quali venero indotti a crede
re 9 che conteneífe delle virtu medicinali 
particolari, preferiífero, che veaifTer raccol-
t i in tempo di notte. 

L1 A g á r i c o femmina di Dioícoride fembra 
effere ílato quefta diviíata foílanzajavvegoaché 
egliceladeícrive non altramente che una ío» 

ílanza. 



ftatm d'una íefíitura fpungofa ,. cd avente le 
fibre diritte , come hanno íempremai quefti le-
gni putrefatti . La querce ed altri aiberi produ-
centi ghiande , fono aíTai oííervabili altresl 
rifpetto al produrre , che eííi fanno que-
fta cica : quantunque l 'albero, che produ
ce V agárico , é i l lárice I I rifplendere di 
quefl' albero , allor che é nello flato di pu-
trefazione, é accidéntale, avvegnaché non 
vien fempre trovato cosí. 

AGÁRICO MINERALE, agarkui minera-
lis , nella Storia Naturalc é quefto i l nome 
d' una térra lucida , fpungofa , grafía , 
detta da altri marga Feroenfis , e lac Luntf, 
€ dagli antichi , térra , ovvero, creta Sele-
neuftaca . Prefe quefla 1' antica fuá deno-
minazionc dalla Citta di Selcico neila Sici
lia , nelle vicinanze della quale fuol tro-
varfene in grandiflima abbondanza j e dalla 
fuá ftruttura fi vede efí'er una cofa piíi 
moderna dell' agárico vegetabile , fe fi coa-
fideri la fuá lucentezza , i l fuo colore, e 
la fuá teífitura fungofa. 

Ella é per fe flefifa una térra fottopoíía 
a varié mefcolanze , e mefeoianteíi con 
varié altre foltanze : ella é perb general
mente trovata pura , ed é allora aíTo-
lutamentc la flelTa in tutte le partí del 
Mondo . 

Queña non coflítuifee , né forma di fe 
fíeffa nella térra uno rtrato, ma vien tro
vata nelle feífure perpendicolari degU ftrati 
delle pietre , ed in effa vi íi veggiono 
mi líe impercettibili crepature ; in quefte 
naturalmente vanno a romperé le mafíe , 
c da effe ícaricano quefta materia in forma 
d' una blanca polvere : ellsno foderano al-
cune volte , ed incroftano le volte deUe 
caverne, ed aicune volte, non aitramente, 
che la tena Samia , pendono attaccate in 
abbondantifíima copia nei vani orizzontali 
di quefti ftrati . I n parecchi di quefti luo-
ghi viene ella trovata , od in maffe irre-
golari , di un color fino puro bianchiíTimo, 
porofa , friablle , attaccantefí alie di ta , ed 
agglutinantefi tenacemente alia lingua ; 
ovvero anche in piu picciole , e piu con-
fiftenti maffe j o finalmente in uno ftato 
fciolto, od in forma d'una polvere impal-
pabile , fomigliantiffima ad una pura can-
didifíima nevé . 

L ' AGÁRICO MINERALE produce una 
violentiíTima fermentazioae infle rae coa 
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j meftrui acidi , e fi diffonde íncontanente 
in acqua . Egli é affai fovente trovato 
imbratcato d' altre terre , ec. ed é allora 
alterato nei colore per ¡a adelione delle 
eterogenee particeíle terree , ed ér allora 
trovato bruniccio , giallognolo , ovvero 
anche roficcio ; e viene ad eííere affai fo
vente ricevuto nei corpi degh altri foffill ^ 
fendo probabiliíiimamente affai fovente la 
térra deprimente di criftailo. Veg. i l Sigo. 
H U I , Iftoria dei Foffili pag. 40. 

Aicuni fuppongono , i ' agárico minerale 
non eíTere ftato ignoto agli antichi, e che 
non é altro , fe non fe quella medefima 
folianza , cui eífi appeilavano morotlhus f 
e galaEiites. 

11 lo lo Paefe , che fi foííe conofeiuto 
produrre quefto minerale , fu formalmente 
Swüzeriand j últimamente pero ne é ftato 
eziandio feoperto nei territorio di Norim-
berga . Alquanto fimigliante foftanza a 
quefta é ftata offervata nelle cave delle 
pittre vicino a Roven nella Francia . 
Vegganfí Ephem. Germ. cent. 1. Obf. 2. 
pag 5. Jour. des S^av. Tom. 43. p. 381. 
e feq. 

Vien quefto preferitto , ed ufato inter
namente contro le emoragie , nella ftran-
guna , per la reneila , e particolarmente 
per gli ícioglimenti del veníre : efterna-
mente per detergeré e feccare , e riíanare 
le ulceri vecchie, e per fermare gli umor i , 
o fluífioni , che colano dagli occhi , ec. 
Lang. IdeaHift. Nat. Lapid. Figur. Helvet. 
cap. 3. in Ephem. Germ. dift. 3. ann. 9. 
app. pag. 211. e feq. 

A G A T A . E^ V Agata un fpecial genere 
di gemma pellucida , che ha una grandis-
fima eftenfione . I caratteri di quefte fono, 
1' efter variamente diftinte , e fegnate di 
ftrifee, e di nuvole, ma non hanno zone, 
o fafce , fimigl'anti a quelle deil' Onice . 
Sonó quefte agate compofte di criftailo , 
depreíío da una copiofa quantita di térra , 
e non formato, ovvero a forza di ripetuti 
incroftamenti intorno ad un núcleo cén
trale , ovvero fopra piatte fuperficie poftc 
1' una egualmente fopra 1' altra , ma fono 
meramente i ' effetto di una femplice con-
crezione, e foltanto in varié fogge fegnate 
e diftinte per la difpofizione del fluido y 
che s' intromette, nella formazione, nelló 
vene, o materie loro diíferentemente colórate. 

M Sonó 



A G A 
Sonó queñe un genere numerofiffimo di 

foíTili, che nei loro colorí fono foggetíe a 
ricevere raoltiíTime diíferenti fogge di ftri-
fc i a ture 3 e di macchie . Sonó pero quefle 
difpofle , ed ordinate con qualche ordi-
ne , fecondo i diíferenti colori della loro 
térra . 

D i quelle ufcité , e formatefi da una 
térra bianca , ve ne fono tre fpezie , 
i . Dendracate, ovvero Pietra-Mo^oa. Veg-
gafi 1' articolo DENDRACATE . 2. dgata 
latteo-fptendente fofca . Quefta , febbene rif-
petto alia bellezza fia moltiífinio iaferiore 
alia prima , ella h pero pna pietra fom-
mamente bella . Quefta é aífai comune 
nelle fpiagge, t greti dei fiumi delle Indie 
Orientali , ed anche nella Germania , ed 
in alcune altre parti dcll' Europa. I noílri 
lavoratori , ed intagliatori di pietre , le 
tagüano per farne tavoleíte da giuoco , ed 
altre coferelle di poca valuta , 5. Agata 
di color piombino , appellata dagli Antichi 
Phaffachates. V . 1' articolo PHASSACHATES . 

Delle Agate di colore roíficcio ve ne ha 
quattro fpezie. 1.Bianco-impura carnicina . 
Quefta a petto di mol te altre Agate , é 
pochiífimo vaga , e viftofa. La miftura deí 
colore carnicino e moho fotti le, e trovaíi 
fovente fenza alcuna nuvola, o macchia , 
fenza vene, od altri fomiglianti varié ftri-
fciature : ma alcune volte trovafi totalmente 
venofa , e fegnata con tacche , e macchie 
di figura irregolare, e con delle í ibre, ta-
gli , e fili difíferenti . Xrovanfene nella 
Germania , per 1' Italia , ed in alcune al
tre parti d' Europa , e vengono adoprate 
in lavori , ed opere di picciol valore , ed 
i Tedefchi fervonfene affai fíate per i calci 
degli Schioppi, e per guernirne altre a rmi . 
Ne fono ílate alcuna ñata tróvate di per-
fettiífima moftra impantanate nelle piu pro-
fe nde paludi. 2. La feconda fpeiie d' agate 
col fondo roíío, é queíla fpezie di un puro 
color fanguigno , appellata hcemachates , 
ovvero Agata fanguigna dagli Antichi , 
Veggafi 1' articolo H.EMACHATES , 

3. La terza é V ágata nuvolata , e raac-
chiata , di un color carnicino slavato , e 
pallido , detta Agata Corneliana , ovvero 
Sardachates dagli Antichi . Veg. i ' articolo 
Sardachates . 4. La quarta finalmente , é 
i ' ágata di color roífo piombino, fegnata , 
gd mtaccata in varié fogge di giallo , 
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appellata dagli antichi ágata coralUm, ov
vero Corallo-Achates . Veggafi i ' articolo 
COR ALLO-ACH ATES . 

Delle Agate di fondo di tena giallogncla 
jie fono conofeiute due fole fpezie . 1. A-
gata di color céreo gialliccio , appellata 
dagli Antichi Cerachates. 2. L ' a l t ra é una 
pietra aífai vaga di fondo giallo terreo 
fegnata , e diftinta di blanco , di ñero , 
e di verde , detta dagli Antichi Leonina , 
ovvero Leonteferes i Veggafi 1' articolo 
LEONTESERES „ 

Finalmente áeWe Agate di fondo di térra 
verde ve ne ha , che finora fía conofeiuta, 
una fpezie fola , che fu la Jafpachates de
gli Antichi . HUI , Iftoria dei Foífili . 
Veggafi i'articolo JASPACHATES . 

Da alcuni fono ílate attribuite alVAgata 
virtü grandiífime medicinali , come di refi-
ílrere , e far tefta ai veleni , a quello fpe-
zialmente della vipera , dello feorpione , 
e del!' afpide ; per diífetare , e per v i v i 
ficar la vifta j ma io per me non ho mai 
trovati avverati eífetti fomiglianti . Pliu. 
Cajiell. Lex. p. 8. Ruland, Lex. Alchem. 
pag. 2. Viene afferito, che VAgate Orien
tali fieno tutte cávate dal fiume Gambay. 
Hamüton, Defcrizione dell' India Oriéntale, 
cap. 13. Pref. Stato Repub. Let t .Tom. 2. 
pag. 171, 

Ultimamente fu feoperta una cava di 
Agate nella Tranfilvania , di diíferenti 
colori , alcune di eíTe aífai grandi , c che 
pefano molte libbre. Ephem. Germ. cent. 
9. pag. 427. 

Sonó ftate diftinte le "Agate con 'altri 
nomi , diíferenti dai noverati finora 
Cosí noi troviamo, 

AGATA VERMIGLIA , che é di un cupo 
color vermigüo . Quefta nel Tefto di Pli-
nio , vien detta Achates unius coloris , i l 
i l qual tefto da alcuni é ftato corretto in 
minii coloris . V Arduino preferifee alia 
moderna, l'antica lezione , Veggafi HAR-
DOVIN Not . ad Plin, l ib. 37. cap. 10. 

AGATA diftinta , e fegnata di blanco , 
Achates perikucos , che é contraífegnata , 
e diftinta di circoli neri , e bianchi 
I I Signor Plott ne fa menzione fotto la 
denominazione di Crcwftone, ( b ) . 

( a ) Salmas. ad Sol'm. Polib. pag. 93, 
( b ) Plott. Nat, Biflor, Staffordsh. cap. 4. 
§. 47. p. 175. 

AGA-
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AGATA BIANCA , Leucachates , che é 

totalmente bianca , o per lo meno varic-
gate con ifírifce bianche, efTendo aíTai fpeíío 
meizo trafparente , e che ha della fomi-
glianza del bianco , o chiara dell' uovo 
rapprefa . 

AGATA VITREA , ovvero trafparente di 
una pietra fottile di colore azzurro . 

AGATA LEOPARDINA , Achates par dalias, 
che é macchiata non aítramente , che ií 
dorfo del Leopardo . Quefta viene aítra
mente appellata panda ¡ion , p amáchate?. 

AGATA ZAFFIRINA , che é d'un colore 
quafi azzurro , trafparente, trovata alcune 
volte infierne col Lapislaxzoli , ed aítra
mente denominata Sapphiro-Achates -

AGATA ILLUMINATA , diílinta e con-
traflTegnata da varj colorí , come bianco , 
ñ e r o , giallo, bruno , o bigio, 1'un fopra 
lr altro difpoíli a diftanze eguali. 

Sonó altresi divife 1' Agate in rapporto 
agí i oggetti rapprefentati in eíTe , come 

AGATA ARBORATX\ , Dendrachates . 
Vcgganfi gli articoli, DENDRACHATES , e 
DENDRITES. 

Sembra , che quefta fía quella iftefla , 
che da altri Autori vien &p^€\hti Achates^ 
avente nel raezzo una fpezie di rofa; e da 
a l t r i . Achates, od ágata con piccioie rami-
ficazioni di foglie nere .. Borrich . A él. 
Hafif. l ó / / . pag. 2o5. 

AGATA CORNUTA , Ceracbates , é quella 
che é detta da alcun rapprefentar la figura 
di un corno colíe fue linee , e macchie . 
í a ) Al t r i fpiegano la ceracbates eííere di 
quella fpezie da noi fopra accennata , aven
te la fuperficie íimile alia cera . La diffe-
renza di fimigliante definizione nafce dall' 
etimología della voce. ( ¿ ) I primi fup-
pongono eífsr queda forma ta dalla voce 
Greca mpx^ corno ,. i fecondi dalla voce 
Latina cera , cera . 

( a ) Worm. Muf, p. 90. ( b ) Salmas. 
loe. en. p. 94. & feq, 

AGATA AFRODISIACA , Achates aphro-
díjm , é quefto un termine dato dal Vel-
fchio ad u n ' ^ ^ nel fuo gufcio , o cuílo-
dia , di un colore carnicino , in un lato della 
quale moftra la figura d' una mezza luna , 
rappreíentata colla piíi cfatta perfezione , 
da un femicircolo l a t t e o e nell' altro lato 
le Fafi di^Vefpero , o fia la Stella della 
íera , o veípeniaa j donde ebbe origine la 
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denominazionc üAgata afrodiftaca. Ephem. 
Germ. Dec. 1. ann. 1» Obíerv, 156. pag, 
29Ó. 

AGATA CORSOIDE , rapprefentante 1' u- s 
mana capellatura del capo. Salmas. Exerc. 
in Solin. p. 539. 

AGATA ARITMÉTICA , rapprefentante i 
numeri 4191 . , 191. Veggafi i l SETTALA, 
Muf.. 81 . 

AGATA ASTRONÓMICA , rapprefentante 
1' Emisfero colle fue parecchie Orbite , e 
colla Terra nel raezzo. A quedo capo pub 
altresi effere riferita un1 Agata , di cui fa 
raenzione i l Borrichio , rapprefentante coa 
eftrema efattezza , e perfezione le cinque 
Orbite. A£l. Hafn. 1677. pag. 208. 

AGATA ELEMENTARE , comporta di 
quattro colorí j violáceo , che vien fup-
pofto , che efprima Y acqua j bianco , che 
dínoti I ' aria j roffo, accennante i l fuoco ; 
e bigio , o bruniccio , la térra . Velfch, 
Hecat. r. Obf. 42. 

AGATE ANTROPOMORFIDI quelle fon 
dette , dentro le quali vengono rapprefen-
tate figure d' uomini , o di donne . Tale 
íi é quella , di cui fa parola i l ICircher , 
che rapprefenta un' Amazzone , od un' 
Eroina armata. { a ) Nella Chiefa di San 
Marco di Venezia avvene una rappre
fentante la Teña coronata di un Re . 
Altra puré nella Gallería dei Principi della 
Cafa Gonzaga, nella quale fi vede i l corpa 
di un'uomo, colla fuá teda, i l fuo eolio , 
le braccia , e le gambe , tutto veflito ac-
conciamente , ed in atto di precipitarfi. 
( ¿ ) Avvene altra di cui parla i l Signor 
De Boot, ( c ) nella quale íi vede un cir-
colo compito, non aí t ramente , che fe foíTe 
ñato tatto col corapaíío , e nel mezzo del 
circolo una perfettiíiima figura d' un Vefco-
vo colla Mitra in teña , ma voltando al
cun poco in fianco la pietra, vieae a rao-
ñrare una figura totalmente diverfa j c fe 
fi continui ad inclinarla, e voltaria di piíj, 
apparifconvi due altre figure , vale a d i r é , 
una di un1 uomo, e 1'altra di una donna . 
Altra ümigliantemente deferitta dal Runfio, 
nel piano dellá quale fi vede con fomma 
diftínzione la figura di un Papa orante , 
che fu trovata nelle rovine di un' antico 
Templo della Gentilita nelle vicinanze di 
Roma . Ma l ' Agata famofa , di queña 
fpezie e tanto decantata , fi é quella d¿-
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Pirro , nella quale vcnivanvi rapprefcníñte 
Je nove Muíe , ciafcheduna delle quali 
avente i l fuo proprio attrilítiío, ed Apollo 
ncl mezzo fuonante 1' Arpa : Achates, in 
qua i x . Mufx \ & Apollo chharam tenens, 
non arte , fed natura , /ponte , ita dtfcur-
rentibus macul'ts , ut Mufts queque fmgulis 
fuá reddeventur infignia. ( O 

( g ) Kircher, Mund* fubter, l. 8. p. 30. 
( b ) Calceol. Muf. p. 21. ( c ) De Gem. 
1. z. p. 95. ( d ) Thef. Tab. E. Journal des , 
Sgavans 1 Tom. 50. p. 630. ( e ) Piin. 57. 
f. 5. Vedi altres) /' Arduino nelle Note ad 
loe, ck, 

Nella Gallería Imperiale vi é vin'Agata 
Oriéntale di una grandezza íorprendente , 
fendo fabbricata dentro una coppa , o vano, 
j l cui diírmetro é di due braccia fiorentine 
manco due dita . Nella cavila é delineata 
tutta con iípaitimenti di macchie o tacche 
Jiere . B. XRISTOR. S. XXX. 

Ale.¡ni , feguitando la maniera del Ki r -
eher, ce g!i deícrivono come fenomeni deri-
vanti da naturali cagioni , i l qual Kircher 
vide una pieíra fomigliante, in cui eranvi 
dipinte le quattro Lettere , che foglionfi 
comunemente fe ri ve re , od incidere fopra i l 
Crocfifío Signore, v^le a diré , L N . R . I . 
Egl i fi fa a íoípettare , che fe fie ñato 
fepolto fotterra un qualche Resle Croci-
fiííb , fra le pictre , ed altri rovinaccj , 
ove fendo accaduto , che 1' iferizione fiaíi 
ílaccata dalla Crece , e fíaíi andará a me-
ícolare colla trelma, o col fango argillofo, 
fufeettibile dell' impreffione delle lettere, e 
che queíía materia, per mezzo di un qual
che fugo , o fumo lapidifico , fiafi poícia 
petrificata. ( / ) Queño Autore fi fa a íup-
yorre , che nella maniera medefima ap-
punto fía venuta a formarfi la teílé divifata 
Agata di Pirro . A l t r i , cui fa foverchio 
colpo di maraviglia nella fantafia un' ipo-
tefi íomigliante , fi fanno a fupporre , ed 
a eonchiudere altrcsi , come quefte pietre 
non in altra guifa poífano eífere ítate for-
irate , di qutllo , che fiafi fatto dei Cam
ine i , oppure dei famoíi lavori delle p etre 
fatti a Fuenze ( a ) . 

( f ) Kiicfeir .1 Mund Subter. Tom. 2.1.S. 
SeB. 1. p. 41 . ( g ) VeMch. in Ephem. 
Gerw. ubi fupra ^ p.' 296. Veg. T articolo . 
CAMMFO , CICLOPEDIA. 

AÜa claífc delle Agate antropojnorfidi pub 

quelle fono j 
dell' occhio . 
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eífere altresi arruolata un' Agdta della'Bi
blioteca di Francfort , rapprefentante i l 
euore , i polmoni , e parte delle vene di 
un' uomo . Koning. Regn. Mineral, pag. 
106. 

ACATE LEUCOFTALMIDI 
che rapprefentano la figura 
Tale fi é quella di cui fa parola i l Velfchio, 
{ a ) cui egli chiama ommatia , ovvero 
omphophtnlmus: ovvero quella , di cui parla 
il Cardano , ( ¿ ) ed altri , rapp'-efentante 
gli occhi d' uccelli', di pefci , di lupi , 
detta pero Lycophhalmus \ di capra , o di 
camozza , aegophthalmus \ di bue , booph-
thalmus. 
( a ) Hecatofi. 1. Obf. 22. ( b ) De Subtil, 
p. 290. 

A G E N T E . Ella é una quefiione aífai 
famoía fra i Filoíofi, ed i Maeftri in Div i -
nita , íe 1'uomo fia utC agente libero , od 
un agente neceífano l La cofa pub eífere 
determinara m quefia guifa: L ' uomo é un? 
agente neceííario , fe tutte le fue azioni 
fieno in si fatta forma determínate dalla 
caufa precedente a ciafcheduna azione, che 
un' azione paífata non poteííe eífer paífata 
altramenre da quello , che é ñata , e che 
un' azione futura eífer non poteffe in 
altra forma , di quello fia per eífere . 
Per lo contrario , 1' uomo é un' agente l i 
bero , qualora egli fia capacc in ogni tem
pe , fotto le circoftanze , e cagioni , nelle 
quali allora fi trova , di operare cofe diffe-
renti ; ovvero in altri termini , qualora 
egli non é mai fempre inevitabilmente de-
terminate in ciaíchedun punto di tempo , 
dalle circoflanze , nelle quali egli fi trova , 
a fare quella data eofa , ch' ei fa , e che 
non fiagli poífibile i l farne qualfivoglia al
tra . 

Quale di quefte due definizioni convenga^ 
e fia dicevole all' uomo , ella é una que-
ftione di fatto da eífere determinata da cib, 
che noi fperimentiamo in noi medefimi , 
col riíguardo alie operazioni della noílra 
propria mente . Un ' Autore di grido 
grande pretende di ridurre quell' ultima 
definizione ad una affurditá ' { b ) . 

( a ) Coll . Philof. Enquir. Concern. Liben, 
pag. 11. Journ. Litter. Tom, 10. p, 88. 
( b ) Cato , Lett. Tom, 4. p- 190. & feq. 
Veg. gli articoli, LIBERTA , NECESSITA' , 
VOÍ.ONTA . Cycl» 
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A G G L U T I N A Z I O N E . AíTegnano al-

euni una differcnza fra V agglutinazione , e 
V affmilazione : in quella ípeiie di lebbra, 
o fcabbia appellata dat Greci xst/'x»? , vi é 
un'adefione 5 o á agglutinazione di nutrimen
to , ma non gia affimilaiione . Neü ' idro-
piíia ana/arca per lo contrario vi é un' ag-
giunzione , fcnza la menoma agg lut inazk-
fie; vale a diré , vi e un afflufTo di nuova 
materia, o fia nutrimento , ma querto cosí 
íottile, ed acquofo , che é privo del la do-
vuta faldena, cenfiftenza , e tenacitU , da 
poter far lega . Gorr. Def. Med. pag. 390. 
in voce Ylp¿<r$v<ní; Qttinc, Lex. Med. p. 12 . 

Alcuni vogliono , che Yagglutinazionc ven
ga ad eífere effcttuata da un fe rmentoa i -
t r i aíTerifcono, che per la qualita glutino-
ía del chilo , baila un puro , e íemplice 
eontatto per fare 1' adcfione alie partí . Nouv. 
Rep. Lett. tom. 14. pag. 1296. 

A G I L I T A 1 . Alcuni definifeono 1' agi l i -
th Parte, od abito di dirigere la noftra for-
2a, vale a diré , di tenderla , ovvero rite-
nerla a vantaggio . P lace . Acceff. Ethic. cap. 
3. §. 24. & íeq. M i fe. Lipf. tom. 1. p. 277. 

Le prove d' agilitcl fu uno de' principali 
cggetti dell' iítituzione ciei giuochi, ed eíer-
c iz j . Gl i Atleíi fecero particolar profeffio-
ne della ícienza di coltivare, e di provare 
1' agil i ta . VeggaG Mera. Acad. Infcript, t. 4. 
pag.̂  441 . • j 

V agil ita del corpo é afíai ípeíTo fuppo-
ña una dote particolare di alcun popólo : 
tuttavia fembra non doveríi attribuire alia 
mencma cofa , che ponga in queíla data 
gente un' abito, o ftruttura differente dagli 
altri , ma dee aferiveríi únicamente, ed in-
tieramente alia pratica, ed al Tufo ed efer-
cizio. I noftri opera j d' ordinario rimango-
no ftorditi della fomma agilita della gente 
del Malabar: ma il Baldeo ce ne toglie la 
maviglia acccrtandoci , come tutta quella 
gente , e tutto quel popólo militare , vie
ne allevato in una maniera , che dee ren-
derlo agevolmente agilijjxmo j e come fino 
dall'eta di fett'anni vengono coloro aufati 
ad avere i loro nervi fortificati, e ad eífe
re unti con unguenti, la qual cofa gli ren
de anche pieghevoliffimi, ed acconcia qual-
fivoglia feorcio , e raovimento . La confe-
guenza di que ñ o , e del loro avvezzarfi fi
no dall' eta piu teñera a qualfivogJia forte 
di moto , fi é , che arrivano a fendere i 
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corpi loro ágil i , e fne\U per f i fatto mo
do , che voltano , e ^iegsno i loro corpi 
in qualfivoglia feorcio , e pofitura . Baldes-
us de Ind. Orienr. 

A G I L L A R I O . V J g d l a r i o , o fia // g i u r -
á i a n pr inc ipó le £ una campagna , o ¿f un v i l ' 
laggio , era detHnato a foprintendere alia 
maggior parte del beñiame , o folie V ar
me nto comunej e di ritcnerlo dentro i l fu o 
refpettivo termine , e capanne , e veniva 
ahramente appellato bubukus , vale a diré 
guardiano d'armento : ( quindi ne naeque 
i l noflro termine ingiurioío coward , guar-
davacchc . ) Se cgli era un' abitator di ca
panne , od altro garzone , egli era cíente 
dai fervigi , ed ufi di buona coftumanza , 
come colui, che veniva fuppoño non tare 
altra vi ta , che quella di attendere alie fue 
be (tic , e di con ver far perpetuamente con 
cffo loro , e non a!trámente che un' uomo 
nato fatto peí fuo folo gregge, e che per-
ció aveífe di fuá natura un fimigüante pri
vilegio . V agillario a i .un P a drene d ' u n F e u 
do , o d' una C a f a Religiofa , era un5 Ufizia-
le deftinato ad a ver cura dell' agricoltura e 
d' altri lavori della campagna , di pagare 
,11 opera), e d' invigilare , che non venif-
er fatti latrocinj, ed ufurpazioni , ovvero , 

che non veni fiero commeííe del le mancan-
za , o trafgreífioni j in fatti coflui era a 
capello quel me de fimo, che altramente ap-
ptllavafi , Campagnolo , e Fattor d i campa
gna , e preílb gl' Inglefi B a ; l l i f i Gafialdu . 
K e n n . GloíT. ad Paroch. Ant. in voce . 
Veggafi 1' articolo , GASTALDO , GASTAL-
DIA , ec. 

A G I T A Z I O N E . Quefta voce agitazio-
ne viene ufata nella Fifica affai fovente per 
efprimere un interno ed intefiino movimen-
to , e commozicne delle parti di un corpo 
naturale . 

La fermentazione , e l ' effervefeenza fo
no maiíempre accompagnate da una vigo-
rofa , e veemente agitazione delle partitel-
le; viene da alcuni fuppofto, che i l calore 
dipenda dall' agitazione delle partí del cor
po calido : e quindi alcuni tentano di di-
moftrare la quantita del calore , che fi tro
va nei corpi di fimigliante teífitura , d' eí
fere cioé in ragione comporta della denfita 
dei corpi , e della duplicata ragione dell' 
agitazione delle loro particelle. Quindi an
cora ne vkn dedotto un método per mi-

fura-
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furaré i l grado d'1 agitazion? delle particelle 
dclTaria. (^) I | Mercurio per una forte e 
veeraeníe agitazicne nel vacuo, viene a pro-
durre la luce , e quindi é nata quella ípe-
zie di fosforo detto mercuriale . ( ¿ ) 

( a ) Vczganfi Hermán. Phoron^ l . 2. c. 24. 
pag. 3 6 6 r & feq. ( b ) Havskfb, Phrf. Me-
chanic. Exper. fe6i. 1» numer, 4. pag. 15. 
Jour, des fgav. tom.61, p, 513. It* tom.. 66* 
p. 104. 

A G N U S D E I . Gi l ^ » « Í difpofti, e 
preparati , ch^e'fíeno, vengono portati nel 
Vaticano ; e quegli, chegh lavorano íbno t 
Monaci dell' Ordine di San Bernardo . La 
grand' opera di quefti fi fa in un' apparta-
raento feparato; ed alcuni di quei Monaci 
unifcono la pafta , altri le danno le forme , 
ed altri finalmente vi fanno gi' impronti y 
ec. I n un camerone al diviíato appartamcn-
to contiguo vi ha una grandiffima tavola r 
od anche: piu tavole piene d' agnus del áí 
tutte le grandezze, e figure in una prodi-
giofa quantita , ivi apparecchiati, e difpofti 
per la Pontificia beneaizione . Vegganfi Me-
mor. Lifter. tom. 5.. pag. 272. 

L ' época dell'origine degli ^gnus Del vie
ne comunente fiíTata ai tempi di Co íhn t i -
no Imperadore, ovvero a quei di San Gio-
vanni Griíbftomo, oppure al Poníificat© di 
Papa Zofimo, vale a diré nclla quarta , o 
nella quinta Centuria . I I Padre de Vi t ry 
pero íi fa a credere , che quefta fagra co-
fíumanza. fia molto piü antica , e preten
de , che venga dalla- Tradizione Apoftolica ., 

Egli fembra , eííervi anticamente fra i 
Crifiiani ftato un coüume di avere, e con-
íervare fimiglianti immagini di cera , che 
ponevanfi dentro alie caííe , ove riponevanfi 
i loro cadaveri r quando erano morti : in 
pro va oí eib fi rifctlfce, come nel depofito 
dell' Imperatrice megüe d' Onorio , la qua-
le morí verfo la meta della V . Centuria $ 
v i fu trovato un5 Jlpnus De l , allorché ven-
ne aperto i l depofito medefimo, lo che fe-
gui nel 1544. Vegganfi Memor. di Trev» 
ann. 1728. pag. 1538. 

La Ceremonia della Confagrazione dell*' 
Agnus Dei , prende alcuna fomiglianza da 
quella , che fi pratica nel Battefimo, ed é 
fimigliantemente diüinta con queftonome» 
{ a } Onofrio Panvino deduce la fuá origi-
ae da queíto Sagramento. ( Á ) 

í a ) . / © « r . des Scav. tom. 37. pag. 371^ 
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( b ) Du Pin , Bibliot. Ecckf. tom. 16. p. 99. 
Veggafi l'articolo BATTESIMO . 

JütW Ordo Romanus vi vien detto § che 
nel Sabbato delia Paíqua , i ' Arcidiacono di 
Roma verfa della cera liquefatta in un va-
fo mefcolata con una picciola porzione d' 
o l io , e faítoquefio, benedicendola , la ver
fa dentro una forma in cui e incifa l ' i m -
magine d'un'Agnello , che vi fi dee con-
fervare fino al Sabbato in Albis , nel qual 
tempo vengon quefte ce re improntate diftri-
buite al Popólo dal medefimo Arcidiacono » 
affinché fe le eonfervino nelle loro Cafe co
me un preíervativo contro i finifiri acciden-
t i . Ma in queñi ult imi tempi, quefta fun-
zione viene efeguita dal Papa medefimo in 
perfona, e non ogni anno, ficcome ufavaíi 
anticamente ; ma nel primo anno del fuo 
Pontificato, e poi ogni fette anni doponel 
Pontificato medefimo, quando i Papi arri-
vano a viver tanto . { a ) G l i Agnus Dei 
vengono ricevuti dal Pontefice per mezzo 
dei Cardinali , che gíi tengono nelle loro 
Cappe , e degli altri Prelati , ma quefti 
g i l tengono dentro le loro mitre , ec. 
con moltiííima venerazione , fendo re
putara una fpezie di profanazione i l toccar-
g l i , e maneggiargli colíe mani . Nel tem
po medefimo parte di quefti Agnus fono 
meffi a parte , e deftinati in dono ai So-
vrani , e Principi tutti della Comunione 
Cattolica Romana. U n Breve , od ordine 
di Papa Sifto V . che fu fpedito da quei 
fommo Pontefice con una caííetta d' Agnus 
Dei al Doge di Venezia, é ftato pubbiica-
to dai Giornalifti di quella Ci t ta , nel qual 
Breve noi abbiamo una ftoria autentica del 
fine, e dell' ufo, ec. degli Agnus Dei . Sonó 
quefti compofti di purilfimi cera vergine ,. 
dice i l Breve , per dinotare la íacrofanta 
Umanita di Gesh Criflo Signor noftro , 
prefa da una immacolata Vergine: la figu
ra dell' Agnello impreífa in eífi, rapprefen-
t a , che 1' Agnello innocentiífimo immaco-
lato venne offerto , e fagrificato per noi 
fopra la Croce . Vengono quefti battezza-
t i , od imracrfi dal Papa nell' acqua fanta, 
in cui fiavi ftato prima pofto i l balfarao , 
per rapprefentare i l rapporto al buon neme, 
che un Criftiano dee procurarfi col füo in
nocente modo di converfare come anche 
i l Sagro Crifma , in cui viene ad efferfigu-
rata la Garita , che é la maffima d i tutte 

líe-
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le Criñíane virtudi . L ' immcríione viene 
accompagnata da preci , ed orazioni , per 
le quali i l fommo Pontífice prega Iddio a 
fantificare quelle immagini, e ad infondere 
in eííe la Div ina , e celeík fuá v i r t u , affin-
ché coloro , che gH conferveranno, e por-
teranno feco condegnamente, e con fede , 
pofTano ottenere i loro fanti , e retti finí, 
ed eflTer' efenti dai triííi effetti inoltre, delle 
tempefle , delle grandini, dei turbini , delle 
faette , ec. ; e che in virtíi di eífi pofíano 
effer tenuti lontani , e dilungati i cattivi 
f p i r i t i ; e che non poíía avvenir loro alcun 
triflo evento , né di corruzicne d' aria, né 
di malattie j che i l fuoco non poífa loro ar-
reear danno; che le Donne incinte poflano 
in virtü loro confervare fino alia maturita 
la prole portano in feno: ú l t imamente , che 
chi gli porta con fedejviva fia prefervato da 
qualfívoglia ínondazione d' acqua , dalla mor-
te improvifa, e da qualunque aítra calami
ta . Vienvi prudentemente , e faggiamente 
aggiunto, che quantunque non vi fia luo-
go da dubitare , che in confeguenza di qucfte 
preghiere le divifate virtü e potere venga 
a quefti Santi Agnus comunicato , tuttavia 
per mancanza di fede in coloro, che gli pofleg-
gono non producono fempre T efFetto Joro. (¿) 

( a ) Du Pin Bibliot. Ecckf. t. 18. p.6g. 
( b ) Veggaft il Ghrnale dei Letterati dy ha . 
l ia; tom. 17. pag. 435. (S1" feq, Veggafi inol
tre per rapporto aW Origine de gli Agnus Dei 
Jour, des Sgav. tom. 3 1 . pag. 252. Memor, 
de Trev. ann. 1722. pag. 2010. Le ¡oro vir
tü , e potere, ¿ífl, Erud. Lipf. fupp. tom. 4. 
pag. 224. rifpetto alie loro mifítche intenzio-
n i , Du Pin , Bi¿l. Ecclef. tom. 18. pag. 6%. 
Jn rapporto a 11* crdine di loro confagrazione , 
Magri , Notizie de Vocab. Ecclef. nella Ve
ce , e^v. 

Alcuni Autori altresl fanno parola d" una 
fpezie d' Agnus Dei di metallo , aítaccati 
alte corone . Schmid. Lex. Ecclef. Vien det-
t o , che i i primo, che introduceíTe V Agnds 
Dei nella MeíTa , fofle Papa Sergio I . Jour. 
des S^av. tom. 51. pag. u o i . 

A G O N I A . I I terror maggiore , o la mag-
gior parte dello fpavento, che altrui arre-
ca la morte, confifie in quegli affanni, ed 
in quelle convulfíoni , dalle quali fembra , 
che venga accompagnata d' ordinario 1' apo
nía , quantunque noi abbiamo ragione di 
credere, che la pena, che 1' uomo foffre in 
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tal cafo, non fia fommamente, cd in gra
do eñremoacuta i avvegnaché la continúa
la ferie delle pene , de' dolori , foglia co-
munemente iftupidire, e mortificare i ner-
v i in guifa , che non fieno piíi fufcettibili 
di acuta fenfazione . Con tutto cib fono ftati 
immaginati diverfi mezzi per mitigare i* 
agonia della morte . Si fa i l gran Bacone 
a confiderarla come parte della provincia 
d'un Medico , e queíla non foio , quando 
una fomigliante mitigazione pub conferiré 
alia guarigione, ma allora altresl , quando 
fono perdute tutte le fperanze di ricovra-
re , e riaver Tammalato , pub beniffimo 
anche un tal mitigamento conferiré a pro-
curargli un paífaggio piü tranquillo , e piíi 
agevole . Concioffiaché la compiacenza nel
la morte, che era c ib , che tanto ardente-
mente fofpirava Augufto, non é una mez-
zana parte di felicita: i noftri Medic i , al-
lorché un paziente é difperato, fi fanno uno 
ferupolo di cofeienza d' andaré a vifitarlo ; 
quando per lo contrario dovrebbon' effi por
te ogni fiudio , ed attenzione loro maggiore 
per procurare a queil' infelice i l modo di 
rendere i l füo paífaggio pih agevole, e piü 
tranquillo . Coerentemente i l fovrano Au-
tore in ultimo luogo citato colloca 1' Eu-
thanafia, o fia F arte di plácidamente mo
riré fra i defiderj della feienza , né pare 
che difapprovi lo íludiare la Filofofia Epi
cúrea , per ottenere un tal fine. Bacon, de 
augment. feientiarum . lib. 4, cap. 2, 

Hinc fiygias ebrius baufit aquas . Per fi-
migliante effetto é ñato meflb in opera f 
oppio, con approvazione, e plaufo d'alcu
ni , ma la maggior parte lo riprova, e lo 
condanna . Vegganfi Ephem. Germ. dec.2. 
an. 1. pag. 41 . 

I I Baglivi ci fece fperare un Trattato ap-
poíla, de Medicina agonizzantium , o fia i l 
método di curar coloro, che fi trovano in 
agonia di morte. { a ) S'immaginano alcu
ni , che poífa trovarfi un medicamento, i l 
quale mi ñora (Te , ed alleviaífe gli aífanni, e 
dolori della morte , fenza accelerarla , op-
pure , che conferir poteífe nel tempo me-
defimo a ritardark. { b ) Ma una delle mi -
gliori ricette , o preferizioni , che poífano 
immaginarfi per un fine si fatto , fi é per 
avventura quella immaginata dal Signor P^-
tin , vale a diré la totale aftinenza da ogn i , 
e qualunque forta di medicamento. 

VeP-
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( a ) Veggafi ti Baglivi } de Medie, foltd. 

Can. 44. Erudit. Lipf. 1707. pag. 341. 
( b ) , Shaw, Trattato delle Malattie incu-
rabi l i , pag. 17. 

11 método praticato da¡ Perfiani é fuor 
d'ogni oubbio innocentillimo , qualora po-
íeffe produrre P effetto : ufano effi di redi-
rnere gli uccelli ingabbiati, o prefi in qua-
lunque guiía , e di render loro la liberta , 
come un mezzo íicuro per rendere U lor paí-
faggio proprio piu faccile in un'altro Üato. 
Olear. I t i n . Perf. lib. 5. cap. 22. 

PreíTo gli Arme n i , allorché una perfona 
fi trova agonizzante , di modo che fono per-
dute tutte le fperanze , fi fanno a credere , 
c fie re un' uíizio d' umanita i l liberarla da 
fimigliante pena, col collocario in una cer
ta data íituazione , che fia acconcia ad ac-
celcrarle la mortc , c col chiuderle si gli 
occhi, che la bocea , e troncarle i l 'rcfpi-
ro . Veggafi Bibl. Univ . tom. 1. pag. 290. 

A G O N O T H E T A . Que íh voce Agono-
theta viene a íignificare la cofa ftcíTa , che 
áltramente é Á^iiz.'^7kuv¿S'faoi, Hellanodicus, 
ed anche alcune volte, aefymneta, brabeu-
ta , aportar cha , agomdica , ed athlotheta , 
Alcuni perb f^nno differenza da athlotheta , 
ed agonotheta \ pretendendo , che queílo fe-
condo prefedeííe íoltanto alie rappreíenía-
zioni fceniche , ed i l primo alie gimnañi-
che : ma queüa diíiinzione ferabra , che 
non abbia alcun fondamento . Veggaíi i l 
Fabbri y Agón i 11. üb. 1. cap. 18. Pitiíc. lcxf 
antiq. tom. 1. pag. 64. 

Gl i Scrittori dell1 eta di mezzo confon-
dono d'ordinario gli Agonijice , vale a diré 
coloro, che combattevano nei Giuochi, con 
gli Agonotheta , o íieno coloro , che ai Giuo
chi medefimi preíedcvano. Aquin.Lex.Mi-
Jit. tom. 1, pag. 34. 

Gl i Agonotheta avevano il carico imme
diato d'invigilare alia maniera di vivere , 
alia difciplina , ed ai coftumi degli atleti . 
A loro toccava 1' eíaminargli , e Tammet-
tergl i , o T ekludergli dalla focieta, e dall' 
prdine , ( ^ ) Nel tempo , che duravano i 
combattimenti , gli Agonoteti erano veftiti 
di porpora , e condotti in guiía trionfale 
peí circo , portando nelle loro mani uno 
ícettro d'avorio, ful quale era un' aquiia . 
Nei primi tempi vi era un folo Agonote-
ta: nella quinta Olimpiade ne fn aggiunto 
un íecondo, e nella xsv, Olimpiade , piu 

AGR 
di fette. D i quefli , tre tbbero la direzio-
ne, e foprintendenza delle razze dei caval-
l i , e gli altri dei diverfi altri eíercizj. ( ¿ ) 

( a ) Veggafi Mcm. Acad. Infcr/pt. tom. 2. 
pag. 310. F. Scaliger. Poetic. lib. 1. cap. 24. 
Potter, Archaol. lib. 2. cap. 21. t. 1. />. 441. 
( b ) Díffert. 7. de Agonothet. Hellanod. ec. 
V, acl. Erudit. Lipf. 1703. pag, 90. e feq. 
II Signor Van Dale ha fatto una Dijjertazio-
ne appojla fopra gli AgonothetíE. 

La parola Agonotheta vieae fino a di no-
An ritcnuta nelle Accademie, e nelle Scuo-
le per dinotare colui , che ha il carico del-
la diftnbuiioneydei premj, ec. I Fondatorí 
di quefti premj fono perpetui Agonotheta . 
Trev. Di¿\. Univ . tom. 1. pag. 207. & leq. 

A G R A R I O - Quefta voce , in un íenío 
genérale, íigmfica al cuna cofa , che ha q al-
che rapporto ai campi , o terreni . Calv. 
Lex. Jur. p. 56. La voce é latina, AGRA-
Rius , fírmala da ager, campo. 

V i ha parecchie opere di Scrittori intor-
no agh affan della villa , od agrarj , che 
fono (late raccolte , ed unite infierne , e 
pubblicate in diverfi tempi , fotto il T i to -
lo d i : AuBores, Legefques rci agraria , five 
finíum regundorum . I principal! fono Fine-
co Siculo y Se/io Giulio Frontino, Ageno , Ur-
bico , Igino , Varrone , cd altri . 11 piano 
delle edizioni , coi loro refpettivi T i to l i , 
ec, vien fommimfirato dal Fabricio . Veg
gaíi Fabnc. Bibl. Latin, tom, 2. lib. 4. cap. 
11. pag. 57. 

I Terreni Romani erano di diverfe fpe-
zie , alcuni conquiílati dai nemici , e non 
ancora noverati , cd aggiudicati per contó 
pubblico ; altri aggiudicati veramente al pub-
blico , raa clandeílinamente ufurpati dai 
Grandi privati : finalmente altri comprad 
col danaro pubblico per eíTer divifi . Le 
Leggi Agrarie , fatte , o per divider le 
terre dei nimici gia conquiftate, ovvero le 
Terre pubbliche , o quelle cómprate col da
naro del publico , paila roño agcvolmente fen-
za lufurramenti, e turbamenti popolari; raa 
quelle Leggi agrarie ^ in vigor delle quali i 
nechi privati do ve vano e fíe re fpogüati dei 
loro terreni , e pollo i l popol comune , o 
la plebe in poíTeííb di cib , che üato era 
pofleduto dalla nobílta , non erano intra-
preíe fenza tumulto , e fovvertimento gran-
dillimo . Pitifc. Lex. Antiq. tom. 1. pag. $6. 
e fcg. Machiavel, Dife. in Liv. Üb, 1. c, 37, 

Hof-
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Hoffm. Lex. Univ. tom. i . pag. 114- Mem, 
de Trev. 1719. pag. 764. 

No i abbiamo duüJDmioni di Cicerone 
efiñenti pur anche, de Lege agraria , cen
tro una Legge di quefta ípezie propoña da 
Publio Servilio Rullo 1'anno di Roma 691. 
Veggafi il Fabricio, Bibliotec. Latin. tom. u 
1. 1. cap. 8. §. 17' 

PreíTo di noi molti hanno declamato per 
la neceffita delie Leggi agrarie. Guglielmo 
Sprigge, (.a) ovvero , come da aliri vien 
chiamato Fr.Osbome ha eípreíTamente ferit-
to fopra fimigliante foggetro. ( ¿ ) 

( a ) Veggafi Czt . lett. tom. 1. pag. 285. 
& feq. ( b ) Mod. Plea for Commonw. &ct 
neceffita c£ una legge agraria . Londra 165.9. 
in 40. Veggafi Wood , M . Oxon. t. 2. p. 997. 

Ma 1' Autore , che fembra eíTerfi vera-
cemente intérnalo nella natura , e nell' ufo 
delle leggi agrarie, é il Signor Harrington , 
Egli moílra , come la bilancia delia proprie-
tá in uno flato , non pub eííer fiffata , fe 
non dalle leggi; e leJeggi, per mezzo del
le quali vien fatto un tale provvedimento , 
fono le leggi agrarie. Ora queñe fono ne-
ceffarie per la ítabilita del governo *, perché 
í governi 5 fecondo la diverfa büancia di 
proprieta , faranno di nature diverfe , o 
contraríe , quale fi é la monarchia , o la 
popolare . Cosí la Monarchia richiede un' 
eftenfione di proprieta grande, e vaña , e 
ad un tempo fteíTo , deile Leggi agrarie , 
che producono una pofteriore ufeita, o di-
minuzione , e taü finalmente , che íleno 
percib foílituite fecondo i dettami dell'ono-
re . Ma il Governo popolare richiede, che 
T eftenfione degli averi fia moderata, e che 
le leggi agrarie impedifeano, che i privati 
s' impinguino , e che íegua nei patrimonj 
foverchio pingui dello sbilancio , affine d'ov-
viare alia prepotenza , che é un principio 
totalmente contrario aU'altro principio co-
ílitueníe il governo popolare medefimo . 

Si fa ad immaginare quefto dotto Auto-
re, che in Inghilterra non vi avrebbe Ter
ritorio eccedente in Entrate, fe la bilancia 
non iftefle in piíi maní di trecento Capi di 
cafa ; e quefto é declinante dalia Monar
chia ; e fe per lo contrario ei fi trovaííe 
compartito in meno di cinque mila Capi di 
cafa, verrebbe ad ufeire dei l imi t i dellaCo-
ftituzion Popolare . Veggafi Harrington^ Ope
re , pag. 592. 

SíipplfTom» t* 
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Lo Scriííore medefimo definifee un'eglía

le Legge Agraria , una Legge perpetua, 
che ftabilifee, e mantiene , e preferva Te-
quilibrio, e bilancia del Dominio , per mez
zo di una diftribuzione di tal natura , che 
un' uomo, od un dato numero di uomini} 
dentro i l termine , o circoferizione di po-
c h i , o del la Ariñocrazia , non poíTa fover-
chiare di potenza i l popólo tut to, coll'effer 
padrone di loro poíTeífioni. Ibid. pag. 54. 

Oííerva egli altresi, come i l Popólo Ro
mano per mezzo di proecurare una Legge 
Agraria , venne a ricovrare la propria l i 
berta; e che la Repubblica, per non avere 
una Legge íomigliante , ovvero perché que
da non aveva i l fuo vigore, né veniva coll* 
effetto oflfervata, venne a decadere, ed an
do in rovina. 

Nelle Greche Citta fuppii alia mancanza 
delle Leggi Agrarie V Ofiracifmo . 

I n Venezia i l Configiio dei Dieci ^ ed i l 
Magiftrato fopra le Pompe, riftringono , e 
pongono la Falcidia faviflimámente nelle Ca
fe di quel l i , che diverrebbero foverchio po
ten t i , e queñi due Ordini in una Repubbli
ca 5 in cui la gente non ha fe non mezza-
ni domin) di terre , fanno egregiamente le 
veci di un'ottima Legge Agraria, 

Alcune Repubbliche della Germania non 
hanno, per fupplire a Legge fomigliante 4 
piíiluogo di quelloche portino le part i , che 
vengono divife fra i figlioli . E 1' iftefia 
Legge verrebbe a ftabilirne una Agraria in 
Inghilterra . Ibid. pag. 292. 293. 

Le Leggi Agrarie poífono effere preferit-
te , e regolatc in differenti maniere, come 
coll' aífegnare le poíTeífioni fopra certe date 
Famiglie fenza 1' autorita , o dritto d'aliena-
zione in ogni , e qualfivoglia cafo , come 
appunto feguiva in Isdraeüo, e preflb i La-
cedemoni : ovvero , fe non colla permiffione 
del fupremo Magiftrato, come in Ifpagna. 
Ma quefto , col fare troppo ficure alcune 
Famiglie, come appunto quelle , che fono 
in poffeíTo , ed altre foverchio fcoraggiate , 
come appunto quelle farebbero, che fi tro-
vaffero fuori del poffeíTo medefimo, potreb-
be fare i l popólo meno induftriofo, 

Adunque i l dotto Signor Harrington pre-
ferifee una Legge regolante gli ftati in una 
tal data maniera , che un uomo non paííi 
Tannua entrata di due mila lire ; e che i 
fondi, o ñato di coloro, che foverchiano, 

N od 
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ôd «ccedono la divifata forama , debbonfi 

dividcre ira i difcendenti dei loro figlioli , 
di modo che 1' entrara maggiore non oltre-
pafi'afle le due mi la lirc d' entrata Y anno. 
Quefta fi é la regola , cui egli prefcrivereb-
be per quefta Repubblica del l 'Océano, per 
pieizo della quale egli trácela , e difegna 
i l fuo modello peí Govcrno deiringhilterra . 

Per mcizo di quefta Legge i l Signor Har-
rington intenderebbe , che la proprieta dei 
terreni in Inghilterra, non oltrepaííaffe, né 
foííe minore di cinquemila PoíTefíori ; fic-
c©mc egli fa afcendere 1' éntrate di quefta 
regione a dieci milioni . Ma fe quefte ren
diré , come é fommamente probabile , af-
cendono di prefente a venti milioni , ne 
verrebbe, per la regola del noftro Aurore, 
che 1' entrare , od i fondi , e terre , non 
tíovrebbero avere meno di dieciraila Padro-
n i , la qual cofa, fecondo i l fiñemadi l u i , 
verrebbe per neceffira ad afficurare la l i 
berta del Popólo.. 

Se noi imprendiíTimo a penetrare dentro 
i l piano intiero di turte le ragioni di quefto 
ingegnofjftlmo Scrittore intorno al foggetto, 
ed argomento delle Leggi Jigra-fie, noi ver-
remmo ad oltrepaírare i confini , che ci 
fiamo preferítti in queft5 Opera : che per-
cib rimettiamo gli ftudiofi alie Opere di 
L u i , degne certamentc d' effere con ogni 
attenzionc e íaminate . Vegganfi ancora gl i 
Ar t ico l i , GOVERNO , e PROPRIETA'. 

AGFIPPA . L\Etimplogia di quefta vo-
ce , c^oé , quafi agre parti, data da Plinio 
{ a ) e generalmente dagli altri Autori fe-» 
guitata, viene rivocata in difpuía dal Sal-
mafio , ( ¿ ) , i l quale ne fomminiftra una 
origine totalmente diverfa , e tut í 'a l t ra da 
quefta; e per coníeguenza viene queftaftef-
fa voce a prendere un differente fignifica-
t o . Derívala egli dal Greco verbo « ^ ó , 
venari, e da ÍWOÍ , equus ; e quefta eti
mología in farti fembra poterfi meglio fof-
frire, imperciocché la voce é collocara dal 
Gramático Sofipatro fra le voci G re che , 
cd anche trovaíi fimi-glianíemente in alcu-
n¡ antichi Poeti Greci non meno, che Sco-
liafti ( a ) Plinius, Hift. Nat. tom. i . Lib, 
7. cap, 8. pag. 377. & feqq. Hardouin. in 
Not, ad locum. A . Gellius . Lib. 16. cap. 
16, ( ¿ ) Salmaf. Exerc. ad Solinum , pag. 
23. Biblioteque Univerfelle , tom. 5, pag. 14. 
VoJJius, E t j m . , p. 15. 

A L A 
Cib non oftante la voce jígrippa é fta-

bilita nel íeníb antico, e ritenuta dai mo-
derni Scrittori , e dalle Levatrici . Plinio 
ragiona íuperftiziofamente di quefta fpezie 
di Parto, come prendendola, e da doveríi 
prendere per un' augurio d' evento infelice, 
e che non manchi mai di produrre i l fuo 
trifto eíFetto , a riíerva del íolo efempio di 
Marco Jgrippa , nella vita del quale pero 
ei trova verifícate piuttofto le divifate ca
lamita , di quello , che fia un' efempio , 
che fmentifea 1'augurio. 

Nel Daventer vi ha un Capiíolo appo-
fta intorno V jígrippa , o fia bambino ve-
nuto fuori del ventre materno per la via 
de' piedi, la qual cofa , fecondo l u i , é una 
guifa affai dicevoíe , e conveniente perché 
venga a falvamento i l parto maturo. Da-
vent. Levatric. provat. cap. 45. pag. 227. 
& feq. Veggafi altresi Burggrav. Lex. Med. 
T o m . 1. pag. 364. Dionis y la M o t t e , ec. 

Í,a voce jígrippa da i l norae ad un'un
güento deferitto nell' Antidotarium Nicolai, 
ed in altri Ricettarj , che vien da alcuni 
fuppofto , cífere ftato inventato da Agrippa 
Re di Giudea ; ma come altri íi fanno a 
fofpettare , da un certoGiulio Agrippa che 
fu un Medico di Roma . Fabric. BiblrGrac. 
tom. 13. pag. 43. 

A L A . Le ale fra la claíle degl' inferti 
vo l a t i l i , ci fomminiftrano parecchie fubor-
dinate diftinzioni dei generi di quefli ani-
m a l i , fotto le anriche clafti gcnerali. 

Párecchie fpezie di mofehe, le quali tro-
vanfi in uno ftato di non poter gran farro 
volare, od i l cui voló fembra anzi un falrel-
lare, e che per lo piu camminano, fanno 
vedere , e toccar con mano le j a r i e m a -
niere rcgolarmente diftintc di condurre le 
loro ale . I I maggior numero d'eííi volatili 
perb le porta, e maneggia parellelle, o,fia 
in una pofizione piaña . Fra quelle mofehe , 
che cosí le portano , alcune le hanno in 
forma di una fpezie di r emi , fendo la loro 
direzione pcrpendicolare alia lunghezza 
del corpo , che non é in rurri effi turto 
coperro da quelle , come fi vede in mol-
tiffime mofehe derre Libellt, & TipuU. 

Alr r i portano le loro ale in quefta ma
niera , che cuoprono , cioé , con eftc una 
parte del corpo , fenza che un' ala cuopra 
menoma parre dell'altra . Fra due mofehe 
alare, i l rpofeone paonazzo volante , e la 
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mofea comune delle cafe ci fomminiñrano 
un'efempio di queño. ,t 

t e ale degli akri s'incrocicchiano T una 
fopra i'altra ful corpo delT animaluccio ,. cd 
i gradi , in cui cuopronfi \r una T altra 
danno occafione a parecchie altre fubdiñin-
x i o n i , perché alcune d'eíTe rimangono co
me difgiunte c fofpefe íopra cadaun lato 
del corpo de 11' iníetto , alire alquanto in -
crociate r u n a fopra i'altra in guifa tale , 
che non vengono a cuoprire totalmente i l 
corpo dell' animale , ma in cadaun lato di 
que lio lafeiano una feíTura , che rende i l 
corpo fíeíTo vifibile , e feoperto . Alcune 
delle mofehe nate dai vermi acquajoli han-
no le loro ale in quefta maniera . 

Altre mofehe hanno k loro ale cosí dif-
poñe , ma incrociechiate i5 una fopra 1' al
tra foltanto in una parte deila loro fuperfi-
c ie , ed in quella delle loro eüremita ; di 
maniera che , quantunque cuoprano quefte 
iv i i l corpo del mofeone, lafeiano pero tut-
tavia nuda , e feoperta una porzionc della 
parte anteriore del corpo. 

Le ale d' altri íimiglianti infetti non s'in-
crociano foltanto T una 1' altra ful corpo 
del!'animaluecio, ma vi fi aggirano fopra: 
queíle ale non fono nella loro fituazione 
perfettamente parallele, ma lr ala fuperio-
re é piü elevata nel mezzo del corpo di 
quello,, che lo fía nei la t í . 

Alcune mofehe hanno le loro ale attac-
cate alia loro íchiena r ed applieate 1' una 
contro y altra , Qucile fono in una pofizio-
ne perpendieoíare ; e parecch'e delle piü 
picciole ípezie di quelle dette lióelU , e 
pulci álate, fono di queíta fpezie . 

Le ale d 'akri infetti alatt fono obliqua-
mente attaccate di contro ai loro fianchi , 
e s' incontrano intorno al loro corpicciolo 
ncll' eítremitá piü avánzate : quefte per mez-
zo della loro congiunzione vengono a for
mare una ípezie di voita cóncava , fotto 
alia quale é colloeato i l corpo. I mofeeri-
ni che nafeono dai bachi de' legumi, e da 
quegü al t r i , , che diconfi formica-leonc , fo
no di quefta fpezie , Reaumur ,. Hift. Iníeft. 
tom. 4. pag. 136,. 

A l t r i infetti volatili ha nno le loro ale 
cosí attaccate ai loro fianchi, che in vece 

alzarfi diritte , fi vanno ad ineontrare 
^eome due fafce , o bende fopra i l dorio 
dell'animaluecio r e vengono a formare una' 
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volta plana fopra i l loro corpicciolo . D f 
fpezie fomigliante fono moltiíTirai moíce-
r i n i , e mofehe , e mofeen i r che fon pro-
detti dai vermi, o bachi acquajoli. Ibidem 
pag. 137. . , . 

E finalmente vi ha aleum infetti alati, 
che portano le loro ale in una direzione 
cbliqua , ma le hanno incontrantifi fotto 
la loro pancia . Queñe fon collocate total
mente al contrario di quelle , che formano 
una fpezie di volta alta fopra i l dotfo del 
picciolo animale , e di quefta fpezie fono 
le ale di quella vaghiífima mofea, o moí-
cherino, che vien prodotto dai vermiccio-
10 della ciliegia <-

La flruttura delle ale di difFerenti alati 
infetti fomminiftrebbe altresi la materia , 
per farne ulteriori áiftinzioni non poche . 
La maggior parre di effe fono d' una finií-
íima íbut tura , e teííkura , e fembrano di 
una feta infinitamente fot tile , e fina , e 
fono egualmente traiparenti , o quafi tal i 
in tutte le loro part i . Ateuni infetti alati 
perb hanno le ale di un minor grado di 
trafparcnza , cd alcuni altresi 1'hanno to
talmente opaehe . ( ) . A l t r i di quegl' i n 
fetti aventi quattro ale hanno alfresi del
le macchie ofeure difiribuite vicino alia1 
loro fommamente trafparente teíTitura . Ta-
11 fono le ale dello feorpione alato; ed al
cuni degl' infetti dalle due ale, hanno effe 
ale parte opaehe , parte pellucide , e tra
iparenti , venendo le macchie opaehe dif
giunte , ed interfeeate da linee trafparen-
t i . ( ¿ ) 

( a ) Ibid. pag. 137. ( b ) Ib'td. pag, 138.. 
A L A . E ' quello nella Botánica un nome 

dato dagli Antiehi Scrittori di Medicina , 
nelle eta poüeriori , a 11' Hden'mm , Elenio v-
o fia Elecarnpano . Ifidoro parlando delle 
erbe aromatiehe , che venivano úfate co-
munemente nel fuo tempo, rammenta l 'E-
lenio , od Elecarnpano , cui egli dice^ effere 
volgarmente detto ala . Dai moderni Spa-
gnol i , e Portughefi vien detto alia. E Ma-
cro la chiama ¡nula ^ pretendendo, cheque-
fio fia i l vero fuo nome , come lo é della5 
planta detta comunemente Enula campa
na : ma dice ancora , come i l comune del
la gente del tempo fuo , &fia la Plebe , c!lia--
mavala ala , ed i medici per lo contrario 
P appellavano Helenium . Plinio fa parola 
di una planta nominata alum $ ma quefir 
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era di un genere differentiííítno , effendo , 
íecondo la fuá propria defcnzione, una ípe-
2ie d'aglio falvatico, che dipersénafce nei 
campi, e per i p ra t i , e fotto le fiepi. I n 
altro luogo egli nomina alum, ovvcxo alus 
non akramente che una voce uíata dai Re
maní per dinocare , e fignificare quella pian-
ta , che é detta dai Greci fimphytum pe-
traum , cvii<pvrov iriTpcüov . Egli é probabile, 
che quefte due piante últimamente accen-
natc abbian prefo , ed acquiftato la loro 
denominazione ala , ed alum , ab halando ^ 
da! loro fortiífimo ed acutiffimo odore j una 
d'effe effendo ufata pe! fuo íoave íapore , 
e l 'altra conofeiuta dai fuo acuto, e forte 
odore - Plin. lib. 26. 

ALBERO .. 11 calore é talmente necef-
fario al!' avanzamento, ed al crefeer degli 
alberiy che noi gli veggiamo venir fu piü 
grandi, e piupiccioli in una fpezie di gra-
dazione di que i climi nei quali effi fi pro
pagano, e fon piantati , o piíi , o meno 
caldi. Le regioni caldiflfime, producono ge
neralmente groííiffimi , ed altiffimi a l k r i , 
ed i medefimi i z i aMio aííai piu belli , e 
piíi diverfificati , di quello , che vcggiafi 
nclle fredde regioni ; e pariraente quelle 
piante, che fono agli uní , ed sgli' altri 
|)aefi eomuni , giungono ad una groffezza 
xnaggiore nei paefi meridionali di quello , 
che facciano in quelli del Nort i vi fono 
alcuni paefi freddi , e gelaíi , nei quali i 
vegetabili non s' alzano a qualfivoglk con-
fiderabüe altezza . La Grcnlanda r Icelanda , 
cd altre fímiglianti regioni, non fommini-
ftrano a lbe r i y e piante di venina forte , e 
quelle, che vi fr veggiono vengon fuaflai 
dilegini, baíTe , e flentate . 

Nei paefi , o climi temperati , ove gli 
alberi crefeono ad una altezza moderara, e 
mezzana , qualunque accidéntale diminuzio-
ne del calor comune fi é toccato con ma
no evidenremente, che ha gran parte nell' 
impediré la vsgetazione ; ed ancora nell' 
Inghilterra, i l freddo , che ci fopravviens 
alcuna ñata nell'Eftate , ci fomrainiílra una 
prova evidente di cofa fomigliante ; avve-
gnaché i l grano , e le piante baffe fieno 
egregiamente venute innanzi, e bene aván
zate , e le uve fpine , i ribes, e gli altri 
arbufti j e baffe piantcrelle, abbiano porta-
to una fufficiente copia di frutti , tuttavia 
fi é fperimentaío, che la produzione delle 

piante piu groffe , e piu alte é ffata dai 
divifato freddo affaiffimo pregiudicata , e 
cosí abbiamo avuto una vera careftia di 
noci , di melé , e di perc . I I calore ven-
gafi da qualunque cagione ir voglia , dee 
effer tale, c dee agiré fopra la vegetazione 
fia poi in una, o fia in altra maniera. Co
sí i l calore,, fia poi di letame, o fia calo
re proecurato artificiofamente per le ftufe 
a fuoco, fi íocca con mano , che viene a 
fupplire , ed a far beniíTimo le veci del ca
lor del Solé. 

Numero grande d5 A r / I n d i a n i nei loro 
fuolo ñ a u o , fiorifeono due volte I'anno 5 
ed altri fono in una continuata vicenda per 
tutto F anno di fiori, e di frutta 5 e viene 
offervato rifpetto a quefti u l t i m i , che affai 
prefto fi producono in copia grande , e pro^ 
paganfi , e riefeono infinitamente utili a 
quegli abitaníi: ' i loro frutti , che pendono 
perpetuamente frefehi da eííi , contcnendo 
in fe fb^hi refrigeranti, fono buoniffrmi per 
le febbri , e per abre raalatíie , che fono 
comuni in quelle contrade caldiffime. 

Grandiífimo farebbe a dir vero i l van-
taggio ,• che ne ridonderebbe in prb delí* 
iim-ana generazione, fe in molti luoghi di 
qualfivoglia regionc , foffero fatte delle plán
tate d'alberi uti l i , ed i l paefe verrebbejjer 
quefto mezzo a grandemente arricchirfi; «d 
i l pubblico verebbe altresr ad efferne alquan-
to beneficato, avvegnaché verrebbe a proc-
eurarfi un continuo propagamento di legna-
m i , da fervirfene per fabbricare i baftimen-
t i , e per altri ufi , e bifogni non menov 
pubblici«, che privat i . 

Noi abbiamo in molti luoghi , degli 
feopeti , ed altri terreni fterili, e non col-
t i v a t i , di un' eftenfionc quafi infinita j ora 
quale, e quanto mai farebbe i l vantaggio , 
che ne ridonderebbe in prb- del pubblico, z 
rendere quefti immenfi tratti di' terreno pro-
ficui ? Mol t i , per non dir t u t t i , queftp íeo^ 
peti , e bolcaglie baffe a fpcrimentarle ver-
rebbcro tróvate capaei di produrre gli albf-
ri , cd alcuni di quefti dati terreni fono 
veramente rimafugli di forefte diftrutte ; e 
quantunque per avere i l profitto dei prodot-
t i , e tagU di quefte piantate íbffe per r iu-
feir grande la fpefa j tuttavia la fpefa fteffa 
verrebbe ad cffere molto riftretta m con
fronto di quefto fteffo profitto, ed i l mez
zo per eib ottencre é facile, e piano • 

Gl i 
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Gli Autori , che hanno date le rególe 

per le piantagioni, fendofi únicamente im-
piegaíi intorno a piccioli tr&tú di terreno , 
rifíringendofi a bofchetíi , ragnaje , o par-
c h i , non fono pcrcib da íüpporfi guide , e 
direttori acconcj, c proprj per un' imprefa 
di quefla fpezie : ed i l Signor de Buífon , 
i l quale fu creduto un grandiííimo conofci-
íore della natura dei noñri Taffi , ed alberi 
fomiglianti s di modo che fembrava , che 
ne aveífe di cadauna fpezie dt cíTi un' efpe-
rienza íicura , cbbe a fpenmentare in un' 
efteía piantata , ch' e¡ ne fe fare , come le 
fue opinioni, e rególe fallivano in tronco; 
e venne forzato di ricorrere alia fola efpe-
rienza : quede eíperienze le varib egli in 
mille guife ; e quantunque molte d'eífe fue 
eíperienze riuíciffero fruñranee, e fenza cf-
fetto ; nulladimeno fpianb con tutte queüe 
fue prove il fentiero agli altri tutti , che 
ne voleífer fare , e che partorir potranno 
benifllmo 1'effetto defiderato. 

L'avveduto ricereatore delle operazioni 
della Natura nella produzione dei vegetabi-
l i , avendo pofto a parte una confiderabile 
quantita di térra per 1'eíperienze , ed in
fierne avendo: procurato un dato numero di 
tmeñ al&eri r divife primieramente tuna la 
quantita del terreno in un certo dato nu
mero di quadrati , ed avendone fatto un 
piano, eíaminb la natura , la profondita , 
e le circoftanze del fuolo di cadaun qua-
drato , ed abbozzb i l tutto- in un' aceoncia 
parte del piano s di modo che, egli fleífo, 
G qualunquealtro , che a lui fucceduto fofse, 
poteífe giudicare dalla differente propaga-
zione di un dato numero d' alberi piantati 
nello fteffo ftato in qnefti differenti terreni, 
i vantaggj, ed i dríavvantaggj diíferenti di 
eiafcheduna circoftanza nella profonditk , e 
nella natura , ed Índole del terreno in «ap-
porto al propagamento degli alberi utili . 
Varj operaj" vennero impiegati in differenti 
pezzi di quefto terreno, e vi venner plán
tate delle ghrande perché produceífero i 
piantoncini in diverfe ftagioni ; - ma i l r i -
fuhato generalmente fi fu , che quei meto-
di , che íembrb doveífero aver la riufcita 
migliore , 1' ebbero peggiore di qualunque 
al tro; e quei pezzi di térra , nei quali fu-
ronvi impiegati molti lavoratori , ed ope-
faj , e dove furonvi plántate le ghiande 
mnanzi i l yerno , produíTero moho minor 
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numero di piantoncini , di quello che pro-
diieeífero le terre lavorate dopo delle pri
me , e nelle quali le ghiande erano ftate 
piantate nella Primavera. Ma quei luoghi , 
che riufcirono migüori per la femina , fu-
rono quell i , dove le ghiande furon plánta
te in buche fatte colla zappa fenza alcun' 
altra precedente coltura della té r ra . E q u e í 
pe^zi di terreno, nei quali le ghiande fu-
rono gettate folamente fopra la (térra e 
pol ricoperte con alira térra grafía , produf-
fero una quantita prodigiofa di vigorofif-
firai , e rigoglioíi piantoncini , con turto-
che le pseore, ed altri animali me aveífero 
guaftati , e divorati la maífima parte. Quei 
pezzi di té r ra , nei quali le ghiande furono 
piantate alia profondita di íei dita , diedero 
una moho irií ta, e fcarfa piantata , ed affai 
peggiore di quei ípartimenti di terreno, nei 
quali le ghiande erano ftate rneíTe un folo 
dito fotterra ; e quei pezzi di térra , nei 
quali erano le ghiande ftate piantate alia 
profondita di un piede lottcrra , non íom-
miniftrarono neppurc un fo! piantone, quan
tunque in altri , nei quali erano ftate le 
ghiande pofte fotterra alTaltezza e profon
dita di nove dita , ne aveífero prodotti mol-
tiífimi . 

Quelle ghiande, le quali erano ftate per 
o í t o , o nove giorni pofte ad ammorbidiríi 
nella feccia , o fondata di vino , c neli' 
ñequa degli fcolatoi o fogne comuni , 
fpuntaron fuori della térra molto pih pre-
fto di quelle, che vi erano ftate feminate, 
fenza aver loro uíato quefta diligenza pri
ma , íiceorae alie altre.-

Ma Teíperienza , che moftrb in effetta 
riufcita migliore di tutte le altre , fi fu 
quella di plantare le ghiande nella Prima
vera, tali quali erano ftate feminate infie-
rae negli altri luoghi , e che avevanviavu-
to tutto i'agio di crefeere r di quefte appe-
na ne fallb una , e la piantagione riufci 
floridiífima , e fommamente abbondante , 
quantunque ía creícita di quefti piantonci
n i non fofle cosi vigorofa , e frefea, e r i -
gogliofa , come quella delle ghiande , che 
erano reftate quando fu fatta la prima fe-
mina j le quali dovevano probabilmente aver 
patito alcuTi poco nelle loro radici tenerei-
le nell'eífere trapiantate . 

Cosi riufcirono le eíperienze per mezzo 
dslia femina , poehe di quelle fatte col 
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píantare i teneri arbofcelli, o píantoncinrr 
non altramente che fe foffero ftati cavati 
dal bofco r. e da luoghi fotto coperta , a iu i 
quefii cavati dai bofchi , c dai luoghi co-
perti , riufcirono piu flentati, e peggiori di 
queli i , che avevano vegetato in luoghi piu 
efporti, e piu apcrti«. 

I teneri arbofcelli % o piantoncini di pa-
recchie partí della piantagione confervaronfi 
nel loro creícere, e vegetare nella manie
ra , colla quaíc commciarono a gittar fuo-
jie il rampollo , quellt delie partí di térra 
piu lav orate continuando a crefcere con 
maggiore ñen to , e piu lentamente di quel
ii delie terrc meno lavorate.. 

Cos í fu giuoco forza i l fare un numero 
grande d' eíperienze con una diligenza , ed 
accuratezza eílrema , ed i l rifultato del tut-
to fi fu , che per fare una piantata diquer-
ce in un fuolo , p» terreno di térra comu-
nc cretofa , o di una ípezie di térra grafía , 
€ letamata , il método piíi riuícibile , e di 
ottimo effetto fi é i l feguente : fa di me-
flieri , che le ghiande vengano prefervate 
fiel!5 Invernó nella térra in quefta maniera r 

fi faccia un letto di térra alto fei ditar 
dentro di queüo fi aggiuftino in uno ürato 
adeguato le ghiande nella profondita di due 
dita r ficché lo ítrato di té r ra , che le cuo-
pre fia groílb due dita, e i'al tro ürato al
to quattro dita rimanga. fott' efiíe : fopra 
queílo letto cosí aggiuílato pongafi un' al-
tra mano di térra deli' altezza di mezzo-
piede, e fopr'effo un'aitra fimigliante ma
no di ghiande y e cosí vadafr continuando 5 
fino a che pofifano eífere in quella copia r 
che fi voglia, che bañar poíTa all ' intento: 
•il' tutto allora dee effer coperto con altra 
mano di térra dcll' altezza di un piede , e 
ció per prefervarlo da qualunque ingiuria 
della íbgione , e dal gelo . Suí principiar 
di Marzo debbonfi fcoprire queili diviíati 
l e t t i , e le ghiande, le quali in queílo tem-
po avranno gittato fuori i l germoglio , e 
che realmente in quello ítato fono tanti 
piccioli querciuoli , debbonfi plantare di-
flanti 1' uno dali' altro i l tratto di un pie-
de , e non fi dovra: allora temeré in verun 
contó deH'oítima riufcita di una fimiglian
te piantagione . Queüa é una maniera di 
piantare, che viene ad eíFettuarfi con po* 
cliiflTimafpefa, eche Tara altresi d'un gran-
(iffimo íiíparmio r avvegnathé non; vi fa-
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fanno né pecore, né altri animaü , che la 
divorino , perché ie ghiande verranno difefe 
dai medefimi , lo che non feguirebbe , fe 
foífer lafciate fopra la fuperficie del terre
no fotto i l letame nell' autunno, e verran
no fenza alcun dubbio a cangiarfi in tanti 
piantoncini di querciuolo nella feguente pri
mavera . 

Ella é poi cofa facile il trafportar le 
ghiande , quando fon cávate fuori dai loro 
letti di Vttroo 5 ti ijuci íuuglii , nei quali 
debbono eífer piantate, fenza che nel tra-
fporto ricevano alcun danneggiamento; ed 
i l menomo indugio nel trafpiantarle pollo 
al loro vegetare , é piuttofto un vantaggia 
per eífe, che un daono avvegnaché riíar-
da íoltanto i l tenero rampollo per circatre 
fettimane , od anche meno : ed in que fia 
guiía vengono ad eífere aíficurati dalle br i -
ne, o dal freddo della matíina , che pub' 
naturalmente fuccedere , ed afpettarfi intor
no i l tempo, che eífi fogliono naturalmen
te fpuntar fuori , e farfi vedere . Memorie 
dell' Accademia delie Scienze di Parigi r 

Gl i alfart nei campi , ove fi femina i l ' 
g ranofono ad eíío grano un nemico pifr 
fatale di quello lo fieno ad eífo tutte le 
piu nocive r e prave erbe , come quegli s 
che fucchiano intorno al grano tutto i l nu
trimento , ed anche ad una non mezzana 
diñanza ; né é cofa connaturale fo!tanto al 
grano il non potergli foífrire „ I I Signor 
Tu l l ci fomminiñra unreíempio d' un folo 
albsro , che trovavafi in un campo di rape, 
i l quale fi divoro niente meno di un'jugero 
di raccolta . Egli é ñato fuppofto , che gli 
alberi aduggino , e danneggino le erbe a 
loro fottopoñe colla loro ombra ; ed alcuni 
penfano, che le malattie , che fi veggiono 
attaccare V erbe medefime , dependano , e 
vengano cagionate dal grondar , che fanno 
1'umidb Icro fopr'eífe : ma quefto folo efem-
pio fa vedere , che tanto 1' una , quanto 
i1 altra di quefte loro congetíure é fallace r 
i l mezzo giorno dell' albero , che non da 
ombrar vien toccato con mano, che produ
ce nelí' erbe lo ñeífo pravo effetto , che 
tutti gli altri lati , ed i l gccciolar , che 
fanno gli alberi non s'cñende oltre i l trat
to del loro rami ; dove 1' erbe veggionfi 
pregiudicate , e danneggiate in una lonta
nanza da eííi aííai dilungata, ed é indubi-

tato j , 



A L B 
tato , che le malattie di queñe erbe non 
vengono in contó veruno cagionate né dali' 
una , né dall' altra delle fuppofte divifate 
cagioni ; ma bensi dal toglkrfi loro dall' 
aldero i l neceíTario fugo nutriente , e CJO 
col dilungare le proprie radici per modo , 
cd in molto numero , e per ogni lato ; e 
cosí i l campo di rape pregiudicato é pro-
babiliflimo „ clie lo fofife per tuíto quel 
t ra t to , peí quale ñendeva V albero le fue 
radici , le quali da cbi fi prende la briga 
di farne la prova, vengon tróvate prende
r e , ed ingombrare tratto di térra affai mag-
giore di quelío , che altri per avventura 
s' immagini , 

Nel tagliare gli alberi, fonovi alcuna ña
ta ftate tróvate nel mezzo delle lettere . 
N o i abbiamo degli efempj di fímigliante 
fpezie nelle Traníazioni Filofofiche n. 454. 
fe£l. 16. nei qual i , efifendo fegato i l tronco 
d' un faggio , v i fcoprirono nel legno pa-
recchie Lettere circa un dito e mezzo lon-
tane dalla corteccia, edaltre aduna diftan-
za medefima dal centro del tronco . Sem-
bra , che quede lettere fieno ftate dapprima 
intagliatc formalmente nella corteccia , e 
che coll' andar del tempo v i íi fieno intér
nate , e rimafevi entro coperte. Veggafi i l 
luogo citato. Veggafi altresi l'.ifteffo nume
ro alia Sezione 17. nelle Qífervazioni. 

Nelle medefime Tranfazioni abbiamo una 
deferizione d' un corno d' un daino trovato 
nelle vifeere d' una quercia . Sonofi anche 
trovati negli alberi dei CrocifiíTi , che fono 
ftati da chi non riflette gran fatto , aferitti 
a cofa miracolofa . Veggafi la pagina 23<5. 
dell' accennata Tranfazione nelle OíTerva-
zioni . 

A L B I G E S I . Vien fuppofto , che una Set-
ta fomigliantc cosí foíTe appellata, o perché 
in eífa vi era numero grande di perfone , 
che erano della Diocefi ti Albi , o per ef-
fere ilati condannati in un Concilio , che 
fu tenuto in quefta Citta . I n fatti non fi 
trova , che coftoro foíTer conofeiuli fotto 
quefta neme prima della convocazione del 
divifato Concilio . Ltmborch. Hift . Inquif. 
L . 1. cap. 8. Bibl. Univ. T o m . 23. pag. 372. 
I t . Tom. 20. pag. 202. 

Detti furono gli Albipefi altresl Albiani, 
Albigefei, Albii , ed Aíbanenfes , quantun-
que quefti ultitni , vaíe a diré gli Alba-
nefi 9 vengano da alcuni áiftinti da^li Al -
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bígeft . Thomajius y H i f t . Sapient. & ftul^ 
pag. 46. 

Gl i altri nomi , co' quali furono íimi-
gliantemente dif t in t i , fono, Enriciam , A -
belardifli, Bulgariam, ed a l t r i : alcuni per 
rapporto alie qualitadi da cfli adottate; al
t r i in rapporto a quel paefe , da cui vien 
pretefo, che fieno derivati; ed altri in rap
porto a queíle perfone di grido , che adot-
tarono e difefero la loro iniqua caufa , co
me Pietro de Brius , Arnaldo da Breícia , 
Pietro Abelardo , Enrigo , e fimiglianti ^ 
Berengario, fe non lo fteflb Wiclefo , vie
ne da alcuni meíTo a raazzo con coftoro * 
Jour. des S^av. Tom. 3. pag. 330. & íeq, 
Bibl. U n i v . T o m . 5. pag. 33. 

Gl i Albigeft vengono aííai foventea con-
fonderfi coi Valdefi dai quali tuttavia dif-
ferifeono coloro per molti rifpetti , tanto 
perefter sbucati fuori in tempo piuantico, 
quanto per aver fortito l 'origin loro in al
tra regione, e finalmente per effer loro fta
te addoflate , ed accagionati d1 crefie diíFe-
ren t i , e fpezialmente di Manicheismo , dal 
quale efenti fono manifeftamente i/^/^e/z, 
Ltmborch. loe. cit. Oeuvres des S^av. M a i . 
K593. pag. 508. Mem. de Trev. 1713. p.703. 
A f t . Erud. Lipf.pag. 324. Veggafi i ' artícelo 
VALDESI , CycL 

Parecchi Scrittori Proteftanti gli hanno 
difefi da una fímigliante imputazione . Ed 
alcuni , invece di Ereíici , fonoíi trovati 
foltanto come vaticinanti, o precuríori del
la coftoro riforma . V i fono perfíno degli 
Scrittori , i quali non dubiíano d'a (fe r i re , 
che la loro venuta , e riufcita nel mondo 
fia ftata prefigurara perfíno nell' Apocaliífe z 
credat ]ud¿eus apella , non ego . D i piíi 
trovafi i l Limbrochio, forzato da un certo 
atto dell' Inquifizione di Tolofa paífato dall' 
anno 1307. al 1323. pubblicato nel 1692. 
a feguitare in parte i l Manicheismo degli 
Albigeft. 

I n ordine a quefto egli diftinfe due fpe-
zie di Albigeft , una maetbiata dall' Ere-
fia , 1' altra Ortodoífa . Alcuni pero eccet-
tuano contro qualfivoglia conclufione ca
vara dalla Fe de di quefti A t t i , non aitra-
mente di quel che farebbono nemici íco-
perti , e che profeífano d'efter tali , e che 
fono perfone , che fi trovano in pofitiva 
neceffita di dimoftrargli in errore grandiífi-
mo involti ^ e determinati di porgli , quan-

do 
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¿o che fofTe a morte. Ma fembra, che la 
verita fia piuttofto fituata in cib , che im-
magma, e fcrive i l Dottor Aüix , i i quale 
fa vedcne, come un numero grande di Ma-
nichei sbucati fuori , e diramaíifi íopra le 
regioni occidentali dalla Bulgaria e ftabi-
Jitifi nell 'Italia , nella Linguadoca, ed in 
altri paefi; per la qual via fendo si gli uni , 
come gli altri fotto Timputaxione , e per 
meglio diré , ri puta ti veramente Eret ic i , e 
come tali risguardati, vennero, o per igno-
ranza, o per malizia ad eíTere infierne con-
fufi , ed appellati con un nome medefimo, 
quantunque realmente foííero totalmente dif-
ferenti . dllix Rem. Hiíh Piedm. cap. 15. 
A6;. Erud. Lipf. 1691. pag. 221. 

Sul principiare del Secólo X I I I . interef-
farono 1 Re d'Inghilíerra , je d'Aragona a 
difendergli contro i Crociati . Pietro Re d' 
Aragona fu uccifo in una battaglia , cui 
egli fece in loro pro, alia tefta di un'Efer-
cito di cento mila uomini , I I Viíconte di 
Beziers, ed i l Conté di Tolofa fi piccaro-
no di perder piuttofto i loro Dominj , e 
Terre , che abbandonare gli Albigeft . Fi-
lippo Augufto Re di Francia fiancheggib 
ancora la Crociata , Luigi V I I I . eziandio 
fi mife in viaggio anch' eflb in perfona con 
un' Efercito contro gli Mbigefi j e S. Lui
gi condufle a termine 1' intera loro disfat-
t a , e gli diflruííe , e queflo fu uno de'prin-
cipali T i t o l i della fantita di quel fantiííi-
mo Re. Ma la perfona , che fegnaloffi piu 
piíi di qualunque altro peí íuo zelo, e per 
Je fue intraprefe contro gli Albigefi , fi fu 
Simone Conté di Montforí . I Capi Miffio-
narj , le cui prediche erano intefe a con-
giunger le Armate colla Crociata , furono 
Arnaldo Arciveícovo di Narbona , Guido 
Vefcovo di CarcaíTona , Jacopo de V i t r i 
Dottore di Parigi, e San Domen ico , fon-
datore dell'Ordine dei Predicatori , e dell' 
Inquifizione . Mem. de Trev. 1704. pag. 97. 
& íeq, 

A l t r i errori fcoperti negli Albigeft dai lo
ro giufti perfecutori , che erano i Monaci 
del tempo loro , furono , che jeíTi ammet-
tevano due Cr i f t i , uno cattivo j che appar-
ve fopra la Terra, ed un buono, che non 
é peranche apparfo j che eíTi oltre a tale 
empieta , negavano ancora la refurrezione 
de'corpi, e foftenevano, che 1'anime dcgii 
uomini erano Demonj imprigionati nei no-
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ftri corpi, in pena della loro trssgreffione: 
che quefta razza d' Eretici condannava i Sa-
gramenti tutti della Chiefa , rigettato da ef-
fi i l Battefimo, come inutile che aveva-
no in abbominio la fagrofanta Eucariftia 9 
chg efcludevano 1' ufo delíe confeííioni , e 
della Penitenza, che foftenevano illegitirno 
i l Matrimonio, vituperavano i l purgatorio, 
i l pregar per le anime dei trapaífati , le 
immagini , i Crocififfi , e fimiglianti fagre , 
e fante cofe . D « Fin , Bibl. Eccl. Tom. 
\ i , pag. 169. 

Per rapporto alia maniera loro di vive-
re noi poíliamo confiderare gli Albigeft co
me di due fpezie, vale a diré , dividergli 
in pur i , e perfetti Albigeft, ed in Albige
ft Fedeli . I primi profeííavano di vivere 
nella continenza , aftenendofi dalle carni % 
dali' uova , e dai latticini , abborrivano la 
menzogna , ed i l giuramento. Gli altri v i -
vevano non altraraente , che gli altri uo
mini tut t i j ma erano nientedimeno per-
luafi | che íi farebbero anche falvati nella 
Ffide del perfetto Albigefe, e che niuno di 
coloro íarebbefi dannato, che ricevuto avef-
fe da effi 1' impofizione delle mani , Dti 
P i n , loe. cit. 

Vegganfi inoltre, e fí confultino in rap
porto all ' Iftoria degii Albigefi . Patreol E -
lench. Haref. rifpetto alie perfecuzioni, al
ie guerre,, ed alie Croclate alzaíefi centr' 
effi , ed a loro ruina : Limbcrch Hift . I n 
quiG lib. 1. cap. 8. & íéq. Aél. Erud. Lipf. an 
1693. Pa§? 324' & feq. Kufier Bibl. Nov 
Libr. T o m . 3. pag. 53, Dn P i n , Bibliot. Ec 
clef, Tom. 10. p, 166. Jour. des S^ay. Tom 
26. pag. 109. I t . T o m . 28. pag. 481. Bibliote 
que choifie, T o m . 27. pag. 42. Holy Inquif, 
cap. 5. feft. I . p. 51. Oeuvres des S?av. Jan 
an. 1694. pag. 238. Rifpetto alia permiffio 
ne di perfeguitargli, veggafi Jour. des Seav 
Tom, 13. pag. 105. Radunanze , e Concilj 
convocati contro di coftoro , Al l ix , Rem. 
Hift, Albigenf. cap.i 5. & feq. A d . Erud. Lip[: 
ann. 1(593. pag. 173. Rifpetto alia realita di 
loro Manichcismo difefa , Boffuet , Jítoria 
delle vanazioni delle Chiefe Proteílanti Lib. 
I I . A a . Erud. Lipf. 1689. pag. 159. Oeuvres 
des S^av. Sept. ann. 1688. pag. 22. Nouv. 
Rep. Let t r .Tom. 14. pag. 12Ó2. Memoires 
de Trevoux 1708. pag. 1495. I t . ann. 1710. 
pag. 702. Jour. des S^av. 7<5. pag. 5^5* Loro 
Manicheijmo confutato, Allix , do ve fopra 
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«a'p. M . A a . F,ruá. Lipf. ann. 1 6 9 3 . 1 7 1 . 
jSilix , Rem.Hift. Piedm. cap. 15. A a . Erud. 
Lipf. ann. 1Ó91. pag. 201. Basnage , H i l l . de 
la Religión, cap. 4. & 5. A a . Erud. Lipf. an. 
1690. pag. 399. Oeuvres desSyav. Jan. ann. 
1690. pag. 221. & feq. Biblioteque Cboifie , 
T o m . 27. pag. 44- Riípctto al loro Maní-
cheismo arameíTo in parte, veggafi Limborch 
loc.cit. A a . Erud. Lipf. an. 1702. pag. 332. 
Thomafws Hift. Sapient. & ík l t . cap. 4. pag. 
44. Rifpetto ai loro mentí , e riformatori, 
veggafi A a . Erud. Lipf. ann. 1Ó93. Pa§« l7 l -
&.{eq.Mem. de Trev. ann. 1717. p a g , ! ^ . 
Biblioteque Univerfelle Tom, 9. pag. 33. Ri 
fpetto ad eííer tenuti come fanti , e tnar-
t ir i ( del Demonio ) , Hift. Crit . Rep. Lettr. 
T o m . 4. pag, 19. Jour. de Scav, Tom. 35, 
pag. 325. 

A L B U G I N E . Simighante malattia^ dc-
gli occhi é altramente detta XÍV^OLUXU , inrou-
Xoy, 'ÍKmf , irc(pc(Keí[¿Si;, Leucoma , fíj/pau-
Ion , heleos , e paralampfis j da Celfo vi en 
chiarmta ulcus fupercrefeens : da akri ulcus 
fubnalcens $ e da altn finalmente cicatrix 
fupersminens . Dsfferifce quella da WKM , o 
íia cicatrice , in quedo , che queft' ultima 
attacca fokanto i l ñero del!' occhio , o íia 
la pupilla . Ella differiíce eziandio da cuya , 
cuyioí! , ovvero ctiyjhÁH d' Ippocrate in que-
flo, che quefte ílgnificano fokanto una con-
crezione bianchiccia d' una materia vifeo-
í a , che fi genera nella fuperficie della cor
nea , e che é agevoimente curabile . Eiia 
diíferifee ancora dall' úngula , pterjgtum , 
pterygotomum, tela, maglia , cataratta , in 
querto , che quefte fono foltanto efterne , 
iot t i l i , o íuperficiali tacche , o macchic , 
dove 1' albugine é piíi profonda , ha piíi 
bale, e penetra, e s'interna addeníro nella 
íoftanza della parte , Differiíce anche da 
unguis, ed ónix , hw'Z, , non etíendo quefte 
fe non abfceffi , maree , e fuppuraziom del
la cornea ( # ) . Finalmente differiíce V al
bugine dal coiloma , avvegnaché que i ' ul t i 
mo difetto é attaccato alia túnica albugí
nea , non gik alia cornea ; quaotunque aU 
cuni pretendono , che quefte due infermita 
facciano lo fkíTo pravo effetto, in risguar-
•do al diftmguer 1' albugine dal ptsryglum , 
fupponendo quefti t a i i , che quelt' ultima fia 
fituaía nella cornea , come la prima nch' 
albugine a . ( />) 

( a ) Wooihaus Quadr,Oper, Qhimg, e,í% 
SuppU Tom, L 
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Ephem. Germ. Cent. 5. app.pag. 131, & feq» 
( b ) Kenned. Ophtalm. c, 13, Jour. desSgav* 
Tom. ^6.p. 260. 

Adunque 1' albugine é un' cfcrefcenia 
bianchiccia, denfa, opaca , ovvero ve race 
membrana, che crefee nella túnica cornea, 
ed impedifee la v iña . 

AflaiíTirae voite falta fuori , e fi fa ve-
dere dopo un'infiammazione non altramen
te che una cicatrice , od ulcera di quella 
parte, fpezialmente nel vajolo : alcuna vol-
ta da un' ammaffo duro , e d' umori com-
patt i . L ' unguis altresi , fe vien trafeurato , 
o makrattato, fu cié alcuna fiata degenera
re in un' albugine . 

Da molti é risguardata T albugine come 
un male incurabile; quantunque non man-
chino uomini , che fi vantano di riufcire 
nella cura, e guarigione di Iimigliante ma-
lattia per mezzo d' una pietra mifteriofa , 
appeilata Lapis divinus ( c ) . I I Signor Co-
ward parla del fugo di pomo granato, e di 
giusquiamo , come d' uno fpecifico condu
cente a ridurre i ' albugine dal fuo color 
blanco ad un color bruno , che f i approf-
ílmi pih al colornaturale del!'occhio . ( d ) 

( c ) Mem. de Trev. 1707. p. 73 ry ( d ) Co-
ward. Ophthalm. in Jour. de Sgav. Tom. 39, 
p. 130. 

Ollerva TEiftero, che flecóme in paree-, 
chíe altre claífi di feoneerti, e malori ris-
guardanti gli occhi , cosi in quefto noi ci 
aggirismo m un' océano di confufione , a 
csgione della mala applicazione , e redupli-
cazione di parecchi nomi, i quali vengono 
aífai fovente , e fuor di propofito ufati per 
íignificare, e per dinotare la mtdefima ma-
iattia : quindi ne inlorgono le difficolta, e 
je confufioni , e gli equivoci , e gli errori 
foienni , e mafficci nel método della cura, 

Egrcgi Ch rurgi , e Medici molti di gran 
fama imendono per albugine , leucoma , né
bula , nubécula , una ípezie d' efereícenza 
bianchiccia nella cornea , quantunque non 
v' apparilca íempre íimiie , e della fpezie 
medelima , eííendo alcune volte p;ü larga, 
o piü íiretta , piíi denfa , o piü íutíile , 
píu , o me no pe 1 lucida , c íporgente in 
fuori. 

Le cagioni di quefte fono varié . Pe (fo
no quefte na ice re , ed eífere prodotte , 1. 
da un' oltruzjone dei vaíi pcllucidi della cor
nea ? e da uaa coftipazione dei loro fughi $ 

O od 
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od umori , procedente da una violenta i n -
fiammazione dell' occhio . 2. Da una fup-
purazione , e pofcia induramento di quefti 
íughi neila cornea , dopo un' infiammazio-
ne ; di modo che diventa gradatamente piü 
opaca si fatta materia , la quale s' indura, 
ed incaliifce , íl fa di colore bianchiccio ; 
e quindi é ftata aífaiíTime volte preía ma
lamente per WCÍ unguis. 3. Simiglianti efcrc» 
fcenzc , poííono elíere altresi origínate da 
un' erofione d' ulcera . 4. Da puítule negli 
fconcerti , e malori d1 índole inñammato-
r i a . 5. Dal vajolo. 6. Da cicatrici rimafe 
dopo le puníure nella cornea , o -dr ftile 9 
o di fpada , o di ve tro ec. 7, Da ícotta-
ture . 8. Da foftanze cauñiche cadute nell' 
occhio . 9. SI fatte eícreícenze pañono al
tresi efler fórmate da una túnica , o mem
brana particolare 4 che fi forrai , vegeti , c 
crefea nell'occhio ftefifo, 

Diverfa fi é la cura , a proporzione , e 
fecondo le circoftanze. Se lo feoncerto , ed 
i l male nafce, ed é originato da umori in -
groffatiíi, ed addenfatifi, faranno proficui , 
e conducenti alia cura i medicamenti, ela 
dieta d' Indole attenuante , e ípezialmente i 
decotti , e le infuíioni fudonfiche , un i te 
alie cávate di fangue , alie fcarificazioní , 
ai clirteri, ed ai pediluvj, o bagni dei pie-
d i . I Coilirj d'Índole fredda, ed aílringen-
t i , quelii fpezíalmente di vetriolo bianco, 
fono in tal i cafi pemiciofiffimi : e per lo 
contrario riufciranno d'ottimo eífetto le ap-
plicazioni te pide , e raoderatamente calde . 
M a fe fímiglianti difordini fieno invecchia-
t i , e d'antica data vi é pochiíííraa fpe-
ranza di guarigione. 

Se i ' infermita, o feoncerto nafce daab-
fccñi , o da una fuppurazione di materia , 
dopo un' infiammazione fra le Ja me 11c del-
la cornea , che s'aizano , e fpargono in 
fuori , come una perla, che percib íonoque
fti difordini appellati anche perle, dee faríí 
un taglio, od incifione nella cornea , affi-
ne di fcaricare , ed eflrarre la materia iv i 
entro racchiufa. Ma né quefto, né qualíi-
voglia altro método , fara valevole a pre-
fervar chiara la vifíta dell' oc«hio , fe la 
materia i v i covante fia profundamente i n -
ternata, 

Se le puftule prendono la loro origine da 
feottature , o dal vajolo , fa di meftierí , 
che fie no tohe vía per raezzo del feguen-
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te rimedío. Alum. ufi. cum [aechar, cand, & 
ovor. teji, p¡>. ogm giorno applicato alia 
cornea. 

Le eferefeenze cagionate da ferite , da 
efulcerazioni, o dall'abufo di coilirj vetrio-
l i c i , faranno di difficihííima cura, e radif-
íime volte verranno rimcdiate . Vtggafi Hei* 
fiero Chir. P. 2. c. 58. 

A L B U M E . N d l ' I í b r i a naturale, e m e 
dica é un liquore bianco , chiaro , vifeido 
in un' uovo, che vede, e circonda dapper-
tutto i l torio deü'uovo íkíTo detto vitellus. 

V nlbume fignifica , ed importa la fteífa 
cofa , che dai Greci era detta MÚKCÚ̂U , c 
"Kvjy.ci) dai Latini aibum ovi , albor, ed al-
cune volte, ovi candidum , albuco , ed aU 
bumentum , dai Franzefi glairc , dagl' Italia-
ni chiara deü'uovo , dagl'Ingieli , voigar-
mente, White off anegg , bianco dell 'uovo. 
Anaíiagora lo dice opuSot y á h a , che vuol 
diré latte cC ucee!lo . Veggafi Scribon. pagg. 
24.16. Rhod. Lex. Scnben. Caü. Lex. Med. 
pag. 29. 

V i fono propriamente due albumi oífer-
vabili nelP uovo , cadauno incluío nelle fue 
membrane feparate 5 uno ejlerm vicino al 
gufcio , che cífendo d' una coníiíknza fot-
tile , rotta la feorza vi en fuon mcontanen-
te , e precipita; V altro interno , che cir
conda i l torio immediatamente, che elíen-
do d' una foftanza den ía , ritiene i l fuo l i 
t o , c la propna figura , dopo I ' e-ffifione , 
C fpargimento del primo divifato albume i 
a quefto fine , egli é difefo da una lottile 
trasparente membrana , la cui fottigliezza 
¿ tale, che non pub efler diftinta dall'oc
chio ; la quale fe venga a romperfi , tutta 
la foftanza dell' uovo falta fuon , Le due 
eftrcmita dell' uovo fono principalmente pof-
fedute , ed oceupare dall' albume interno . 
Egli viene ad eífere oflervato generalmen
te , come vi ha una gran porzionc d' ¿7/-
bume neila eftrcmita ottufa dell' uovo , c 
ramor quantitk nell 'eílremita acuta, eme-
no finalmente nel nmanente dell' uovo Oef-
fo . Veggafi Harv, de Generat. cap. II« 
pag. 4 1 . 

L ' albume é un umore fpeíficcíos vifco-
fo , mefcolabile coll' acqua, infip'do , e fen-
za odore , che non fomminiílra indicazio-
ne né fegno alcuno s né d' índole, o natu
ra alcaüca, né acida , di modo che quan-
tunque venga applicato a partí moho fen-
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íitive , quale fi é Tocehio , non vi risve-
glia i l menomo doleré . Quando é efpoílo 
ad un leggicro calore , come é qucllo del 
corpo di un' uomo fano , egli gocciola con
tinuamente deir acqua tratto tratto } fino a 
che viene finalmente a perderé tutta la fuá 
confiftenza , e viene a fciüglietfi in un l i -
quore íimigliantiííimo all ' orina j nei lem
po medeíimo G confuma fenfibilmeníe; ed 
alia perfinc non lafeia di sé altro, che una 
fottilifluma pellicina fimiíe alia carta blan
ca . Boerhaave , Nov. Mcth. Chem. Parte 
3, proc. 9<5. pag. 206. 

Se 1' albume fia appreíTato ad un grado 
di calore alquanto maggiore, fi va ferran
do , ed indurando!!! in una foftanza biánca , 
concreta , flaccida , con una piccioliíTima 
porzione del fue fluido piu foítiie , che fi 
svapora, ed efee dileguandofi come in un 
fumo. 

I n fatti fe un' vovo frefeo fi ponga fo-
pra delle braci di non moltointenfo calore, 
o fopra le ceneri ben calde , lo ñeíío l i -
quore piu fino , e foítiie fi tocchera con 
mano , che trafudera fenfibilmente per i 
pori del gufcio. A quefto aggiungafi, che 
fe fopra i ' albume d' un vovo frefeo , o 
nato allora , od in quel giorno, fí veríi 
dello fpirito di vino, viverra incontanente 
prodotta una coagulazione , non altramente 
che fe flato foííe ful fuoco ; e quefia fara 
in grado tanto piíí perfetto effettusta , 
quanto piu intimamente fara mefcolato 
coU' albume i l divifato fpirito di vino . 
Per queílo mezzo viene i l bianco , o fia 
la chiara dell* vo^o ad eífer difefa, c pre-
fervata da qualfivoglia putrefazione. Boer-
haave, loe. cit, Proc. 98. pag. 207. 

Diínllando per mezzo d'una ftorta Y al
bume in arena calda fino a tanto che fia 
di ve ñuto duro , nc avremo una quantita 
incredibiie d' acqua , che contiene moho 
delle proprieta di tutta la maífa . Idem , 
ibidem , Proc. 99. pag. 208. 

I I bianco , o chiara dell1 uovo fommi-
nifira un meftruo ftraordinario . Sendo fatto 
bollire , ed indurire dentro la feorza , e 
porcia eííendo fofpefo in aria attaccato ad 
un filo , fi va íciogliendo goccicla a goc-
ciola in un liquore infinido , e fenza odo-
re , che comparifee clítre un mellruo ano-
malo firano al pari di queilo ulato da Pa-
íacelfo , e che , quantunque ei non con-
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tenga alcuh fenfo acuto , oleaginofo , o 
faponaceo , ci íomminiftrcra una foluzionc 
di Mirra. 

I l principio, ed origine deü' albume h 
alquanto oleara, Ella é materia di comunc 
oíTervazione , che l ' ova , dentro ie ovaje 
dei volatili , a cagion d' efempio , dellc 
galline, fono foltanto meri t o r l i , fenza la 
raenoma porzione di chiara, o d' albume ; 
e nei!'ova fatte bollire, ella é cofa chiara 
trovarvifi foltanto fra le dueparti dell'ovo 
una contiguita , non una conneífione , di 
modo che vengono a íepararíi con ogni 
maggiore facilité , fenza che fe ne rompa 
la menoma parte. 

I I rifultato di moltifiime oífervazioni fatte 
iníorno ad una tal materia fi é , che i l torio 
eífendo calato dentro F ovaja , la caviía 
dell' ovaja fteífa v i diüiila la materia dell' 
albume , ed agglutina , o connette alia 
füperficie del torio. Veg. Harv. de Gener. 
An im. Excrc. 14. p. 57. Bellin. de mom 
coráis, pag. 40. Burggr, Lex. Med. in Voce. 

L ' uffizio , e 1' ufo infierne dell' albume 
ha dato motivo a gran controverfia. I I piíí 
della gente fuppone , che ferva di nutri
mento al pulcino mentre fia dentro l ' o v o ; 
{ a ) quantunque da altri venga un fimi-
gliante ufizio attribuito al torio ( ¿ ) . 
Sembra che la verita s' accomodi fpeziaí-
raente al!' opinione efpofia in primo luogo: 
I ' albume é la materia , della quale é for
mato i l pulcino , e fofientato dentro fino 
a tanto che vi manchiao pochi giorni , 
che sbuchi fuora del gufcio ; nei qual 
tempo ei comincia a pafcerfi del torio (<;). 

(a) Veg. Harv. , dove fopra. (b) Belling. 
TraB. de Foet. cap. 8. BibL Angl. Tom. 2. 
p. 70. (c) Ephem, Germ. Dec, 2. ann. 10. 
Obf. 4. 13. 

Uno Scrittore di grido pretende di r i -
durre i ' uffizio dell' albume, come per fer-
vire d' una fpezie di difefa al Feto contro 
gli accidenti, e per fomminiftrave ricovero 
per i membri del pulcino ere ícente cola 
entro, e dilatantefi . Belimg. dove fopra, 
cap. 10. Bibl. Angl, T o m . 2. p. 73. 

Alcuni han no loíienuto, altro non eífer 
Valbunte, che una mera maífa fenz' organi . 
I I M a l p i g h i ( ^ ) , ed altri ( e ) ci hanno 
fatto vedere in eífe una teífitura regolare: 
primieramente vien V albume formato d'una 
congerie di minutiífimi vafi , totalmente 

O 2 fimi-
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fimili aquelll, dei quali é compoño Tumor 
crirtallino dell' occhio. Queña difpofizione 
vien mutata dal covamento. I I calore pro-
dono dalla covatura dell a gallina , fciogüe, 
e líquefa Y albume , e lo difpone perché 
ícrvir pofla di nutrimenro ali ' embrione . 

{ á ) De Format.Pull. It. de Ovo incuba, 
Burgpr. loe, cit. ( e ) Maitre Jean , Obferv. 
fur la Format. du Poulst, Jour. des S$av* 
Tom. 74. p. 556. ¿óo. & fcq. 

Vien fatta difputa , fe le chiare dell'ova 
fien;) un cibo íalubre . La maggior parte 
dei Meáici le rigeiíanx), come indigeribili» 
AIÍH riftringcníi a vietarle foltanto, quan-
do fono fíate foverchio indurite dal fuoco; 
ma atTermano, che quando fieoo bazzotte, 
e mezzanatnente, rapprefe fieno un cibo 
innocente , ccncioífiaché ellenoaüa per f5ne 
íervano di íoíten ta mentó ai teneriffimi pul-
clni , che trovaníi per anche neli' em-
brioríe . 

A L C A D E . Nelle materie pertinenti al 
Governo é quefti un1 Ufiziale di GiuíUzia 
preffo i Mori , prelTo gli Spagnoli, e fra i 
Portugheíi a l t r ts l . 

Queña voce trovafi ancora feritta s 
Alcade , Alcalde , ed Alcayd. Ale une volte 
ancora Alvaclde 

La voce é d' origine Araba , compoíla 
dalla particella a l , e dal verbo K a d , ov-
vero akad , governare , regoíare , ammi-
niílrare . 

La Corte dell' Imperador di Marocco-
viene principalmente compaña di fette , 
od oíto di quefti Alcadi , che fono i faoi 
devoti Schiavi , e le Per ion e pih favo-
rite . 

I n alcune regioni fono gli Alcadi ancor 
da meno dei gabellien, o collenori delle 
taíTe , ed ímpofuioni dell' Imperadore .. 
Journ, des Scav, Torn. 2.2? pag» 641. , 
e , pag. <543. Bibl. Angi. Tom, 13, p. 145, 

VAlcade preífo gli Spagnoli é una fpezie 
di Gíudice inferiere , che noi duemmo 
Giudice pedáneo , o íia miniftro di Gíu-
ftizia , i ! quale prende la cognizione del la 
Caufa in prima ifUnza . 

LV/cv7¿iV Spagnuolo corriTponde in ottima 
proporcione, t quanto alia foftanza del fue 
carico , ed impiego, al Prepoílo di Francia, 
cd alia Giuftizia di 
Veggafi Chevtgny , 
Cour j T o m . 3. pag. 

Pace d' Inghütcrra 
Scien. des, Perfes de 

A L C 
Hanno eífi fomigliantementc i loro A l 

cadi delle Meretrici , ai quali incombe la 
cognizione dei cafi delle fornicazioni , e 
degli adulterj. U n Miniftro di quefta fatía 
venne altramente denommato akresi Alead? 
d1 Onore . Vég. Du Cange , GloíT. Latín, 
in voce . 

A L C A N N A . ALCA NNA J OV" *"! / j . ccunct' 
é una droga da tinta traíportat? i to , 
e dal Levante , a Uro quefta n$n efíénda , 
fe non fe le foglie d? una í i e / i e di pianta 
appellata dai Botanici Lipujirum Mgy¡ptí&-
cum , vale 3 diré , Liguitro , o Roviftica 
Egiziano, Gli Egiziam pero ia .chiamano 
Elle hanne .. 

I I colore v che efee , o cavafí da quede 
foglie, od é rofío , ovvero giailo, fecondo-
la diverfa maniera di prepararle : giailo íi 
é i l colore , che gettano, allorché fi pon
go no ad ammolliifi neli' acqua comune j e 
per lo contrario lo mandan fuori roffo r 
quando íi pongono ad ammorbidiríi neli' 
aceto, ovvero neli'acqua d'ailume. 

I I Popólo del Cairo fa un traffico , e 
commercio confiderabiliíTimo di íimiglianti 
foglie; delle quali compongono coloro una. 
polvere , raacinandole , cui effi chiamano-
Arcbenda , ufata molíilTimo dalle Donne 
per tingerfi le loro unghie , ed i loro ca~ 
pelli d' un belliffimo color giailo , odo-
rato { a } . Dalle coceóle , o íia i l frutto 
che produce V Ahtro Alcanna, viene eftratto 
un' olio , d' una fragranza , ed odore foa-
viífimo , che da alcuni Medici viene al-
tresi praticato , come una medicina cal
mante, detto comunemente olio di Cipro ,, 
col qual nome viene alcuna volta- dinotata 
la Pianta medefirna ( ¿ ) . 

( a ) Trev. DtÜ. Univ. 'Tom. 1, p. 262, 
( b ) Savar. Dici, Comm, Tom. 1. p, 65. 

Qaefto nome alcanna viene da alcuni 
affegnato altresl al!' Jciicolla . Savar. Di£h. 
Comm-. Tom. 1. pag. 65. Veg. I ' articolo-
ICTIOCOLLA . 

A L C A N T A R A . Gli antiquarj Spagnoli 
variano molto nel ragguaglio , che ci 
da uno di queíT Ordine .. I I P. Mendb Ge-
fu; ra filia ia íua origine nel 1155. , ü Bar-
bofa nel 1170. Riferifcono le Croniche 
deirOrdine , come Ferdioando Re di Lione 
lo prefe fotto la fuá protezione nel 1176. 
e che Papa Aleflandro I I I . 'o confuma 
l'anno fegaente; (he Lucio H I . neí 1184. 
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gli diede r Ordine di S. Benedetto, e che 
Ferdinando Nungnez , nel 1218. gli dono 
la Cuta ti Alcántara) donde ei prefe i l fuo 
nome . 

Xarrone de Fortes, e Francefco de Bades 
affermano , che alia bella prima chiamafafi 
1' Ordinc di S. Giuliano del Pereyro , dal 
nome della Citta , in cui fu fondato, ma 
che non fi fa 1' anno precifo di fuá iñitu-
zione. Tnv . Di f t . T o m . 1. p. 261. 

1 Cavalieri d' Alcántara fanno i voti 
medefimi di quegli di Calatrava 5 e fono 
foltanto diíHnti da efli in quefto , che la 
Croce fiorita , ch1 eíTi por ta no improníata 
in un campo bianca*fpa2Íofo , é di color 
yerde : qucíV Ordine poííiede trentafette 
Commende, 

Con i termini di cefTione d' Alcántara 
a quciV Ordine fu ítipulato, che vi dovefíe 
eífere ona Confratcrnita fra i due Ordini , 
nella quale aveííer vigore le pratiche , ed 
offervanze medefime si nell' uno, che nell' 
altro i e che 1' Ordine d' Alcántara doveíTe 
eííer foggetío alia vifita del Gran Maeflro 
del)9 Ordme di Calatrava . Ma il primo fi 
liberb ben preüo da un íimigliante impe-
gno , e luggezione , fulla preteía , che i l 
loro gran Mae uro non era flato norainato 
all ' elezionc di que lio di Calatrava , ficcome 
era di parí ñato íiipulato negli Articoü . 

L ' Iilorsa di queft' Ordine é principal-
nientc fondata íbpra le fpedizioni contro i 
M o r i , t contro le centefe dei loro v ic in i . 
Veggafi Helvot. Hift. des Ord. Monaft. 
Tom. 6. Mem. de Trev. ann. 1720. pag. 
150. & feq. Ves. 1' articolo CALATRAVA , 
Cycl. 

A L C H I M I A . I Greci moderni ferivono 
quella voce Archemia : noi ícriviamo al-
chymy , cd alchimy, alchimia in Italiano , 
Alcuni vorrcbhcro, che la fuá verace Orto
grafía folie Halchymia . 

Coloro , che vaghi fono di fimiglianti 
cofe , potranno vedere in fonte gli appreífo 
Scnttori, riípetto all' origine, ai progreffi, 
ed alie pretenfiom ahresl dell' alchimia . 
Firmicus Matern, Mathef. lib. 3. cap. 15. 
Bontchius de Ortu , & Progrejíu Clem. 
H a ñ n . 1668. in 4. Ejusdem Hermet. JE-
gypt., & Chym. Sapknt. paffim . Conring. 
de Hermet, Medicin. 1669. Un' ertratto di. 
queft' Opera ci fu dato dall' Heuman , Adc. 
Philof, Toro. 2. pag. 66% e feq. Plinii , 
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Hift. Na tur. I . 33. c. 14. Boerhaave, E íe-
ment. Chem. Tom, 1. p. 9. & feq. 

Come altresi poííono confuítarfi Prnci* 
rolus, de Reb. Me mor. Parte 2. T u . 7. 
Salmuth 5 Annot. ad eundera , pag. 137. 
& feq. Fabricii , Codic. Pfeudepigr. Vet. 
Teí lament . Tom. 1. pag. 304. & feq. 
Langit , Epift. Medie, lib. 1, Epiíh 53. 
Jour. des Scav. Tom. 37. p. 27. & feq. 
Senac Nouv. Cours de Chimie , T o m . 1. 
in Prefat. Jour. des S§av. Tom. 74. p. 81. 
I t . T o m . 75. p. 644. I t . Tom. 44. p. 267. 
Lambed i Prodrom. Hift. Liter. L. 1. c. 4. 
p. 13. & feq. Bibl. Anc. & Mod. T . 20. 
p. 398. Rifpetto alia realita , e poffibilita 
dell' Alchimia fi confulti i l Niewenttt , 
Relig. Philof. p. 291. & feq. Leggi Civ i l i 
relative all' Alchimia , Peltus, Hift . Miner. 
pag. 103. 

Noi abbiamo un numero prodigiofo di 
Opere fopra 1' Alchimia, ed in Greco , ed 
in Latino, ed in Ingle fe , ed in Italiano, 
ed in Tedefco, ec.ee. fotto i T i to l i d ' In -
troduzioni , d' E'ementi, di Pratiche , di 
Procedí , di Miñerj , d' Efami , di Vindi-
cazioni ? di Revelazioni , e che fo io ? 
PrelTo i Greci i principali , e piü riputati 
Autori delle divifate Opere fono , Eliodoro, 
Sinefio , Zofimo , Pappo , Teofrafto , 
Oftano , Archelao , Olimpiodoro , Stefano , 
Democrito , Pelagio , Eugenio , Giovanni 
Archiereo , líkie , Agatodemone , Jam-
blico , Gomarlo , Dioícoro , Cleopatra , 
Michele Pfello , e diverfi Autori Anonimi 
altresi fotto le denominazioni di Criftiano, 
Jeroteo, e fimglianti, che confervanü tutti 
Manofcritti in parecchie Biblioteche , fpe-
zialmente nella Vaticana di Roma , nella 
Bibliotheca Reale di Parigi , nella Impe-
riale di Vienna, nell' Eícuriale di Madrid, 
ed in altre ancora di Vcnezia, di Firenze, 
di Milano ec. 

Appariíce , quefti Autori eíTere ftati parte 
Pagzni , parte Giudei , ma i l maggior 
numero di efíi fono Criftiani , e maflimá
mente Monaci, e Frati , che yivevano in 
Aleflandria , ed in Coftantinopoli dal 
quinto fe col o in giíi . La Collezione di 
tutti coftoro pare , che alia bella prima 
foífe ftata trafportata in Italia nel décimo 
quinto fecolo dai Greci rifugiati , che 
vennero per accafarviíi in quelle contrade, 
dono la prefa di Coftantinopoli fatta dai 

Tur-



n o A L C 
Turchi . La genuinlta di parccchi di loro 
viene corvtrovcrtita , e rivocata ín dubbio 
dal Rcineíio , e da alíri ; quantunque fia 
dlíefa , e confermata dal Signor Morhof . 
Leone Allaccio aveva m cuore di rendergii 
pubblici per le ílampe . L ' efler egii in 
quefto mancato di parola ha cagionato in 
molti graviííime quercle . Dae di queñi 
Autori , vale a diré r Eliodoro , e Sineíio 
attualmentc godoníi ítampati dal Pubblico 
per la briga prefane dal Fabriccio. 

Vegganfi Fabricius , Bibl. Grsec. 1. 6. c. 8. 
T o m . 12. pag. 747. & feq. BorricB'ms } 
de Ort. Chem. p. 97. Laéb. Bibl. Nov, 
Mí í . pag. 129. Momfaucon , Palaeograph, 
Grsec. 1, 5. c. 6, p. 979. Nouv. Rep. Letc. 
T o m . 45. p. 489. Cafaub. Exercit. in Barón, 
c. 10. 0.70. Lambscius, Commení . Biblioí. 
Vindolo , Lib. 6. p. i<58. & feq. Cyprian. 
Catal. Codic. Mflf. Bibl. Goth. p. 7 i . ed 87. 
Reines. Indic. de Colleft. Míí . Chemic. 
Grase, ap. Cyprian. & Fabric. loco cit. 
Morhof. Polyhiü. L i t . L , 1, c. 11. nu. 16. 
p. 100. & feq. Boerhaave , Elem. Chem. 
P. U pag. 12. & feq. Fabric Bibl. Grsec. 
T o m . 6. p. 769, Idem ibidem . T . 8. p. 232. 
Gl i Alchimiflí Ingleíl , i quali hanno ferit-
to fopra la loro feienza nel materno loro 
idioma, fono, Nor ton , Ripley, Pearce i l 
Monaco ñe ro , Carpenter, Andrews,Char-
noch, Blomefield , Kelly , e Robinfcn , 
A l t r i come i l Dottor Dee , ec. hanno 
feritto in Latino, e fono ftati tutti renduíi 
pubblici per le üampe con annoíazioni , 
ed iliuílrazioni , ce. da Elia Ashmole \ e 
quefto üeíTo Editorc ha pubblicato infierne 
con qiieíU Autori un' Opera fuá propria 
intorno al foggetto medefimo , ed un'ahra 
del Dottor Dee 1' ha egii puré tradotta in 
Latino , e pubblicata . Veggafi IVood , 
Aíhen. Oxon. ed i l Theatr. Chym. Britan. 

Gl i Scrittori di maggior polfo , e piu 
riputabili fopra 1' Alchimia, a gludizio del 
gran Boerhaave , fono Geber , Morieno , 
Ruggero Bacone, Ripley, Raimondo L u l l i , 
si Conté Bernardo Trevifani , Giovanni , 
ed líaceo Olaadi , i l Sendivogio , Bafiüo 
Valentini , 1' Arteíio , Paracelfo , Irenco 
FÜalete , e Van Elmonzio . Veggafi la 
Chimica del Boerhaave. 

V Albino , i l Manget , ed altri hanno 
pubblicato delle Opere fopra V alchimm , 
íotto i T i t o l i di Biblioteche, di Tea-

A L C 
t r i , ( b ) r di Turbe, ( c ) di Chimica 
Dal Garlandia , c dal Rolandi ci fono fiati 
lomminiílrati i Dizionarj toW alchim¡a{d). 
I I Borelli , i l Borrichio, ed alíri ci hanno 
dato i Cataloghi degli Autori jílchimijit (e), 

( a ) Nath. Albin. Biblmheca Chemica , 
Genev. 1550., e 1673. Jo. Jac. Mangeti , 
Biblioth. Chem. Curio/. , feu Rerum ad 
Alchemiam pertinentium Thefaurus inñru-
ftiffimus, Tom. d ú o , Genev. 1707, in fol. 
Veg. un Indice degli Autori negli A ñ . Erud, 
Lipf. 1702, p. 233. O1 Jeq. & Jour. des-
S$av. Tom. 31. p. 803. & feq. 

( b ) Theatrum Chemicum , Argent. t ó i j , . 
1622. e 1661, 6. Volum. 8., che contiene 
cento trenta tre Autori: di quefli ne vien data 
contezza in Catal, Bibl. Endter p, 137. 

( c ) Theatrum Chemicum Brítannicum , 
che contiene gli Scrittori Inglefi te/ti nominati, 
Londra 1652. in 4 . Veg. Wood , Athen. 
Oxon. Tom. 2. mtm. 6j6. p. 889. Turba 
Philofophorura , due Volumi in 8. Bafil. 
15Ó2. 1610., che contiene trenta due Autori, 
U elenco di cofloro vien fomminijirato nelía 
Biblioteca Endter. p. 144. 

( d ) Giovanni de Garlandia , Expoíitio 
Synonymorum in arte Alchymillica , Jiam-
pato infierne col fuo Compendio ^// 'Alchimia-
in Baftlea nel i^óa.Veg. il Du Cange Gloff. 
Latin. in Prafat. p, 37. Mart. Rulandi , 
Lexicón Alchemias, Francof. an. 1612. in 4, 

( e ) Petri Borelli , Bibliotheca Cbymica, 
íive Catalogus Librorum Philofophicorum 
Hermeíicorum , Parifiis 1652. in 12. ab-
braceia queJi'Opera circa quattromila Scrittori. 
Olai Borrichii , Confpe£lus Scriptorum 
Chemycorum illuflrium , Hajn. 1697. in 4. 
Veg, ancora una lijia piu efiefa di Scrittori 
deir Alchimia , in Hendr. Pand tñ . Bran-
demburg. Lipen. Bibl. Phil. It. Bibl. Med. 
Cátalog% Bibl. Endter. pajjlm. Bibl. Thuan. 
Tom, 2. p. 184. Read. Catal, Sien. Coll. Libr. 
p, 291. & feq, 

ALCOR A N O . Alcuni prendono quefla 
Voce per dinotare una collezione , o rac-
co'ta, e fuppongono i l nome eífer derivato 
da quefto Libro , come eífendo una rac-
colta di capitoli difuniíi , e difgiunti , o 
fogli volanti , dai quali venne la prima 
volta formato . 

Qnefta opinione, alia quale fi fottoferive 
il Salmafio, ( a ) viene confutata dal Sign. 
S a l e C ¿ ) . Su queda confid^razionc, che i l 

BOCÍÍÜ 
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mome Koran non é folamente áaío a tutta 
iacompoíiiione , ma a qualíivoglia parte , o 
porzione di q u d l n , e per conleguente non 
pub fignificare propriamente una Raccolta . 
l i Sigo. Ancilion fuggerifce , che la voce 
non é un nome , ma bensl un verbo , 
che fignifica confeffus efi , ovvero conexa ¡ 
e che viene a dinotare , e íignificare , od 
una confeííione di fede, od una correzione 
deí Vecchio , e del Nuovo Teílamento i 
( r ) ma queíta Tara una cofa , che chic-
che fia ilentera aíTaiíBmo ad adottarla. 

( a ) Exercit. a4 Solin. in Prolegomen, 
( b ) Pralim Difcours. al Koram. §. 3. 

p+^é. & feq. ( c ) Anci l l . Melang. Paru I . 
78. Aci. Erud. Upf. an. 1698. 288. 
L ' Alcor ano vicn conoíciuto íotto diverfi 

altr i nomi , alcuni dei quali vengono addi-
tati nella Ciclopedia . Viene ancora detto 
aicuna vol¿a al moshaf ¡che ügmfica. FolumSj 
al Kitab , Libro, Tanzi l , che viene a figni
ficare una cofa preífo che la fteíía : î Te/̂ jw 
Scherefl, Diziom nobile: Ketas aziz , Libro 
preziofo. Sale Lib, citat. pag. 57. Trev, 
D i d . Un iv . T o m . 1. p. 264. 

La forma , colla quale vien ckato da 
qualfivoglia Sctittore Maomettano ogni 
pallo di quello , nelle loro Opere , é di 
fcriverlo in caratteri raajuícoU , ovver© in 
lettere roífe , le due voci coalho taala , 
Dio parla ̂  fenza fegnare capitolo, overfo. 

L'Opera édivifa in cento quaranta furas y 
Capítol i , ed i Capiroi i , o Sur as , fono di-
viíi di nuovo i n piccioli veríetti , o fegni 
appellati ayat ; i quali tutt i íono compolH 
i n uno filie ípezzato interrottamente, fera-
brando piuítofto profa , che verfi , quan-
tunque vengano ordinariamente riconoíciuti 
da i Le t te ra t i per componimento di queíia 
feconda. claíTe . 

I I Signor Sale ci aceerta , che I ' Alce-
rano é Icntto in profa, mache le fentenze 
vanno d' ordinario a finiré in una lunga 
rima continuara, per cagion deíla quale , 
i l fenfo é a (Ta i fpeffo interrotto , e pieno 
d* inuti ' i non necelTarie repetizioni . G l i 
Arabi íonov talmente preíi da quefia canti
lena , che la ufano nei componimenti loro 
piü ftudiati , i quali abbelliícono aíla lor 
foggia con frequenti paíü di quella , e di 
aiiufioni ad eífo Alcorano , di maniera tale, 
ch ' eg l í é prelío che impoííibile 1'intendergli, 
íenz'eiísre bsne intefi di qusílo Libro . 

A L C i r r 
La divifione nei Suras , o Cipi tol i é di 

antico ufo . Né i Suras, né i •veríetti , 
íono attualmente contraffegnaíi in qualfi
voglia delle loro copie , febbene in alcuni 
Manoícritti i l numero dei verfetti in ca-
daun Capitolo viene dopo i l títolo ípectó-
cato . 

Oltre le divifioni del Capitolo , e del 
verfetto, che fono difuguaü, i Maomettani 
hanno diviío F Alcorano in feflanta parti 
uguali , dette Hizb , ovvero Ahzab , ca-
dauna delie quali é fubdivifa in altre quat-
tro parti eguali * Sembra , che qaefia fia 
un' iraitazione Giudaica , a vendo i Giudei 
una fímigliante divifione nei loro Mlfchna 
in feflanta ¡parti , Ovvero Mafjmcth . 
Ma la piíi uíata divifione del Korati é m 
trenca foie fezioni appellaía Ajza , cía fe una 
i l doppio piü lunga della prima , c fubdi
vifa nella fleífa forma in quatíro parti . 
Quefie divifioni fon fatte per ufo de' pub-
bhci leggitori ááV Alcorano nei T e m p j , o 
Mofchee reali , e neüe Cappclle adiaceati 
ad eífe Mofchee, nelle quali fono le fepol-
ture , o depofui del loro grandi uomin i . 

Delle trenta Letture appartenenti a cg-
dauna Cappella , ogni Lettore ha la fuá 
Lezione per ogni giorno, di modo che tut-
to VAlcorano viene ad eííer letto nei tratto 
d' undici giorni. Veg. Sale , l ib. cit . p.59. 

Dopo i l titoJo in teíla a cadaun Capitolo, 
a nferva del nono , vi é feritta la formóla 
u in nome del mifericordiofiífimo Iddio '* 
appellato dai Maomettani Bismillah, colla 
qual formóla cominciano effi fempremai 
qualfivoglia loro Libro , o Scrittura, fer-
vendofene come di una caratteriftica di 
loro Religione. 

Ventinove dei Capitoli dell' alcorano han-
no inoltre quefia particolarita , che in te
ña d' eífi vi fono prepoile cene date lette
re dell' alfabeto. I n alcuni una lettera fem-
plice, in altri due, od anche pibt lettere. 
Vien fuppoílo dagli uomini di facile cre-
denza , che quefie lettere afeondano íotto 
di fe certi profondi mifierj , la cognizione 
dei quali non fía ílata agli uomini mcrtaU 
comunicara , a fola riferva dei loro Profe
ta . Nulladimeno é fiato pretefo da alcuni 
di rintraceiarne i l loro fignificato, col fup-
porre, che le lettere v i fileno in luego d* 
altrettante voci , efprimenti i nomi , gli 
attributi, c le Opere di D i o , Altrifpiega-

no 
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«o qucík lettere dall' ufo fatto nel pronun
ciarle : altri poi dal valor loro nei nume-
r i . Cosí v i fono cinque capitoíl , dei quali 
uno é i l fe con do , che comnicia con que-
ñe lettere A . L . M . che alcuni íi fanno a 
credere, che vi ftieno in luogo di Allath, 
Larif , Magid. Dio ¿ grazio/o , e dec ejfere 
giorificato . Al t r i vogliono , che importino 
Ana , L i , Mrnni , vale a diré , a me ¡ e 
da me i cioé appartiene ogni perfezione r e 
procede i l tu t ío . A l t r i penfano, che fígni-
fichino Ana , Allath , Alam: lo fono il [a-
pientijjimo Jddio . Prendendo la prima let-
tera per fignificare i l principio della prima 
voce) la feconda i l mezzo della feconda , 
ia terza i l fine della terza voce. A l t r i pre-
121 don o , che fignifichino : Allath, Gabriel, 
Mrhomet, : i l primo V Autore , i l iecondo 
i l Rivelatore , i l terzo i l Predicatore deli' 
Alcorano . A l t r i pretendono , che ííceome 
la lettera A . appartiene ail' ultima parte 
gutturale, primo degli organi del difeorfo; 
la lettera L . al palato , órgano di mezzo, 
i ' M . alie labbra , ultimo órgano ; cosí que-
fte lettere vengano a dinotare, che Dio é 
i l principio , i l mezzo , ed i l fine . Al t r i 
tengono, che ficcome i l valor numérale di 
quelte lettere importa fe t tan ta uno , cosí 
elle vengano ad indicare , che nell' inter-
vallo di altrettanti anni la Religione dell' 
Alcorano predicata fara plenamente habili
ta . 11 Golio fi fa a congetturare, che que-
fie lettere vi íieno fíate poíle dal Copifta, 
per Amar li Mahomeds , che vuol diré , per 
comando di Macmetto . Golius , Appendix ad 
Gramm. Erpen. pag. 182. Sale, Pr^ümin. 
Difc. de Koran , fefti 3. pag. éo . 

V Alcorano ha i l crédito d' eífere feritto 
con fomma eleganza , e purita di Lingua 
nel Dialetto dei Koreijlti , che é i l piu 
netto, ed elegante di tutti i Dialetti Ara-
b i c i , ma che v' cntri per entro altresi me-
fcolato alcun' altro Dialetto . Egli é l 'E fem-
piare, ed il libro maeftro della Lingua Ara
ba , e come i l libro , che é colonna , e 
fondamento della loro credenza j e penfa
no , anzi fono piu che perfuaíi coloro , che 
i l libro in fe íhflo fia tale, che non poli a 
in contó alcuno eífere imitato da alcuna 
penna umana ; e percib pretendono , che 
fia ftabilito , e confervifi per un continúa
lo miracolo , maggiore di qualunque altro 
Üa ñato giapimai, e fuffigientfr per fe folo 
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a convincere i l Mondo tutto della divinit^ 
del fuo origina'e . Ed a q i e l o miracolo 
lo fiefíb Maomctto morto principalmente 
s'appella per la con'ferma di fuaMiífione, 
sfidando i piu eloquenti Maefiri dell' Arabia 
a provarfi a comporre un capitolo folo , 
che pofía fiare a petto alia dettatura di que-
flo l ibro, Un'afi'ai ingegnofo , ed a un tem-
po fteífo fommamente ingenuo Scrittore , 
che é ottimo giudice, aflerifee, che lo fil
i e , in cui é feritto V Alcorano , é general
mente beliiffimo , e fluido , fingolarmeote 
in quei luoghi ove fi fa ad imitare la fog-
gia dello feriver profetico , ed il frafeggiare 
della Scrittura concifo , e fpeíTe fíate of-
feuro; ornato di ardite , e forti figure, fe-
condo i l gufto degli Orientali ; avvivato e 
fiancheggiato da eípreftloni fiorite , e motti 
fentenzioíi j ed in parecchi luoghi , maffi-
mamente dove viene defcrltta la Maefia , 
e gli attrlbuti di D i o , fublime, e magni
fico. Sale, l ib. cit. pag. 61. 

Alia pompa , ed armenia dell' efprcíííone 
aferivono alcuni la forza tutta , e tutto V 
effelío dell' Alcorano , cui efíi confiderano 
non altramente che una fpezie di Mufica , 
nata fatta per rapire, ed incautare con al-
tre fpezie d' arte fimigüante. ( d ) Ih quefto 
Maometto riufci cosí bene , e feppe cosí 
bene farfi padrone degli animi de' fuoi udi-
t o r i , che gli ficífi« che gli hanno giuftiíTi-
m amen te icritto contro , lo hanno riguar-
dato come una maniera incantatrice , e da 
firena , e fon giunti perfino a compiacer-
fene . ( e ) 

( d ) Cafaub, deW Entaftafmo , cap, 4. (e ) 
Alcor, cap, 15. 31. &c. 

Da altri é flato attribuito 1' effetto dell' 
Alcorano prodotto dalla frequente menzione 
delle ricompenfe, e dei gaftighi: i l Cielo , 
e 1' Inferno íi trovano quafi in ogni pagi
na . ( / ) Alcuni fuppongono, che i piaceri 
fenfuali del Parad 1Í0 cosí frequentemente 
meffi innanzi all' immaginazione dei leggi-
tori dell' Alcorano , íieno fiati quelli , che 
gli abbiano preíi tanto tenacemente , c 
convinti. { g ) Qijantunque per rapporto ad 
eííi vi é difputa grande, fe debbano inten-
derfi letteralmente , o fpiritualmente • { h ) 
Molt i hanno anche prefo allegoricamente 
tutío ü libro . Lo fteífo é avvenuto fra i 
Giudei, e fra i Criftiani. In cadauna fetta , 
fono in forte 3 e fattefi palefi di tratto in 

i r a -



A L G 
m i t o deile perfone d i W immagínare fover-
chio fottile, e'raffinato, le quali non é na
turalmente poffibile, che fi appaghino del 
fiftema comune , che é follante accomoda-
ÍO alia mohitudine . Quindi la tnbü degü 
Ailegorici , dei 'Miftici , dei Cabahfli s e 
fimiglianti. 

( f ) Mem. de Trev. mn. -725. pagf6̂ %¿ 
Btbl. Franc. tom. 9. p4g. 198' ( g ) Nuov. 
Mem. Letter. tom. 5. pag. 11. ( h j Bibl. mi* 
ver/elle , tom. 10. pag. 94. & J'eq. ^ 

V Alcorano , oitre gi' mconvenienti , ai 
quali foggetti fono tutti i Libri pertinenti 
a rivelazioni, vale a d i ré , tí'eflere in va
rié , e diverfe maniere inteíi , ed interpe» 
t r a t i , ne ha alcuni, che fono particoUri ,e 
proprj d'eífo folo , Maomettocollocb la forza, 
ed l l mérito del fuo Alcorano nellacccellen-
2a dello flile . Quedo é foggetío ad incoa-
venieme , ed incongruen/e . La compafi-
zione , e la diípoíizione delle voci ammette 
varietadi infinite , né pub afíblutamente cf-
ferdetto, cheque! dato (tilefía i l migliore 5 
e che altro dar non fe ne pofla, che lo van-
taggi in bonta, ed in bellezza. I n coeren--
2a di cib Hamiah Benahmed compofe un 
libro contro VAlcorano ¡ che lo pareggla af-
foluumente quanto ali'eleganza dello (tile. 
/ / ) E Mofe lema ne flefe un' altro , che lo 
iupera di gran lunga eziandio, ( k ) e che 
venne a cagionare percib una diferzione gran-
difTima dei Mufulmanni. 

( i ) Veggafi Jour. des fgav. tom, 13. pag. 
280. ( k j Ocuvres des fgav.Nov. 1708. pa-
gin. 494. 

11 paífo piu elegante di tMitoVAlcorano ^ 
per giudizio di tutti i Comentatori é quel-
¡o , che fi legge nel Capitolo d' Had , in cui 
nel porre Iddio termine al Di luvio , dice : 
O Terra inghiottifei quefle acque ; e tu , o 
Firmamento , rattieni la tus pioggia ! ed in 
un fubito le acque calarom ; il decreto venne 
adompiuto: f arca fi rima/e fu i monti, c fu 
intefa unavoce, efclamante : Guai alP empio , 
Alcorán ) cap. 11. pag. 180. U He,bel. Bibl. 
Orient. pag. 87. & feq. 

Non é VAlcorano tcnuto foltanto per un' 
criginale divino , ma eterno , increato , per
manente , e come alcuni di coloro lo efpri-
mono , nella vera eífenza di Dio . L ' Au
tógrafo venne dettato , dicon'eíí i , dall'eter-
no Trono di Dio , ferino in una tavola 
umpitlima, in evi fono altresi feritti unita-

Suppl, Tom, J. 
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mente gli eterni Decreti Divini , i l pa(Ta
to , ed i l futuro . La copia di queña Ta* 
vola in un volume , fopra la catta , calo 
al piü baíTo cielo di Raraadan nella notte 
dclla Potenza ; quindi fu partecipato tratto 
tratto a Maometto, alcuna porzione nella; 
Mecca , ed alcun'altra nella Medina ; quan-
tunque egli avefle la confolazione di veder 
tutto nel decorfo di un'anno, ed i l doppio 
neirultima parte delta fuá vi ta . Dicianno-
ve capitoli vennero partecipati intieri fle
cóme rtanno, la ma.ggior parte foltanto ia 
periodi feparati , che furono di tempo in 
tempo feritti , e copiati dagli ferivani del 
profeta in queda , od in quella parte , di 
queÜo, o di quel capisolo, flecóme egli ne 
áava la norma . La prima particella , che 
fu rivelata , furono i cinque verfetti del 
feííantefimo nono capitolo , che i l Profeta 
ricevette in una grotta del monte Harah, 
preíío la Mecca , U HerbeL l io. ext. p. 85. 

Qiieílo método venne formato ful quel 
de'Giudei, i quaíi tengono, che la Legge 
foííe data puré a Mosé a particelle difgiun-
tamente . Milt. de Mahomet. Antimahom. 
pag. 365. Sale l ib. cit. pag. 55. 

V i fono difpuíe grandi intomo al tem
po , ed alia maniera della calata ¿tWAlco-
rano . Alcuni pretendono , ch' c' cominciaífe 
a calar giü nella notte poc' anzi accenna-
ta . A l t r i afferifeono , che cib avvenne la 
notte.di quella giornata ful terminare della 
medeíima: ed alcuni a l t r i , che fono in mi -
nor numero, foftengono , che ei foíTe par
ticipare quella notte prefo únicamente , e 
copiato dalla tavola del Divino Decreto , 
che i Mufulmanni chiamano: Louh-al Mah-
foudh , ovvero la Tavola ben confervata , c\\& 
c quanto d i ré , i l libro fegreto, o fía regi-
ftro . Quefta notte, fecondo i Maomettani, 
ritorna cadaun' anno ; ma eflTi non vanno 
d' accordo nel determinarfi rifpetío a quel
la tal data notte. Alcuni la pongono in un 
mefe, altri in un' altro ; la maggior pane 
la vuoie nel mefe di Ramadan , o fía la 
Maomettana Q¡.i3refima . Qiiella opinione , 
per altro probabile, non effendo certa,effi 
per aíTicurarfi d' cíTervarla , e venerarla ne 
oíTervano dentro queflo Ramadan parecchie , 
celebrandone la memoria . 

Qucfto eflfere eterno, ed increato ¿t\V Al 
corano ha dato motivo a veementiffirae éif-
pute 5 fendo ñata ( ed ogn' un vede con 
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quanta gran raglone ) da molti negata } e 
riprovata, ed in particolare dalla íetta dei 
Motazaliti, e da i feguaci d' Almozdar , i 
quali oftinatamente hanno foñenuto , che 
coforo , che vogliono , che i ' Alcorano fía 
increato, fono infedeli , ed affertori di duc 
Enti increaíi , ed etcrni. Quefta controver-
íia fu trilla madre fecondiíTima di grandi 
fciagure , e calamitadi . Alcuni dei Kal i f 
jdella Corre d' Abas , pubblicarono un Edit-
to , i l quale dichiaraya 3 e defíniva , che 
VAlcorano é cofa creata \ e moltiííima gen
te , che teneva i l contrario, furono flagel-
Jati , incarcerati , e fatti moriré . Ma po-
ícia P Ediíto fu rivocato j e gli uomini 
meffi in liberta di credere , e di pe nía re 
lopra un tal punto a loro fenno , e tálen
l o , U Herbelot, Hb. cir. pag. 85. & íeq. 

UAlcorano non ha laíciato d' incontrare 
dei Cen ío r i , e dei vituperatori per fino fra 
i medefimi Arab i , i quali hanno foftenuto 
non avervi in quel libro cofa menoma mi-" 
jracolofa, a riferva delle fole Profezie ; ag-
giungendo , rifpetto al punto della eloquen-
za, come gli Arabi fono fommamenteca
pad , fenza alcuna infpirarione, di fe ri ve re 
m uno ftile eguale , ed anche molto mi-
gliore. Que fia era T opinione dei Motaza
l i t i , e particolarmente d' Almozdar , e d' 
AJnodham . Sale, lib. cit. pag. 67. & feq. 

La mira genérale áéVAlcorano era d^uni-
re gli uomini di tre Religioni diñerenti , 
sliora profeíTate ncH'Arabia, vale a diré , 
Idolatri , Giudei , e Cr i í l ian i , nella cogni-
zionc , e ncl culto d' un D i o , fotto la lan-
2.ione di certe leggi , e lo ftabiiimento di 
certi dati r i t i , c ceremonie í pee i al i parre 
í antica inQituzionc , e parte di nuova , 
invigorita dalla confiderazione :del¡e ricoai-
peníe , c dei gaílighi, tanto tém pora li n che 
eígrni c di fottomettere le divifate tre 
ccnfeffiQni, o Religioni diverfe con tutti i 
membri di quelle all' obbedienza di Maomet-
to , come colui , che era i l Profeta , e 1' 
ambafeiatore del fomrao Iddio, i l quale era 
jMrr iftabilire la verace Religione íopra la 
Terra, e di riconofcerlo per pritno ponte-
fice g capo nelle matgrie pertjneoti alio 
ipi r i to . I I principal punto per^ $ che ven
ga fortsmente incalcato nell' Alcorano íi é 
r i l n i t a di Dio , i l riftabihn: , e riconfer-
mire la qual yerita confeísb i l Pfeudopro-
feta , che era i l principia , ed il fine di 
fug miffione . Tatto i l rimnntnte 13 oceu-
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pa , e ferve a preferivere le leggi , .e íe, 
direzioni neceffarie; fi raggira in aífai fre-
quenti conforti , ed ammonizioni rifguar-
danti le vi r tumoral i , e divine , nell'incul
care i l culto , la venerazione , e l'adora-
zione all 'Ente fupremo , e la raííegnazio-
ne aj Divin i voleri fuoi . Uno de'piu dettí 
Comentatori loro diñingue le materie nelT 
Alcorano contenute in aüegoriche, ed in let-
terali ; fotto le prime vengono compre fe 
tutte le cofe ofeure , paraboliche, ed i paíTi 
tutti enigmatici , come quelle che fono 
annullate , orivocate: e fotto le íeconde tut
te quelle cofe che fono chiare , e che hanno 
pienuTima forza . Veggafi Gol i i Appendix. 
ad Gramm. Erpen.pag. 176. Sale , lib. cit. 
pag. 62. & feq. 

U n ' aííai eccellente morale in tutto 1' A l 
corano é tenuto altresi dagl' Intcrpreti di 
quello eífer quella , che viene abbracciata 
dal capitulo al Araf: ( / ) ella é la íeguente ? 

Saper grando a tutti del bene , che fan-
„ no; non porfi giammai a difputare col-
„ le perfone ignoran ti : ovvero ( come lo 
„ traduce i l Signor Sale ) , , Ufa indul-
5, genza : comanda cib , che é giuílo , e tienti 

lontano dagrignoranti,,, (w) Maometto, fe-
condo gli Autori del Kafchuf, a vendo ifían-
temente fuppücato 1' Arcangelo Gabriello 
a fomminillrargli una piu ampia fpiegazio-
ne di quefto paíib, ne ricevet te le feguenti 
parole : Va in cerca di colui , che fi 
„ fugge: da ali'uomo cib, che t i chiede : 
„ perdona a colui, che fatti ingiuria: Per 
, , tali raezzi Iddio verra a plantare nelle 
„ voüre anime le radici delle fue princi-
„ pali perfezíoni. 

( 1 ) D1 Herbeloi, pag. 38. ( m ) Alcorán , 
cap. 7. pag, ,138. 

Ella é cofa agevole ú vedere , come un 
íiniigliante Comento é copiato dal Gofpel. 
Realmente la neceífita di perdonare ai ne-
m i c i , quantunque ella venga aííai frequeu-
temente X\ZVL Alcorano inculcata , eli 'é di un' 
época aííai poíleriore preíío i Maomettani, 
di quello fíalo il preceíto dei Crift iani , c pref-
fo quefti fecondi aitresi , di quello ílalo pref-
fo 2 Pagani . Ma coloro fra effi , che furo
no i pr i roi , non furono i m'güori oííerva-
tori di queíto precetto. I I Califí Haíían fi-
güolo d1 Hali , fendo a menfa, cadde fg^a-
ziatamente di mano ad uno fefaiavo un piat^ 
to con una vivanda calda, e fumante, che 
bmttam me fcoítullo: lofchiavo fegiigittb 
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incontanente ai piedi , pronuimando con 
voce íommííTa le appreíío parole dellM/to-
ram: u 11 Parad lío é per coloro, che jan-

no reprimere la collera. " l o non íono , 
replico il Califf, adirato teco . u E per 
„ qnelli , costinub lo fciiiavo , che perdo-
„ nano le oíFefe fatte loro.- " E d i o t i per
dono le tue, replico i l CalitT . u Ma piü 

di tutto per coloro , che rendon bene 
„ per male , " cunchiuíe lo fchiavo ^ Ed 
io , íoggiunfe i l Califf , ti dono la liberta, 
e dieci monete . Saadi; ap.Mem.de Trev. 
an. 1705.. pag. 1137. 

V i é ancora ntW'Jlcoram numero gran
de di naíli occaíionalr, che hanno foltanío 
relacione a fatti particolari. Per queíio eb-
be Maometto nel fuo método di r.ceverca 
pezzo a pezzo la fuá rivelazionc , i l van-
raggío , ogni volta che accadeíle , che r i -
maneííe perpleíío , e fopraffatto da qualfi-
voglia accidente impenísto, di ricorrere ai 
ÍÜQ pczzetto di rive'azione últimamente avli
ta-,, e novel!a . Fu il fuo un trcvato vera-
mente maravigliofo , T umiliare alia bella 
prima VjUcorano tutto al folo piü bailo Cie
lo , e non alia Terra ; concioííiaché, fe iv 
Jlcorano foffe flato pubblicato tutto in un 
colpo dapprima , vi íarcbbero fíate appofle 
milie d¡fficoita, ed obbiezioni r di maniera 
cBe ftaro non gli íarebbe poffibile lo- fcio-
güerle tutíe \ ma íiccome ci gia predica-
va , che andava rieevendolo a pezzi, e bra-
n i , in que!la guiía appunto, che Iddio ve-
deva , che doveva elle re per la converfio-
ne, e per l'opporíuno ammacftramcnto del 
Popólo , pubblicato , cosí egli veniva ad 
avere virtuaimente in petto la facolta per 
rifpcndere a qualunqne cela, che fbííe fla-
ta pofta di nuovo ful íappeto , e per con-
feguente i ! modo per isbrigarfi da qualun-
que difficolt^ . Sale, l ib. cit. p. ^3. & feq. 

Per dame un' efempio , Naffer Ben Ha-
rer pretefe di mettere in queftione Tauto-
nta átW Jlcorano : Maometto fehiffb d'en
trare in diíprta riípetto a quefto capo ; ma 
appelloíTi a Dio per la ve rita di foa 'Domi
na . Maflfer Ben Harer íí uní a lui neli'ar
to deli' appellazione , e pronunzib le íeguenti 
parole: u Signore,. fe cib, che dice Mao-
5, metto vien da Te , provi fopra di noi 
n diluvj di pietre, e íommergici, ficcome 

formalmente tu facefti d'Abcamo d'Abif-
»j. fitíia , e nel t m proffimo- Mondo gafti-
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n gaei fe vera mente . " Qoefta fu una pro-
va fatale per VAlcorano , e vi (embrava nien-
te meno neceííario d' un miracolo, per fo-
ílentarne la divinita. Ma fece 1' effetto ua 
ripiego piíi agevole . L 'Angiolo Gabriello 
calo g iu , o fu fatco, per meglio diré , ca
lar giu opportun?.mente , € porto íeeo un 
nuovo verletío da feguitarfi per tale cffetto t-

Iddio non fi prende cura , o Maometto , 
„ di punir coloro , fra 1 quali per poco tu 
,y ora fei. " Sulqual paíío i Comentatori 
da nao contezza , che non é (lato coíiume 
uííito da Dio di puniré un Popólo coll' eíter-
minarlo , qualora vi fleííe fra eñb , ed m 
mczzo di lui un Profeta , od uomo Santo 
da eífo fpeditoi Queño Naí ler , i i quale fa
ce va si fiero oílacolo a Maometto, non íi 
nomina fenza btftemmiarlo, ed efecrarlo , 
dai Muíulmani . D'Heí^e/c/f, pag, 86. 

I Muíulmani non s'spprofiusiano a toc-
care in contó veruno V A l cor ano fenza e ¡Te
re ílati prima nel bagno, e fenz'eíieríi le
galmente purificati: ed a fíne di prevenire 
un tal difordine, nella coperta del Libro 
ieggeviíí un' iícrizione : Non mi tccchi fe 
non colui, che i mondo . Egl! é letto con 
cürema cura , e riípetto , né fi volta fe 
non con un filo. Coloro, che giurano per 
quello, fi fanno fcrupolo di farlo foltanto 
neile importaníiffime occafioni: portaafeld 
feco in guerra , ícrivono dellc fentenze cá
vate da quello nelle loro bandierc , lo aJbr-
nano tutto , e 1'incaíirano d' oro ' e di pie
tre preziofe j né per quanto é in lor potere, 
e ccgnizione , non permetterebbero per co
fa de! mondo , che capitaíTe nelle mani di 
perfone d'altra Religione. Affermaoo alcu-
n i , che íe un Cníliano arnva a íoccarlo , 
glie ne fanno pagare i l fio con non minee 
bagatíelia, che d' impalarlo: altri , che ja 
venerazione de i Muíulmani é tale , che 
induce a condannare coloro , che lo tra-
fportino in qualíivoglia altra figura , ripa-
tando cib una profanazione : ma quede 
fembrano iperboliche efagerazioni . I Mao-
mettani fonofi preíi cura d' 3ver la loro 
Scrittura tradotta in lingua Perfiana , Ja-
vana , e Malayana , ed in altri idiomi 
eziandio , quantunque per riípetto vería 
¡' origínale, fimiglianíi verfidni fieno d' or-
dinario, fe non íeínpre , interlinéate . Re-
land. de Relig. Mahumer. pag» 205. Sak , 
l ib. t i t . pag, ^9. 

P s Non. 
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Non baíh ai Mufulmanni , che i l folo 

Mmano fia 1' oggetto del lo iludió degli uomi-
n i ; ma biíogna , che fia altresi del loro 
animaü bruti favoriti , come de' cani , de' 
cavalli ^ e dei cammell . ( « ) I I fuo aeco-
gllmento é ñato aííai vario in diíferenti re
gión i . In Turchia fa le Ecclefiaftiche Leg-
gi dei Turchi : nella Per fia le Leggi Civ i i i 
dei Per fia ni : ( o ) 'n Ifpagna é ftato con-
dannato alie fiamme: (/?) in I taüa é ftato 
íeveriííimamente proibito: ( ^ ) in Tartaria 
ílrafcinato a coda di cavallo . ( r ) 

( n ) Jouf, des fe av. tom. 62. pag. 272. 
(0 ) Átl. Erud, Lipf. ann. 1695. pag. 378. 
(/>) Gómez. Vit. Ximen. Amae'i. Liter.tom. 
I . pag. 357. Sedd. Mifc, traB. tom. r. pag. 
I I , ]CUY. des f$av. tom. 21. pag. 424. («7 ) 
Aci. Erud. Lipf- ann. 1699. pag. 249, ( r ) 
Gen. Hiji. Tartar. tom. 1. 110. 

Que i paffi , che nell' Alcorano fono con-
íraditíorj a ciafchedun' altro , vengono fciol-
t i e conciliati dai Dcttori Maomettani , 
colla Dottrina d' abrogazione , e d'annulla-
zione. Pretendono quefti goffi , e groífolani 
íapienti , che Dio Signore comandaífe molte 
cofe ntlVAl corano, cui egli fleífo dopoi per 
tuone ragi oni rivocafle . 

I n un certo fenfo non pub veramente 
riirfi , che VAlcorano fía un cattivo Libro , 
avvegnsché egli fia in foftanza fondato fo-
pra la Biblia . Un fornmámente dotto Ge-
fu ita lo trova cosí lontano dall' eííer perni-
ciofo alia Criftianita, che vi ha per entro 
tracciata per lo contrario la cania Crifiia-
« 3 , e ne ha cávate delle forti prove per 
ie Evangeliche veritadi . P. de Colonia i n 
Mem. de Trev, ann. 1719. pag. 61$. Vcg-
ganíi in oltre per rapporto ali ' Ilforia deli' 
Alcorano ) Boulainviliers , vie de Mahomet, 
pag. 258. A¿\. Erud. Lipf. ann, 1594. pag. 
382. I t . ann. 1691. pag. 531. , e feq. fuá 
eccellcnza, ed ufo, Boulainvilkts, 11$. cir. 
pag. 348.. Reland. Rdig. Mahomct. in Pref. 
foui-. Litcr. tom. 10. pag. 29. fuo caratte-
le j c confufione, Oeuvr. des f^avans, fept. 
ann. 1704. pag. 419. Jour. des f§av. tom. 
37- pag. 39' lttm tom- 48. pa^. 87. e feq. 
|ua ofeurita , c fue difiicolta , Mera, de Trev. 
ann. 1714, p. 1147. fuá Dottrina d iCr i f lo , 
Phil.Tranf, n. 154. pag. 433. Veggafi altresl 
Fofiellus fopra la fuá conformita col Van-
gelo 5 come fciolte le contradizioni , che 
i- ineontrano ñúVAlcorano, d? Hcrbdot p. 87. 

A L E 
ALESS A N D R I N O . IvtxZ Akffanclrlni ^ 

fono altramente detti dodecafdlabi , di do-
dici fillabe , e fono particolari della Poefia 
moderna . Noi gli troviamo nei Poeti I n -
glefi, I ta l iani , Franzefi , e Tédefchi , ma 
piíi aííai preífo i Poeti Franzefi , i quali 
compongono d'ordinario, non me no le lo
ro Tfagcdie , che i loro Poemi Epici in 
quefil veríi . Ella fembra cofa evidente ,. 
che i primi a pratlcare fimiglianíe metro 
fieno ftañ gli Italiani . I I Maffei parla di 
un Poema manoferitto cfiíknte nelia Libre-

di Verona , feritto intorno ii 1200.-na 
comporto in veríi Aleffandrin 't. Ma egli é 
tempe ríiolto, che gl 'I taliani V hanno ab-
bandonato , né a' di noílri vi ha peravven
ta ra Poeta di que 11 a regione , che lo metra 
in ufo. Lo üeíío pub fimigliantemente dlrfi 
degl' Inglefi. 

I vantaggi del verfo alefTandrino fono 11 
coliocar le rime una si vicina all' altra , che 
pofianíi agcvolmeníe rilcvare, e per confe-
guente vien' ad efifer' impedita la briga isi 
componendo deli5 interzarrento di eííe r i 
me . A queílo pub aggiungerfi , che flecó
me i l verío alejandrino lente moltiífimo 
della profa , cd accoíhfi alfa i alia natura 
di quella , egli viene ad cíícrc pia adatta-
t£>, ed acconcio al dialogo teatralé , e fup-
plifce a maraviglia all' uffizio de' giambiel 
antichi, in guiía migliore di qualunque al
tro verfo rimato . Veggafi Cont'muaüon des 
Memo ¡res de Sdeng. tora. 2. pag. 1. pag. 
438. Jour. des icav. tora. 82. pag. 381» 
I t . tom. 75. pag. 222. Bibliot. I tal . tom, 
3. pag. 299. Mem. de Trev. ann. 1730* 
P^* 755* Nouv, Llítr. tom. 5. pag. 3:. 

I veríi akffandrini preíTo gli antichi Poe
t i Franchi erano andati in di fufo ed i l 
Ron fardo fu i i primo , che tornando a r i -
produrgli m ífcena gli rinnovb a fegno , 
che dopüdiluÁ prefero una grandiffima vo-
ga, che dura tuttavla. Queíto Autore dice 
molte , e grandl coíe del pregio loro , e vuo-
l e , che fía i l íolo verío y che acconcio fía 
a degnuraente mantggiare i gran di argo-
ment i , come quello , che corriíponde ali' 
antieo verío eroico , o fia verío eíati etro, 
I I non a ver' egli diftefa in queíli vera la 
fuá Franciad non fu per fuá elezlone , af-
ficuraodoci egli manifellamente , ch1 el ¡a 
compofe in altro metro fuo malgrado , e 
per comanda ni cato % ch' ei ne ricevette da 

Cario 
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Cario I X . , che lavolle nel ve tío ccmune. 
Ebbe fino anche i l Ronfardo a prometiere 
di rimpaftare in whaleffandnni queíio íuo 
poema dopo la morte di que! Sovrano . Ma 
lo fíeíTo poeta, ncll' era fuá piu avamata , 
fi ridtífe aífattó, ed ebbe a ccnfeífare inge-
nuarncnte , come erafi egli ingannato nel 
íuppcrre, che i verfi aieffandrini corrifpon-
dcíítro ail'antico croico verío , e che vi 
s' accoüava meglio ja vetíi fie atura comu-
ne : che piuttofto i l verío Aleffandrino pa-
reggiava , e faceva le veci del verío íena-
rio dei Tragici Antichi ; che per íbggetti , 
ed argementi grandi íono íoverchio ruzzo-
lanti , piani , e proíaici , íoverchio fvaga-
t i , e prnlungantifi , od a'lungati , e che la 
facilita nel comporgli , da íoverchio adi-
í o , a cicalare inútilmente: in fomma egli 
conkfia , come fono nati fatti per le íole 
traduzioni , nelle quali fomminiílrano gran
di ífimo ajuto, e fono di gran vaníaggio al 
Traduttore per eíprimere i l íenfo dell' ori
gínale . Nulladimeno pero noi veggiamo 
raoltiííimi componimenti poetici franzefi , 
epici, drammatici , ed -ancora elcgiaci , e 
paftorali diíkfi in verío alsj}andrino accon-
ciííimamente . Veggafi Menage , Orig. Franc. 
in voce. 

A L E T T O R I A . Quefta fpezie di pietra 
viene alíramente de t̂a , aleciorius Inpis, al-
cuna volta nleclorolithos , ed in Ingle fe the 
cock-flone y pietra di gallo . 

Gii Scnttori piu moderni delle cofe na-
turali foftengono , che il lapis aktlorius, 
V alettoria ^ o pietra di gallo , fia in origine 
ílata ingojata, e non gia prodottafi , e ge-
nerata neIJo ñomaco , o gozzo dei ga l l i , e 
dei capponi. Ella é cofa nota , che molíe 
fpezie di poli i íogliono inghiottire delle 
pietruzze vive , e cib vi en fuppoíto , che 
poífa fervir loro per la triturazione, e per 
la digeñione . Nella fezione fatta di due 
ítruzzi tempo fa, furono tróvate nello Üo-
niaco di éiafcun d' effi oltre un centinajo 
di queíle pietre. { a ) Ella fi é percib ftaía 
una chimera, ed uno ftudio gittato al ven
to quello di coloro, che fifon dati a lavo-
rare, ed a fabbricare delle Ipotefi fondate 
fopra TAlca l i , e I'acido infierne accozzan-
tifi per foüenere la genuina generazione , 
e formazione di tali pietre nello ñomaco 
di fimiglianti animali. ( ¿ ) 

( a ) Worm. Mujc. Lancis. Noi, adMsr-
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cat. Metalloth, Arm. 8. cap», 6. pag. 1 8 2 . ^ 
feg. Giorn. de'' Letternti d"1 Italia , tom. 5̂2» 
p, 150. Bibl. Ital. tom. i , p, 14©, ( ^ )Pltfti 
Hifi, nat. ¡ib. 37. cap, lo. pag. 78,7. If id, 
Orig. lib. 16. cap, 13. Mercar. Metalloth» 
loe. cit. Gorrísi Def. Med, pag. 19. Caíle!. 
lex, Med. p. 30. Nichols. Lapid. p. i j ? , . 

A L E T T O K O M A N Z I A . L ' alettoroman-
zia , é un' antica fpe/ie d' 'nclovinamsnto 
cfítttuato per mezzo di un galio. 

Que ña fpezie di divinazione fu alíramen
te appellata akBryomantia . La voce viene 
dalla greca Axínrap, gallo, e da ^«prá^^ 
indovinamento , divinazione. 

Appariíce , effervi ñate diverfe fpezie 
d' alettorcmanzia. I n alcune era prefo l'au-
gurio dal canto dei galli .• in fimigliante 
riguardo fi offervava i l tempo della gior-
nala; come fequeñi cantaíícro innanzi mez-
zodl, o dopo 5 al che aggiungevano alcuni 
la confiderazione del Regno , in cui tro-
vavafi i l ío le , ed i l moto della Luna . (a} 
Al t r i ícritíori ragionano di una fpezie di 
alettoromanzia eífettuata per mezzo di un 
aneljo . ( ^ ) Ma le fpezie d' alcttoromanz'tê  
di cui a (Ta i ragionano , e diftefamente gii. 
Autor i , venivano a forraarfi nelle fegueníí 
maniere: Veniva fatto in térra un circolo, 
e queño era divifo in ventiquattro partí 
eguali , in cadauna delle quali era ícmia 
una letíera dell' alfabeto , e fopra cadauna 
di queñe iettere era podo un grano di bia • 
da : fatto queño , veniva laíciato andaré 
dentro i l diviíato circolo un gallo in liber
ta , e veniva con eñrema diligenza oíTerva-
t o , quale dei grani i l gallo beccaífe , del
le Iettere corriípondenti a q Lisi grani veni
va poícia formata una voce, e queña voce 
doveva conteneré la rifpoña defiderata . 

( a ) Vegganft le Tranf. Filofof. n. 162. 
p, 707. ( b ) Ammian. Marceílin. lib. 29. 
cap. 1. Jour des J$av. tom. 51. p. 593. 

Cosí fu appunto , fecondo Zonara , che 
Libanio, e Jamblico , prediffero , che do-
ve líe fuccedere 1' Imperador Valente ; ed i l 
gallo íendofi cibato dei grani corriípondenti 
agli fpazj G E O A , parecchie perfone , i no-
mi delle quali principiavano da queñe Let-
tere, come Theodoto , Theodifie , Theodulo 
ec. furono fatte morir? : la qual cofa perí> 
non impedí al folo Teodofio la fucceffionc 
(c) . Ma tuttavia V Iñoria corrente porta 9 
ch' ei non f u , che a mal' in corpo fofferto • 
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E ñata rivocata in dubbio da alcunl , e da 
áltri confútala una tal cofa 5 dal non farne 
parola Marccll íno, Socrate ? ed altri Iftorici 
ai quel tempo . (d ) : 

( c ) Vtigtnji Zonar. Annal, p. 744. Ce-
dren, p, 257, Kirken. Oedip. JEgypt. P. 2. 
p, 472, e feq. VoíT. de Philofoph. p, 167. 
Bulliag. de Divinat. Ub, 3. cap. 40. Potter. 
ArchacL Atúc. Ub. 2. cap. 18. 3 52. JOWÍV 
éks fcav. tom. 18. />. 337. Vegganfi , Mar-
cellin. 29» ra/?. 1. Socrat. //¿i 4. 
19. Sozomcn. Ub, 6. cap, 31. Nicepb. Hift* 
Ecclef. Ub, 11. cap, 45, Fabric. Btbl'mh. 
(3r£c. Ub. 4. cap, 28. §. 2. J¿kw ibid, Ub, 
•5, fí?/?. IO, §. lo, 

I I Pretorj fa una intieraDififertazione fo-
pra V Alettorcmanzia , Francfort 1681. in 

.4. Fabric. Bibiiot. antiq. cap. 12. pag. 410. 
A L G E B R A . V : Algebra é ÍUta affai 

íoveote accagionata d' oícurita ; ed i meto-
¿ t ^eometrici dtgli antichi , fono flati da 
m o ' t i , mafti mamen te in Inghilterra , ftati 
preferiti' all'ufo moderno áelV algebra nella: 
Geomeuia . Ma in fimigliante occafione 
ha un gr¿n, Macílro di tutt' e due qutfti 
jnetodi con fomma dirittura di mente ofler-
vato , come i miglioramenti 5 e progrefli 
moderni, o rifpetto alia Geometría , od in 
rifguardo alia Filofofia 5. fonô  in grandiílima 
parte dovuti alia facilita , al proceder conci-
'fo, ed alia grande eftenfionc del metodi di 
computazione r o fía la parte algebraica. 
Per cagione appunto di fomiglianti vantag-
gj vengono impiegatí nell' algebra tanti 
limboU , ¡1 numero , e la complicazione 
dei quali ( infierne colla fomma- cura, che 
é ftata prefa nel trattare la Geometría , die-
tro agli eccellcnti rnodelli laíciattei dsglí 
Antichi ) hanno contribuito piu all ' occa-
fione, la preferenza , che é fovente alia 
Geometría' attribuita, in rapporto alia per-
fpicuita, ed evidenza , di qualunque altra 
differenza eífenziale, che poíTa fupporíi tro~ 
varli infra eífe. V algebra é una fpezie ge
nérale d? Aritmética , che e nata fatta per 
renderfi univerfalmente ne' fuoi ufi profi
cua : ne puo eífer fupporto , che queílo de-
.joghi alia fuá evidenza , perché noi non 
•abbiamo idea p iüch ia ra , o diftinta di qud-
la del numeri ; e quindi acquiña. fovente 
«na cognizione piu appagante , e certa dal
le computazionl, di quello che eííer pofla 
áallc coüruzbñi:», Pub QUCÍÍO método eífere 
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ñato irapiegato a velare , fotto una com> 
plicazione di fimboli , deile aítrufe dottrine 
lo che non potrebbe cosí bene ottenerfi in 
una forma piaña geométrica ma , fenza 
alcun dubbio, pub trovarfi in queft' arte , 
non altramente che nella fteífa Geomctria, 
dclla oícurita, dal non definirfi ehiaramente 
rimportare , ed i l valore deí fimboli , e 
delle proceffioni , che quindi ne vengono 
dopoi . Veggafi , Mac. Laurin. Flux. B. 2, 
Vedi T Articolo : NEGATIVO fegno» 

A L I E N A Z I O N E . Per le Leggi degU 
antichi Giudei, k poífeffioni potevano eíTc-
re foltanto aliénate per ío fpazio di cin-
quant' anni . Ncl ritorno di cadaun Giub-
bilco, tutte le poíleíTioni tornavano di nuo-
vo in potere del primo proprietario T ov-
vero ai difeendenü di quello , al quale in 
origine i fon di appartenevano, nella prima 
diftribuzione di Canaan . Cuneus de Repú
blica Juda'orum, ap. Mem. de Trev. ann. 
1717. pag, 212. 

Per lo ftatuto d' Eduardo I9 fu podo un 
riparo sil''alienazione , dal quale fi é forma
ta la ncÜra voce Entails , vale a diré un 
mezzo, ed un ripiego, per mantenere nel-
le Famíglie le perpetuitadi ; mâ  venne ím-
maginato un contraefpendiente dai Giudici , 
per iíviare i l fine ed intenzione di qudlo , 
detto ricovrarnenío, riaequifio, che venne a 
diftruggere 1' Entails , o divieto . Vegganfi 
gli Articoli PERPETUITA', DIVIETO , R i 
co vRAMENTO.Cycl.il Regno d'Inghilteira fu 
alienato dal Re Giovanni , e rimeíío nelle 
maní del Papa : ma V aliemzione venne do
poi díchiarata nulla dal Parlamento 5 come 
que)la , che era era ñata fatta fenza con-
íenfo del Parlamento medeíimo ( a ) , La 
Corona di Scozia fu alienata dal Re Bailó
lo ad Eduardo i l primo per una certa data 
fomma di contante ; ma gli Scozzefi s' al-
zarono contro i l medeíimo, perché fi folie 
in certo modo diportato come uno d' eífi 
privatl , far cib non potendo \ ma molto 
piu per cíferfi privato del Ti tolo di Sovra-
no 

( a ) Vegpanfi le Memorie Letterari* ^eíía 
gran Bertagva, tom. 7. p, 125. ( b ) F ' B t -
bliotegue cboifie f tom. 2 3 » 3 0 7 . -

L ' alienazione delle coíe lagre ad ufi pro-
fani , é in alcuni cafi accordata dalle Leg
gi , a cagion d' efempio , dove ella vien 
fatta coll' autorita del Sovrano , e per al-
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cuna imprefa in bene dello Stato i t pet 
ifcbifare una guerra di iunga durata , € per 
cofa íbmigiiante. 

GiulHniano permette d' impegnare, od i l 
venderé i vafi fagri per reditnerc gli íchia-
v i i e fimigliantemente in cafo di una ío-
verchia copia , cd inutüe abbondania di 
tali utcnfili , permette la vendita dei me-
defimi per pagare i debiti , daj quali foíie 
aggravaía la Chiefa . I maeftri in divinita 
non controvertono ai Sovrani i l dritto di 
difporre delíe cofe fagre. Non vi ha , dice 
P l u t a r c o c o f a piu fagroíanta deile cofe 
agli Iddii dedícate , e confagrate ; e tut-
tavia non vi fara chi negar pofla, che 1c-
cito fia al popólo i l poterne in certe date 
emergenze far' ufo , e toglicre da un luo-
go, ed in altro trafporrare, fiecomc é fla
to aíTai fíate giudicato dicevole, e neceHa-
r i o . Per si fatta intraprefa Séneca oíferva , 
come álcuna fiata gli íleíTi Templi fono 
íh t i per benefizio dello Stato fpoliati. Pro 
República plerumque Templa nudantm . D i -
verfe altre teftimonianze di queflo íleííb ge
nere vengono rífente , e confiderate da 
Ugone Grozio (c) . C i b , che é ñato detto 
riípetto ai profanamento delle cofe fagre, é 
flato con maggior rigore foüenuto del íe-
colarizzare le cofe ccclefiaüiche; concioffia-
ché quede feconde non íieno propriamente, 
e veramente confagrate , c per confeguente 
elle non fono de Jure Divino. I beni della 
Chiefa fono foltanto feparati , e difgiunti 
dalT ordinario commercío del Mondo ., in 
qualita di Ijcni pubblici , c come apparte-
nenti alia Chiefa , che fa parte dello Sta
to : a maggior ragione nelia maniera me-
dclima, come beni fccolari fpettanti al pub-
blico, non poflfono effere alienati , ,ed i m -
piegati per privato ufo { d ) . 

( c ) Grotius , de Jur. Bell. & Pac. lib, 
5- wp' 5- §• *. n. i . ( d ) Cocceii de Evo-
cat. facror.pag. 43. e feq. Bibl. Cerm, íom. 
t, pag. 75. e feq. 

Qaeflo punto venne a fía! profondamente 
vcntilato nelle difpute interno alia Pacs 
d' Ofnaburgo , ove la Corte di Roma fece 
cgni maggiore sforzo per impediré 1' alie-
nazione delle rendite di diverfi Vefcovadi , 
Abbazie, ec. dalla Chiefa ; ma non leven' 
ne faíto d'ottcner i ' intento . 

Le alienazioni del fondi Eccleíiafiici , 
nella Riforma , fecero un benefizio fom-
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mo « ^uefta Nazione. Sopra la giunta della 
Regina Maria , i Preti lufingaronfi colla 
fpéranza della reílituzione di quefti fondi r 
ípczialmeme allorché i l Cardinal Polo fu 
ípedito legato per trattare ü ricovramcnío 
dell' autor i ta Pontificia . Pafsb a dir vero i l 
Parlamento una fupplica , od iílanza in 
favorc di quefta autorita ; ma v' inferí a 
un tempo ílcíTo una claufula , che le PÍie-
nazioni del beni Ecclefiaftici foíTero tutte , 
ed in ogni lor parte ratifícate ^ e che i 
poííeíTori non foíTero legati da alcuna cen-
fura, ovvero petizione, od a dar contó di 
quell i , 

Tu t to íludib Giulio I I I . per ifchifare , 
c per render nulla quefta claufola fu of-
ferto , che i poíTeíTorí di tali beni foíTero 
affoluti per tutto i l pafl»to , ed anche per 
tutt i i beni amovibiü , che foíTero entrati 
nelle lor mani ; ma venne richísfia una 
reftituzione nelle forme di tutti i beni i m -
mobili . La riconeiliazionc «vendo urtat» 
i n ifcogíio fomigliante, venne altrcsl toltat 
al Cardinal Legato V autorita, e facoltk dt 
ratificare i ' articolo fícenme ftava diíkfo 
nel memorialc; ma »d un tempo mcdcíimo 
intimati furono i giudi?; Divini ai poíTef-
fori di beni di tal natura. Papa Giulio I I I . 
venne a morte prima , che 1' affarc foíTc 
ultimato j cd i l fucceííore di luí Paolo I V . 
ricusb onnintmentedi confermare cib, che 
flato eradal Legato«ceordato interno a c i b , 
prcteflando non effere in pote re d' un Papa 
i l permettere una tal cofa. Rapin , Eslr. de 
Rymer , 15. Bibl. Anc. Mod. T o m . 17. 
pag. 257. Burnet. Suppl. Hi f l . Reform. 1, 5. 
Jour. Litcr. T o m . 7. p. 248. 

A L I E N O . SufcitoíTi una quiflionc gran-
diííima nel tempo del Regno di Jacopo I , 
vale a diré , fe i pofi nati , ctoé coloro , 
che erano nati nella lega di Scozia, dopo 
f acceffionc di qusílo Principe al Regno 
d1 Inghilterra j foflero alieni, ovvero regni-
coli ; cioé a diré da matricolarfi per let-
tere patcnti del Re, per mezzo delle quali 
uno é renduto capace d' efercitare ufizj f 
comprare , e godere i pri vilegj dei nati v i 
del paefe , falvo i l non potere ereditarR 
beni ílabiii. I I Re per mezzo d'un Editto» 
o Proclama ebbe a pronunziare , che tutt i 
coloro s' intendeífero ipfo faBo n>turalizzati 
per la fuá accclíione . Elk'fmere , cafo dei 
Pofi nati , pag, 5. & feq, Veggafi King . 

J a -
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James Speech to parliamant March 1^07. 
cioé Ragionamento del Re Jacopo al Par
lamento del rnefe di Marzo del 1607. Veg. 
altresi Coke's Reports , Calvin 's Gafe : 
cioé Rclazioni del Signor Coke , cafo di 
Calvin , ce. 

Ella é ílata cofa molto controvertita , 
íe la Legge , la quale efelude i Foreftieri 
dalle eredita , s' eftenda al dritto di fuc-
ccRione alia Corona ? Quefta fu una delle 
difficolta, che venne pofta ful tappeto con-
tro i i dritto di Maria Regina di Scozia 
alia fucceffione dell' Inghilterra . Gl i Avvo-
cati dalla parte della Principeíía infiítevano 
aiTerendo , che la eredita alia Corona é 
eccettuata di natura fuá dalla Legge co-
mune . I n fatti gi' Infanti Reali hanno in 
lor favore un' eccezione particolare, che fi 
rileva nel vero [ e genuino termine dello 
Statuto , de Natis ultra mare , Lciccjl , 
Commonw. pag. 127. & feq. 

Gli al'teni fono comuneraente dai noilri 
Giurisconfulti divifi in amici , ed in imic i ; 
a quefti viene da alcuni aggiunta una ter-
2a ípecie, cioé a diré alieni infedeli . 

A L I M E N T A R I O . Condotto alimenta
rio , duHus alimentalis fígnifica } ed importa 
la cofa fteíía, che dal Bartolini , e da al
cuni altri , ai quali é fembtato venir me-
glio efpreíTa la cofa , é ñata deíta , via , 
ovvero canalis a l i m e n t o r u m , paííaggio , Ara
da , canale degli alimenti . T í a ni. Filofof. 
ruim. 13 c. pag. 771. Bankolinus , Ac\. Med. 
Tom. 5. pag. 103. 

TutM la lunghezza dalla canna della go
la all ' ano é un continúate condotto , feb-
bene foveníe variamente diflínto fecondo , 
ed a mi fura delle differtnti intenzioni oel-
Ja Natura in parecchie ípezie d' animah . 
Quefto dutto, o canale egli íi é aífai fem-
piiee , e pisno ntW acus marinus , ove noi 
non abbiamo né tíofago , né ftoRisco, ma 
foliante un'> ilretto paííaggio, e quedo pa-
rimente km% la mencma válvula, íoio va 
creícendo verfo F ano ,un poco pih in for
ma comea , o pira mídale . In di veril pefci 
non vi ha eíomgo , in aJcüai una ípfzie 
di víof?go, ma cortií i imo. In altri anirna-
l i non vi é i'oltanto lungo , ma a cagíone 
de'íuci gonímnenn m alcuni luoghi , vie
ne ad aquiHare difFercnti nomi : come in-
gluvie , o fia gozzo degli uccellj , la pan-
cia y ovvero , come i Grcci ia chiamano 
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l u y á w y.oúAa, nei quadrupedi; e della me-
defima fpezie fembra , che fieno quelle efere-
fcenze, o gonfiamenti nel gorgoziule delle 
lucertole , che fanno T ufizio di ricettacoli, 
per ritenere quel eibo , che non pub agia-
íamente ricevere lo ftomaco , e quefti r i 
cettacoli paiono piíl convenienti , o necef-
farj per quegli animali , che non fi ciba-
no , fe non fe per un dato tempo dell'anno. 

Tutto i i duüus alimentalis , caí fuoi uíi 
pub elle re adeguatamente divifo in quattro 
parti 5 vale a diré , 1. Que ¡la che accom-
pagna, e conduce i le ibo , detta 1' efofago : 
2. Quella, che lo d ige r i r é , e la tritura , 
detta lo üamaco: 3. Qucila che diftribuiíce 
i l chilo, detta grintef t ini : 4. Quella, che 
vuota le fecce , detta i l recium, 1' inteftino 
retto. Tranfazioni Filofof. num. 144. pagg. 
32- 3?. , 

Vien detto , come fimigliante condotto dee 
efíere la veracaratteriftica di un'ammale , ov
vero proprium quarto modo : avvegnaché non 
fiavi anímale , che non lo abbia j e qualunque 
lo abbia, dee eflere maifempre annoverato pro-
priamente fotto la clafie degli animali . Le 
Piante ricevono i l nutrimento loro per mez-
zo delle numerofe fibre delle loro radici ; 
ma non hanno un comune ricettacolo per 
digeriré íl cibo ricevuto , ovvero per con-
durre i recrementi. Ma in tutíi quelli nei 
quali fia fempternai i l menomo grado di 
vita anímale , noi poííiarao olíervare uno 
fiomaco, e gl ' inteílini ; ove noi non pof-
fiamo fempre diüinguere ia ultima forma-
zione di qualfivoglia órgano dei fenfi , al
meno i l folo íenfo comune del tallo , co
me nelie Oílriche . Tranfazioni Filofof. n . 
209. pagg. 776. 777. & feq. 

I I Dottcr Wallis porta un' argomento , 
deducendolo dalia ílruttura dei tubo alimen
t a r io neli'uomo , per provare , che non é 
naturalmente carnivoro . Simsgliante argo
mento viene dal Dotior Tislon dimoílrato 
foggetío ad alcune, obiezioni . Vegganfi le 
Tranfazioni Filofofíche, nu. 269. pag. 777* 
& ícq. 

A L K A E S T . Viene V alkaefl dagli Scritto-
ri d t i i a Chimica in varié fogge defimto . 
Alcuni vogliono, a cagion d'eícmpio 5 ch' 
t i alíro non fia , che un diííoh'ente univer
í a le, ovvero, Gom ' e íTi dicono, un Volvens 
bmediBum , i l quale radicalmente feioglie 
t5 oro , 1'argento', e fimighaníi, e ferme^ 
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nnáo lofieme con quefti rorp i , produce un 
medicamento univerfale ( ^ ) . Da akri vien 
definito come un liquor racrcuriale , che 
per una fimiglianxa , od anaiogia di part i , 
penetra la táfitura dei corpi mefcolati, di-
ftrugge la loro cocfione , e fcn^a paíire al
cana reazione , ovvero íenza perderé parte 
menoma della fuá energía, divide cfu cor
pi in parecchie íoftanze ( á ) . Ai t r i lo vo-
giiono un fluido íal ino, fenza odore , orno-
geneo, difpoño indiffercntemsnte ad accoz-
zsrfí con quaiíivoglia miftura, coi egli pe
netra non altramente, che un con i o , c r i -
ducc le dettc mifture, dividendole nei loro 
puri feparati principj , ed elementi, fenza 
comunicar loro la menoma cofa , o rice-
ve me dai corpi, in fimig'ianre guifa difciol-
t i . DalT Elmonzio vien definito i l princi-
paliíTimo, e fommamente proficuo fra tut-
t i i fali , che riccvuto avendo dalia natura 
un grado fomrao di fcmplicita, di purita, 
e di fottigliezza , é la íola íoftanza 5 che 
goda la facoita di rimanerfi nel proprio fuo 
naturate flato , e d'eíiere efente da quaiíi
voglia cangiaraento , od aherazione , dal 
contatto di quei foggetti, o íoÜan'ze, nelle 
quaii ei la vera, o fopra delle quaíi agifee, 
cd ha a un tempo ílcfTo la facoita di feio-
gliere folianze , e corpi tenaciffimi, ed íra-
maneggiabili , come le pietre , le gemrae, 
i i cnltallo , la térra , i i z o l f o , i metalli , e 
fimigiianti j i n un fale reale eguale nel pc-
ío alia materia fciolta ; e tale eífeíto pro
duce egii i n guifa a (Ta i agevole , n o n altra
mente che il calore fctoglie , e d'sfala nevé . 

( a ) Ephem. Acad. N . C . Dsc. 3. 
app.p. 103. ( b ) Wcdtkind. Difput. de Al -
kahsfl , Erf. 1^85. cap, 2. §. 4. 

D'íferifce V alkaefl dall1 acqua régia , e da 
altn meftrui, come il fecendo , \a!e a di-
re , T acqna regia opera cortodtndo ; e V 
alkaefl come una ípezie di íimpatia , o v^ero 
confenfo di parti , per le quaW agevolilfi-
mamtnte s' introduce , e s1 infinua fra ie 
fulfuree particelle del corpi. Mem. dsTrev. 
1708, pag. 331. Vegganfi gli articoh D i -
S C I O G L I M E N T O , Ciclop. e MESTRÜO , 
ACQUA REGIA , ec. Ciclop. e Suppi. 

, Dsfferifce i ' alkaefl dai fiíTati álcali vola-
tilizzati in queíio , che i l primo h fuppo-
fío, che volatiüzzi i cerpi , cui egli feio-
glie, dove gH altri gli coagulan:/(c) . Dif-
fer¡fce .dal Mercurio FIIQÍOÍÍCO in qu t lb > 

¿uppl. Tom. I , 
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che i l primo é un fale , 11 fecóndo un mef» 
curio reale: aggiungah a quelio, che i ! Mer
curio Filoíofico é un metallo, che agifee* 
ed opera foltanto fopra t metalli i dove I ' 
alkaefl per lo contrario fciogÜe tmtí i corpi , 
efoí ianze, ma fenza umrfi radicalmente con 
veruna di quelle , e cosí ancora is^fndafi. 
del reílar, che ei fa in un perfi ao ihito di 
poter eíTere feparato dalle íoílanze medefi* 
me ( d ) . Egli é altresl difftrentc dal mer
curio dei Filofofi , in queüo , che come i l 
primo, fecondo la dottrina del Bechero, é 
eompofto d'una térra mercunaie mefcolsta 
coU* acqua ; dove i principj , ed elementi 
che compongono queíto fecondo, fono tér
ra mercuriaíe, e ierra fulfurea ( O . H Fa-
bro ( / ) , in verita , flecóme alcuni altri , 
vogliono, che 1' alkaefl, ed i l mercurio fi
loíofico , fieno una cofa , e foílanza me-
defiraa. 

( c ) Mem. de Trev. ann. 1708» pag, 328. 
( á ) Mem de Trev. ann. 1708. pc'g. 2865. 
(e ) Becher. Fhff. fubtenan. [ é l . 6. t. 8. p. 
540. Stabl. PtiK^Prmdp: € h m . Suppl. §. 1. 
pag. 38. Junck, Confpe&us ChsmiaTav, 28. 
pag. 634. ( f ) Manuf. Chem, c, 30. Ephem, 
Acad. N . C . Dec. 2. Ann. 8. app. pag. n z . 
Veggafi i ' articolo MERCURIO . 

Vogiiono alcuni due diftinte fpecie d' 
alkaefl , vale a diré alkaefl femplice , ed 
alkaefl compoílo . I I femplice é comporto 
d' acidi di metallo puro , e refo volatile 
eolio ípirito di quefti. I l compoño é quel
io , ene é fatro cP acidi di mineral i , e di 
puré , e falinc partí d1 animali, e ui vege-
táBitr. Fabcr, L'b. cit. pag. 113. 

Vien dettx> eííer V alkaefl'núnnáo , peref-
fere un fale hoza la mcí,oa<.i ñemma : ef-
fer volaíile , come quello , che é un puro 
fpirito íenza la nv mm$ miíbjra j i l füo 
odore eífer dloSliifimfcí, per non eííer com-' 
poíto di parí! ettrnoeiie€ \ ed é atttesi ap-
pellato rmmortale , come quello , che per 
qualíWoglu azkíht , od operazione non íi 
altern güímm^i d'nn menomo che. Pellet-
r/Vr, in Mem. de Trev. ann. 1704, p. 1867, 

Vien raopreíencato f alkaejí come un* 
íílruraento d' bttifne uío per preparare di-
veríi ípecifici mtdicmalí . Tutte le quáli-
tadi , e vírfu tufte rnedicinali , che fi tro-
vano , e racchiudcr.fi neglí animsli , nei 
vegetabili, nei metalli 5 nei minerali , nel
le perle 5 nslle pietre , vengono feparati , 

Q. ed 
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cá cílratti dalle altre materk cterogcnee per 
rnezzo diquefto egregio menítruo, Daque-
tlo pub effere eflratío ..dairelleboro uno ípe-
cifico otíimo per la gotta} come dalla co-
locintide un egregio febrífugo ; ficcome 
anche altri fovrani rimedj , e medicamen-
ti dalla mirra , dall'aloe, dallo zafferano, 
e da cento altre foftanze . Egli é vero , 
che tutte quefte medicine fi poíTono age-
volmentc eñrarre dalle divifate foftanze me-
defime, feoza j ' aiuto de 11' alkaeji; ma egli 
é veriffimo altresi , che i rimedj eftratti in 
altra foggia , che per mezzo di elfo, fono 
di v i r t u , ed energía infinitamente minore. 
L'oro , che refirte a qualfivoglia efperienza 
fatta col fuoco , eífcndo digeriro nell' al-
kaeft , e trattone i l menílruo , reíta nel fon
do del vaío, in forma d' un íale fufibile . Sen
do fatta piü voltc la coobazione del liquo-
re medefimo fopra i l fale , i 'ul t imo diven
ta volatilc ; ed eííendo íublimato per via 
di dilbllazione , forma due fpezie d' aurum 
fotahilc d'oro potabile 5 di due differenti 
colori , uno roño , che é appunto la tinchi-
ra hísmatina , la piü alia preparazione del i ' 
o ro , poftaci ínnanzi da alcuni come un r i -
siedio , e fpecifico univeríale , Per mezzo 
dell' alkaefl fono altresi preparati 1' argentum 
potab'ik, e 1' olio ammirabile di Venere, e 
di Mercurio, del quale i Chimici r i fe r i ico
no raaravigüe fomiglianti, Pellct. in Mem. 
Trev. ann. 1704. pag. 1867^ ^ 

Le differenti congetture dei Chimici re-
Jativc alia materia deU' alkaeft fuño innume-
rabi l i . I I Boerhaave ícmbra , che fe lo pro
metía da! lal marino, e dal mercurio uni-
t i infierne . Poche perfone fra gli Alchirai-
fti fono quelle, che non abbiano fiííato, e 
yropoüofi 1' alkaeft come 1' oggetto prima
rio di Joro inchierte. Alcuni vi hanno fat-
tr i 'loro lavori fopra la rugiada equinozia-
Je ; .altri fopra i ' acqua piovana : altri ful 
talco , altri ful lo fpeltro , altri fullo fteífo 
antimonio . I I Poterio , ed i l Claubero fi 
riftringono al ni t ro . Lofteífo fece il Begui-
110 j occukandolo foltanto fotto Ja denomi
na? ione di fale ermafrodito , L ' Angel í , i l 
Sala , i l Signor Digby , e parecchi altri , 
lo tcnnero per vctriolo. I Difcepoü, e fe-
guaci di Paracelfo , coraunemente fce'gono 
j l lal marino : i l Sandivorgio , ¡1 Tache-
i t i o , i l Beverovicio , i l Boyle , ed alcuni 
a l t r i , T acc^ua. 11 Pollemaiino, i l Mullero, 
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•cd a l t r i , fabbricarono tutte le loro fperan-
ze fopra 41 piombo neroj altri prcfcrifcono 
la pietra focaja ; alcuni altri la verniceda 
pentolc ( 5 ) . L Elmonzio pretende, che 1 
alkaeji fia preparato dal fal comune , e dal 
fugo di radice j feppure le tre parole non 
dcbbono eífer prefe figuratamente . I I Be-
chero vorrebbe , che fi credeííe eífer 1' al
kaefl fatto d'una térra mercuriale fomma-
mente penetrante : altri d'una térra sfo-
glíata di tár taro. , e di un fale uriaofo , 
combinato, digerito, e circolatofi infieme: 
altri di Ipirito divino, e di íal d'orina ac-
coppiato in una adeguata forma : altri di 
mercurio fublimato., e di vetriolo : altri 
dello fteílb mercurio , e di fpirito di vino 
in grado eftremo purificato , ed aífai fíate 
coobato : altri di fcoria ufcita dall' orina 
eípofta al magnetismo dell' aria , ec. ( / ; ) 

( g ) M a r t i n i , in Mem, de Trev. an. 1707. 
pag, 1472. Ch ) Junck , Confpecl. Chem. Tav. 
7. pag. ioz, 

L' univerfale íruppa dei Chimici prende 
V alkaeji di Paracelfo , e di Van-E¡monzio 
per la cofa medefima : alcuni altri per lo 
contrario conchiudono , che fie no due cofe 
totalmente diverfe infra di loro . Quello ., 
che é certo , fi é , che queíli due Autori 
parlano dei loro refpettivi alkaefl in termi-
ní affatto diverfi , Paracelfo dice foltanto 
del fuo , che é uno fpecifico peí fegato , 
che impediíce gli fconcerti di queña vifce-
ra, ec. L'Elmonzio p̂er lo contrario parla 
del fuo non altramente che d' un mcfiruo, 
aíto a fciogliere qualfivoglia corpo , o fo-
fianza . Lo Cnoeffelio dopo un'efatto con
fronto di parccchi pañi di Van-Elmonzio, 
nei quali vien 1' alkaefl nominato , conchm-
de , che quella cofa, cui egli in al tro luo-
go chíama ignis gehennx, non é quello fief-
fo liquore che da Paracelfo viene appeila-
to alkaeji-, ma Y alkaefl di Paracelfo é quel
lo , che da eífo viene fpiegato per una fpe
zie di fpecifico corrofivo , i l quale appari-
íce evidentemente eííere tutt' altro dal fuo 
alkaefl , avvegnadioché né Paracelfo uso mai 
i l fuo fpecifico internamente, n é ! 'E l mo n 
zio in tutte le fue opere fa párela d'aicu-
na voce concerncnte, o coercnte all' inter
no ufo di quefio fuo alkaeji ; quantunque 
egli lo ccmmendi applicato cfternamente 
per la lebbra „ Ed apparifce da Paracelfo 
medefimo , che egli era foltanto una fpe. 
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aie d'eÜerno medicamento da efifo novcra-
to , e collocato nella Claffe dei rimedj di 
íbiiiigliante natura. Paracelf. pag.Siy. 

I n forama egli apparifce s che >n ogm 
modo dee efíer fatta difunzione fra 1 aU 
kaejl di Raimondo Lulh nomínalo dall E l -
monxio , e V alhaeji medicínale, di Paracel-
fo , dal corrofivo fpecifico di queílo Auto-
re , e V alkaeft diífolvente d' Elmonzio ; 
febbene gü Autori hannogli comunemente 
confufive con si fatta maniera fono ven 
t i ad involgere, ed inviluppar la cofa , gia. 
in fe ftcíía fempre mifteriofa v in tenebre 
piü ofcure di quelle della grotta Cimmeria 
( / ) . Apparifce piuttofto , che Para«eIfo , 
per mezzo^ di quefto fuo alkaefi r intendef-
fe uno fpecifico purgativo,, prepáralo di tár
taro , e vetriolo v per efpcliere le materie 
peccanti di qualílvoglia fpecie , in quaifi-
voglia parte del corpo ftanzianti ( k ) . . 

( i ) CnocfFel. in Ephem. Germ. Dec. i . 
jínn.q. Obfer. xoü.pag. 104. 106. ( k ) Idem 
ibid.pap- 108. 

Le tanto decántate forme, e preparazio-
xñ per 1' alkaefl deli' Elmonzio fono quelle 
íumminiílrate dallo Starkey , dal Zwelfero , 
dal Cnnefíclio , dal Glaubero, e dal Pellettier, 
ai quali pub aggíungerfi quella , che últi
mamente é ñata pubblicata da un moder-
niííirno A more anónimo Chimico Franzefe . 

Lo Starkey vorrebbe., che i ' alkaefl di 
Van-Elmonzio foíTe fatto d' orina , allaqua-
le opinione s'acquieta il Filalete, e che é 
anche abhracciata e tenuta per ficura da 
un moderno ingegnofiíTimo Autore il Signor 
Pellettier di Roven , che fa. vedere quefto 
fiftema fommamente conforme alia manie
ra, di penfare dell'Elmonzio fteífo . Le ma-
lattie , íecondo quefto Chimico , origínate 
da uno ícompaginamento dell' Archeo fono 
fanabili únicamente con un fimigliante com
porto , ed i l corpo át\\% archaus) vale a di -
re, lo fpirito vítale, eífendo falino, ne fe-
guita , che i rimedj fatti per acquictarlo ,, 
e ridurre T archeo alio flato fano , bifogna , 
che fieno d' una natura-, ed índole medefi-
ma. Ma é cofa gia. conoíciuta, T orina ef-
fere un'agente falino :: a quefto aggiunge , 
che la vita, fceondo i l fiiiema medefimo, 
altro non eflendo , che_ fuoco , o luce : e 
le malattie null'altro eífendo ,.. che. un'in-
debolimento j ovvero un diminuimento di 
queüa, luce; i v i noi troveremo una mate-
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ría plíi adattata per quefía ímprefa di r in-
vigorire , e ríaccenderc quefto fuoco, o lu
ce , tlacclie r orina in fe íleífa ellaé in giMin 
parte un fuoco, come apparifce dal fuo fa-
le volatile , che intieramente fi rifolve in 
fiamma , e dal fosforo , che da eífa orina 
vien prepáralo .. La fola differenza fra lo 
Starkey, ed i l Filalete , fi é , che il pri
mo prepara i l fuo alkaefl dalla fola orina, 
ed i l fecondo dal fale d'orina colla miftu-
ra d' una porzioncella di fangue umano . 
Pellettier , lib. cit. Jour, des Scav. Tom. 34. 
pag. 837; 

Lo Starkey venne guidato, e quafi con
dolió per mano alia feoperta del fuo úr/^e/? 
dal meditare ch'ei fece fopra le feguenti 
parole del Van-Elmonzio : '* La materia 
„ di quefto diíTolvente é bafe coraune , e 
„ prezíofa . Nulla viene a cortare . Qual-
„ Jivoglia uomo la poffiede ., Portoífelaí fe-
, , co Adamo, allorché venne fuori del Pa-

ra di (o . Ella é occuliata ncl microcosmo, 
o fia píceiol Mondo . In fomma ella é 

„ T orina umana >s . Vegganfi le Mem. de, 
Trev. ann. 1704. pag. 1867. 

Ma ella fembra cofa incredibile , che tut-
t i gli alkaefl poc' anzi noverati , s' accordi-
no coll'orina in qualunque maniera fieno 
preparati . Sembrerebbe, che tutlo quello, 
che pub fomminiftrarci 1'orina , poteííe íol-
tanto fervire ad eftrarre gli zolfi dai cor-
pi , per eífer dípoi volatilizzati ; e v i ha 
poco dubbio, che quefto appunto intendef-
fa Paraeelfo col fuo arcanum micrceosmi. A 
fine di rintracciare i l vero alkaefi di Para
eelfo, e dell'Elmonzio , fa primieramente 
di meftien, che fi fappía, e per noi fico-
nofea , come proecuraífero i l loto fal eni-
xum ;. come lo riduceífero in un foave fra
granté álcali j quando in un fubliinato; e 
finalmente in un preziofo liquor mercuria-
le , . che é flato I'oggetto delle inchiefte di 
numero cosi grande di Chimici . De la 
Cafe , Lett. in Mem. de. Trev. ann. 1707. 
pag. 1403. & feq.. 

Quantunque la materia ¿cW alkaefl fia di
lucídala , € fpianata dallo Starkey , tutta-
vía , ficcome eífo fteífo con fe fía ingenua
mente , finora é dííhcultofa la maniera di 
prepararlo. In fallí egii la deferive inter-
míní un grado folo meno enímmatici , di 
quello falto abbia íl Van-Elmonzio mede
fimo .. Tut to quello , ch'ei ci ha lafeíato 

2 rifpet-
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rifpetto al método di comporre V alkacfl, é 
fío , che fegue ; 

Qiscfto acuto, tottile , penciraiuc fpiriío 
delP orina umana , per mezzo di un'altro 
fpirito intermediato , di un fermento non 
diffetente dal fuo propric, e «atúrale, ma 
che fia centralmente lo íkífo con quello , fa 
di meftieri , che fia unito con un'acido 9 
che non fia corrofivo, ma ad eíío perfetta-
mente connaturale . Conviene altresl, che 
queño fia non altramente volatiie, di quel
lo , che fíalo il fale dv orina , prima che pof-
fa unirfi intimamente col medefimo . La 
miílura , per nuzzo delle ripetute circola-
zioni , arriva ad acquiftare un proporziona-
xo grado di puma, che le da la denomins-
zione di Ens primum de' fali , che é i l piíi 
utile , ed i l piíi commendabile di tutti i 
fali . Dal Signor Peilettier ci viene íon> 
miniftrata la fpiegazione di tut t r i termini 
ambigui di que (lo paífo, e deduce da ció , 
e pone in luce apería i l miílerio tutto dcll' 
alkaejh: non egii é gran fatto piu agevole 
i'opporfi ed indovmare la preparazinne 
dalle parole dello Síarkey , d; quello foífe 
alio Síarkty medefimo i l diícoprirla da quel-
le del i ' Elmonzio . Secondo i ' opinsone di 
qucílo Aurore,, 1'orina é la materia remo
ta dell' alkaejl. La materia piu proffima fo
no tre differenti fpiriti proecurabili daH'ori-
na. íl primo é uno fpirito vinofo, ed in-
fiammabile , I l íecondo uno fpirito urinofo , 
e 1 cortante . íl terzo uno fpirito ferménta
lo , i l quale , fecond) r.Eimonzio , feio-
ghe , fenza corroderla , la pietra , che íi 
genera nel corpo amano. QueíH tre fpiri
t i eííendo indicati nel paífo enimmatico , 
citato dallo Starkey , viene i n fe rito , eífer 
queíli la mateVia proffima della quale 1' 
alkaejl é compoílo . Pub anche aggiugner-
fí , come queíli fpiriti non appanfeono , 
fe non fe in forma di due , uno femplice , 
F altro doppio , perché fenza V al tro nell' 
orina fermentata, i l volatiie , ed i l vino
fo non fono, che un folo . I I Signor Pel-
lettier deferive ampíame «te i l proceflo , ed 
ordinamento , per cui dee eífere proecura-
to V alkaejl nei fu o i principj, vale a diré , 
per mezzo di metiere una quantita d'ori
na di giovanetti faniííimi, i quali be va no 
íolo vino, a fermentare peí traíto di tren-
ta ^ a quaranta giorni : pofeia diílillarla a 
fabbion caldo,, fino a tanto che fiaíene al-
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zata , o folie va ta chimicamente una ierra 
parte : ccllocare le fsece, che vi rimango-
no , a fermentare per trenta y o quaranta 
gíornl di piu : rettificare piu fíate lo fpiri
to proecuratu dalla prima operazione , e fo-
lamente falvare quello , che fi é alzato la 
prima volta: a quedo dee eflere unita una 
quantita eguale di fpirito di vino in fom-
mo grado rettificato : i l tutto dee e fíe re 
agitato ben bene infierne nel vafo , fino a 
tanto che venga ad eflerfi formato un coa
gulo bianco • allora dee eífere aggiunta al
ia miílura una quantita eguale di fpirito di 
rvitro , per mezzo del qua!e i l tutto yerra, 
ad eífer fiííato in una fpezie di fale ara» 
moniaco . Le fecce della prima diftillazio-
ne , le quali furono poíle a fermentare di 
nuovo, debbonfi pofeia dilbilare una fecon-
da volta , e falvatane fo¡tanto la quarta 
parte; qucílo dee t ííere centinuato , fino a 
tanto che i ! re fui DO fi veggia ridotto alia 
confifienza del miele; ed tílendone gittata 
via la fiemma, dee eífer proffimámente faí»-
ta una coobazione di queilo refiduo , colla 
quarta parte dello fpirito últimamente eftraí«-
to ; e que lia coobazione dee eífere conti
nuara fino a tanto che i l tutto non venga 
a prendere una confiílenza uniforme . Lo 
fpirito in quefla forma proecurato, dee eí
fer dopoi rettificato , e verfato fopra i l fa
le ammoniaco , ed il tutto p o l l o a digeriré 
per otto giorni nel leíame . I n queda ma
niera i l fale fara ridotto in un liquore . 
Qucílo eííendo diílillatc. a ¿agno mar ta , efee 
la flemnia, e quella foíUnza , che é lafcia-
ta nel fondo , fia di nuovo diftulata fino 
a divenir' árida : fe dopo quefla dillillazio-
ne non rimane cofa alcana, noi allora ab-
biamo 1' alkaejl perfettiífimo : fe vi reíli 
alcuna cofa , qualunque ella fíafi , fa di 
meílieri , che fia diílillata , e coobata , fi
no a tanto che i l tutto venga ad alzarfi 
in un'omegenco liquore uniforme. 

Le pnncipali objezioni , che a cib fon 
faite , fono , che lo fpirito di vino in queilo 
cafo non dará un coagulo eolio fpirito di 
crina rettificato , almeno, fe non fia Hato 
prima fermemato coll' orina e di nuovo 
leparato, per mezzo della diílillazione dello 
fpirito urinofo . E quello , che pub eííere 
rivocato in dubbio , fié, fe lo fpirito di 
ni t ro, verfato fopra un fimigliante coagulo, 
fia per fiííarlo in un. fale. ammoniaco 

Non 



A L K 
K o n apparifce, fe i l Sign. Pelleítier abbia 
fatto V eíp- rimentó : almeno fembra , che 
declini dali' aíTicurarceoe; dove per lo con
trario ci parla con aíTai franchezza del 
punto precedente come di cofa, di cui erafi 
certificato, e come di un fuo acquifto ( / >. 
Alcuni noninclinano a far cib colle proprie 
efpKffioni: pochi altn ( m ) notano nel fuo 
procdTo a'cuni difeíti , e non eíTere ftaía 
aleramente in eííb modeftia, nell'aver de-
clinato dal produrne i l titolo . Al t r i ( ;? ) 
hanno deíto d'aver fatta T efpericnza ícn/:a 
effttto . Ma egli é ñato obiettato , ed 
oppoíto a íutto ü procedimento delPopera-
zione , che non corrifponde in contó alcuno 
alia deícrmone fattane dal Van Elmonzio; 
avvegnaché una miftura di tre corpi di 
ferenti Rcgni non pub in contó verano pro-
duire un tiquore perfettamente omogeneo. 

( 1 ) Mem. deTrev. dove fopra, p. 1876. 
( m ) Martuii in Mem. de Trev, 1707. 
p. 1454. & feq. ( n ) De la Cafe , Lett. 
in Mem. de Trev. 1707. p. 1465.. 

Da un moderniiíimo Chimíco viene fimi-
glian temen te adottata I ' Ipotcfi delT orina 
dello Starkey , ma ne da un' iftoria , ed 
un piano aíquaoto difFcrente da quello del 
Pelleítier . Egü fuppone , che i principj 
materiaü , de' quali 1' alkaefi dee elfere 
ümmediatamerste comporto , íieno tre; uno 
fpirito volatile urinoío j uno ípirito inter-
mediato , che é V olio eiTenziale d' orina ; 
ed un' acido non corroíivo , che é lo fpi
rito vinoío de!i' orina medefima , Lo fpirito 
oleofo é per coagulare i ! íale, e lo fpirito 
vinofo per ifeioghere Tuno, f l ' a l t ro , ma 
dee effere unito coa quefti per mezzo della 
fermentazione . De ve fimigliante operazione 
eífere ripetuta fino a tanto che i l tutto 
venga ridotto ad un' efíenza, intieramente 
fpjritofa , e fieramente enérgica ; in una 
parola , ad un fale íenza fiemma . I n si 
fatto fiftema la preparazione áe\V alkaefl é 
ridotta all ' operazione fteffa fteffifima , coila 
quale íi fa la volatilizzazione degli álcali 
M a t i . I n fatti quelli álcali fiffati volatiliz-
zatt, che fono i foÜituiti ufuali d«ll'«Mae/Z, 
poflegono una gran forza, e facoltk diífoi-
vente, che fembra eíTere dovu*a, e dipen-
dere dalla miftura degli olj efTenziali, dello 
fpirito di vino , e del fale álcali . Quindi 
ne viene inferno , che 1' alkaeft altresi 
|>r£nde e deriva le q.ualita , le Jacolta , 
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e la fuá energia e forza dalla miítura dell' 
olio eiTenziale , e dello fpirito vinofo di 
orina , unui col íale volaiile di queila . 
Mem. de Trev. ann. 1708. pag. 327, 
& feq. 

Quindi fi é , che 1' alkaefi volatizza i 
corpi fciolti per mezzo di- effo per la ra-
gione , che i l fale urinofo fuol confervare 
la fuá volatilita,; dove gli álcali fiííati 
volaíi ' i izatr coaguiano quti corpi , i: quali 
íciolgono , per la ragione , che foglionfe 
quefti confervare , e ritenere alcun poco, 
della fpeíiezza del fale , che é fíato fatto 
da efli . I I Van Elmqnzio da un' intima-
zione di qtitilo íiílema , allorché dice , 
fe noi non poffiamo confeguire i l fegreto 
del noftro fuoco, vale a diré , I ' alkaeft , 
per lo raeno ci infegna una cofa , che lo 
pareggia prcíío che in eccellenza , che 
é molto poco da men di cíío , vale a diré, 
di tender volatili gli álcali y di modo che 
per mezzo degli fpiriti di quelli , noi pof-
íiamo eíTere a porta ta di fare le noilre 
foluzioni . Lo Starkey , malgrado tutti i 
miüerj , ed arcani di tal fatta, ha 1 ai ciato 
alcuna cofa, che conferma queda dottrina*, 
fpiegando, ed appianando immediatamente 
i l método di volatilizzare i fali filfa ti , egli 
foggiugne : " che dee eíTere efftttuata l'ope-

razicne medefima per proecurar Valkaefi "': 
e poi aggiunge: " fi impari pur quefto bene 
„ cuanto fi voglia , i l fegreto dell' alkaefi 

non fara da noi tuttavia adeguatamente 
conofeiuto . Ora ella fi é cofa indubif 

tata , che i l modo di volatilizzare i l fale 
filTato , viene tffetuato per mezzo degli olj 
eíTenziali , e degli fpiriti vinofi ; e confe-
suentemente ec. 

La preparazione delr alkaefi del!' Elmon-
zio , o fi» ignis ¿ehennx , íeeondo i l fi fiema 
dello Cnoeffclio, i l quale lo fuppone la co
fa medefima, che vien creduto da Paracelfo, 
vale a diré uno fpecifico corrofivo , é nella 
maniera, che fegue : Frendi dell' acqua 

forte rettificata, e purgara del fuo caput 
,,. mortuum , una libbra : mercurio fubli-

raaío , e fale ammoniaco , di eadauno 
„ once due : mefcola infierne , ficché uno 
„ con fu mi 1' altro : cib fatto, prendi acqua 

mercuriale ad pondus omnium , e ferba 
J» i l liquore per ufo: alia forza di un cor-
,, rofivo di tal natura non refiíle neppure 

lo íkífo diamante " . Cosí, é Ion taño 
dallo 
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íallo fteíTo Para ce! fo . Ma^ quello , che 
f u o creare, gran dubbio , fi ¿ quetVacqua-
roercurlalc : per liberare! adunque da fomi-
gliante dubbio , noi, abbiamo 1' appreflfo 
yiceíía fomminiñrataci da Paracelfonel fup--
^emento alia fuá Chirurgia maggiore fotto i l 
T i tolo d! acqm mercurii máximum arcanum . 
u Prendí del Mercurio íublimato da] fale-
)} dL tártaro tante volte 5 fino a che fi íol-
j , levi 5 lo che avverra la fettima volía %. 

prendi altresl del!' arfenico fubümato , e 
„ del: fale a mm o ni acó , di cadauno partí 
5, cguali, vale a d i ré , una libbra : laícia , 
„ che fia atbcverato molte volte coll'olio 
„ di fale di. tártaro ; cib fatío fcioglilo 
„ neir acqua. fopra una pieíra di marmo". 
Quefla. é í' acqua Mercuriale . Veg. Para-
ce lío , Chirurg,,, Mago. App. . 1685. FoL.. 
pag. 15.. 

Se, queíío decantato Alkaejl fia valevole 
a produrre tutti i grandi eftetti nferitici di 
lui 'dall 'Elnionzio , noi veramente non lo 
íappiamo 5 né lo diremo ;A ma non é cer-
tamente. probabile , che Paracelío precendefíe 
di curare i malí del fegato , e di íridurlo 
nel fuo flato íano , . con una preparazione 
si vecmente , e si fieramente- enérgica, e. 
forte „, 

L5 Alkaefl del Glaubero conofeiuto nelle 
botteghe degli Speziali fotto i l titolo di 
Mkneflum Glauheri, é una preparazione di 
nitro fiffato, ovvero alcalizzato, la ricefta 
del quale é la íeguente . Squaglia una data 
quantita di nitro in un crociuolo a fuoco 
lommamente attivo , e veemente , e va 
aggiungendovi tratto tratto una data por-
zione di carbone polvenzzato : per queílo 
mezzo 1' acido fulfureo del nitro eílcndo 
aceeío dallo zolfo del carbone ne nafce 
un Gonflitto, ed una defiagrazione, Quando 
non arderá p iü , fi trovera un. fale alcaheo 
fiiTato di nitro , i l quale eípofto alP aria 
aperta in luogo bafío,. ove non afoli vento, 
e frefeo , cominciera tofto a fquagliarfi . 
Come egli precipita ,. verfalo in un vafo 
di criftallo , ed efponi cib , che v i refta , 
nuevamente all' aria ., Ripeti quefia faccenda 
fino a tanto che tutto i l íale fiafi liquefatto. 
I I liquore in queüa güila procúra lo , eííen-
do ípremuto , trovcraíii l impido, e di un 
tatto alcaíico , fomighantiffimo all' olio di 
t^xváxo per deliguium{o)\, \\ Glaubero im
pone ai Mondo con quefto liquore , ven-

dendocelo per diflblvente univerfale , come 
quello, che ¿ Hato fperimentato velociffirao-
a disfare , e feiogliere qualfivogiia corpo , 
o fofianza di tutti e tre i Regni. Ma fendo 
ítato rintracciato , e feoperto i l íegreto di 
si faíta fuá preparazione, ella é caduta dai 
Cieli in piaña térra , e rimafo aíiaiíTimo 
fvilito i l valor fcmmo di queila . C i affi-
cura i l gran Boerhaave, come in tutre le 
efperienze da cíío fatte col medefimo Gíau-
berico Diffolveníe decantatiílimo egli le 
ha ípennicntate tutte i m podare , a ven do 
toccato con mano , non a ver in fe menoma 
cofa di piíi di quello , che - polícgga i l fem-
pliee e mero olio di tártaro per deliquium. 

I I pregio ,. che ha i l primo, fi é. íoltanto, 
che ricerca briga infinitamente maggiore di 
queft' ultimo , e coila affai piu . Bel van-
taggio ! I I fuo ufo principale fi é quello di 
feiogliere le materie refinoíe, e. le gomme, 
ch'egli ícuopre. in si. fatta maniera , che 
coll'. ulteriore: ajuto dello fpirito di vino , 
pub proecurarfi da eífo una tintura, genuina . 
I I método d' applicarlo fi é di mettere a 
digerir col i ' Alkaejl in un vafo di criftallo 
aperto la refina., per lo fpazio di venti 
quattr1 ore , ovvero a. feccarfi : • allora ver-
íarvi fopra dello fpirito di vino all' altezza 
d' alcune dita interno alia refina (p ) . 

( 0 ),Theichmey , Injl. Chsm, c . i ^ . p . i j j * . 
Boerhaave Chem. Pan. 3. Tcm. 2. R'tcet,. 
1 ^ 1. & 1 98.- ( p ) Junck. Lex. Chem, 
Pharm. Part. 1. p, i ^ , . 

V Alkaejl dello Zvvtlfero , alkaheflim 
Zmelferi é una preparazione di verderame,, 
faíta eolio fciogüerlo in una quantita fei 
volte maggiore d'aceto diüillato : cib fatto 
filtrarlo , e collocarlo a criftallizzarfi . Queíli 
criñalü eifendo fciolti nello fpirito di v ino , , 
fpremuti per-carta , e poíti ful fuoco,. ver-
ranno ad efalarfi le panicelle piü fine , e 
íuttili del ramc ; ovvero fe i enílalii ficno 
d i i iü la t ive r ranno a fom mi mitrare un'acero; 
aílai concentrato , parte, del quale feoíta non. 
aitrtmente , che lo fpirito di vino, e s'ac-
cende , l'altra parte eííendo ac da , ella é 
ancora in qualthe proporzione volaíüe : di 
maniera tale , che i l tutto pub c fie re quafí 
di nuovo ftparatoQuefio acero é un po-
tentiffimo, ed efficaciíiimo dtíToivcnte , di 
modo che forpafia per grandiff,mo' tratt0 
di via quello 'dello Zwelfcro , F Alkahe-
fium.' tanto decantato dell' E'monzio „ 
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l u m k . ConfpeaMS Chem.Tav. 35. p. 309. 
JBoerhaave /.Nov. Meth. Chem. Part. 2.'r>.355. 

Ma íembrerebbe natural cofa, che pri
ma , che gli uomini fi poneffero ad mve-
fíigare 1' alkoefi , ñ deíTero a far le loro 
ricerche nella poífibilita di quello. 

Quantunque noi abbiamo le eípreíle tetti-
monianze di Pa race lío , dell'Elmonzio, del 
Filaiete , dello Starkey, del Fabro , e di 
a l t r i , ch'eíTi ne poiTedeííero veracemente il 
fegreto , tuttavia preffo Autori doítiñimi 
piü moderni , quali fono , fra g ü a l t r i , 
i l Boyle, ( ^ ) i l Wedelio , ( r ) i l Mag-
giore , i l M a r t i n i , ( Í ) ed altri ancora , 
leggiamo chianflimanK-nte , com'effi tipu-
tavaolo impoffibile , c pleno pieniíTimo di 
contradi^oni. 

( q ) Utiliú delle Efperienze F/lcfojiche 
Part! 2. Sezione t. ( r ) Fharm. in Aft. 
Form. n-datl. Lib. 2. fetu 6. cap. 19. 
( s j Gen. Errant. cap. .19. 

I n fatti noi trovtamo delle quaílta drret-
tameníe a qudle contrarié , le quali fono 
attribuite ali' alkat-ji : alcuni vogliono , e 
foíleogono, che fia fottiliííirao ; altri per 
lo contrario eftremamente pefante , ed a 
íegno , che non poíTa eííerc íoüevato per 
via della diftillaziorie, Se egli fcioglie tutti 
i corpi, chi potra contenerlo , od impedir
lo dallo íciogijere eziandio i l proprío fleíTo 
vafo , ove é racchiufo ? Come potra egli 
effere i m mor tale , od ¡mmutabiie., per poco 
fale, ch'ei contenga, le punte del quale é 
giuoco for/a , che íí con fumino dal conti
núate urto loro contro i corpi , che deb-
bono eííere difcioki? Se dee eíTer volatiie, 
é giuoco forza , che ivapori allorché é 
nielf, all'operazione. Se dee eífere tenace, 
o viícoíj , bifogna , che G attacchi ai corpi 
dal medefuno difciolti , e cosí per coníe-
guente venga a perderé mohe delle fue 
par t í . Mar t in i , dove fopra, p. 1452. 

L'obiezione afíai ovvia , e frequeníc , 
che fuole eííer fatta aireOílenza éclValkaefl, 
fi é , in quale fpezie di vafo debba quedo 
eíTcr conten uto ? Se venga rifpofto in un 
vafo di ctiftallo, v i é incontanente la di-
fapprovazione univerfale , dicendo t u t t i , e 
con ragione , di nb: concioííiaché i l ve tro 
o criñallo, a riferva d'una partícolare fpe
zie compatta , non poda far teíla alia forza 
diíl'olvente di diverfi fpiriti acidi, fe non 
che; nel tratto di poche ore, viene a can-
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giarfi in una fpezie di magifterio. I I Glau-
bero ( i ) veramente foggiugne , che fa di 
meíHeri aver in pronto ogm -Ski ore ua 
recente vafo di vetro aííai' groffo «tn cui 
collocarlo , per impediré che i* alkaefi non 
efea fuori del primo vafo di vetro , che 
avra diíciolto: ma liando a queda fuppofi- , 
zionc , non pub darfi, che V alkaejl lia un 
puro Hquore j ma é giuoco forza, che fia 
impregnato degli a tomi , o íia delle parti-
celle corrofe del cnílallo , e per confe-
guente , che queflo alkaejl venga ad cíferc 
una fpezie di vitrum potabtk. In tal cafo, 
quanto aííurda converrá, che fía la preíen-
ílone del Glaubtro , ove egli foíUene, ed 
afferma, che 1 ' ^ ^ .fu il fuoco de'ívlac-
cabei nafcufo fotto 1'altare, (« )eTcoper to 
moltiflimi anni dopo in un' urna in forma 
di un olio indurito í Se queílo flato foffe 
1' alkaepx, come, ed in qual vafo fí farebbe 
egli coníervato per cosi iungo tratto di 
tempo ? E come farebbe egli flato impe-
dito , che non aveíTe ícioiro , e ridotto-
1' urna nella fuá primiera materia , e col 
fuo paííar fotto térra non aveíTe forata , 
e minata tutta quelia regione? Tenterebbe 
di feiogiiere I ' inconfiftenza , e fpofarla a 
un tempo fleflfo tuttavia, con foggiugncre, 
come per l'operazione ¿tW alkaeji fi ricer-
cano cofe di fpezie diverfa ; che i corpi 
prima d'eíTer renduti capaci d' eíTer difciolti 
da elfo, debbon fottoporfi ad una adeguata 
preparazione: fe quefli faranno vegetabili , 
fi dovranno íagliare , ammaceare , grat-
tare , ec. Se faranno pietre , o foftanztí 
í o m i g h a n t i f i dovranno macinare , o t r i 
turare , ed aichaolizzare ec. fe faranno 
metalli , dovrannofi ridurre in lamelle , 
calcinargli , ec. Di piu ancora , che neli' 
operazione , dee effervi la digeflione , le 
ripetute ccobazioni , ed anche per un cerro 
dato tempo dee appücarvifi i l fuoco . Ma 
tutto queflo non hartera : concioffiaché ella 
fia cofa convenuta , td atcordata , che le 
preparazioni tefté nomínate fono foltanto 
praticate per ottenere una íoluzionc piu 
fací le , e piu fpedita , e non gia ch' elle 
fieno aflolutamente neceífarie per ottenerla, 
ottenendofi in fatti fenza ver ns di efle . 
Se vi fia un alkaejl , non pub a meno $ 
che non fegua , in un dato ípazio di tempo, 
che i l criftallo venga dal Riedtfimo alkaefi 
fciolto, eridotto ai fuoi primi componenti 

prin-
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principj , fenza la menoma previa prepa-
raiione , tutíoché aver íi poffa 1' effeíto 
medefimo in minore fpazio di tempo coll' 
ajuto di una alcalizzarione . Né pub tam
poco per ottenere un fine fumigliantc efler 
ntceííario, e rkhiederfi un lungo tempo ; 
avvegnaché vi fieno altri Hquori corrofivi , 
i qui l i ícioglieraano beniffimo i l vetro , o 
criftallo in breviífimo tempo : e quefti , 
in tai cafo , biíogna che íieno da piu deü' 
dkaefl , e degm d'eííere ai medefimo pre-
feriti' . Aggiungefi a quefto , che íe V al-
kae/l y fecóndo la dtfinizione alcunc volte 
fatra di effo , íciolga íoltan-o , e fcpari la 
coeíione delie mift^re , ne feguira , che i l 
maggior numero díHe particclle eterogenee, 
delle quali la miitura é compoíh , vengano 
a laíciar nel fondo maggior copia di mate
ria feccioía i iraperciocché biíogna , che 
íiano fciolte que [le fecce medtfime, e tutta 
la materia dei tre Regni non fi fe i og lie ra, 
né ritornera nella fuá materia primitiva , 
vale a diré , in acqua, ec. Per ridurre una 
foílanza , o corpo mirto in parecchi fepa-
rati corpi , e foíianze', non é tanto pro-
prio d:. feioglieríi per mezzo di corroderle; 
1.ultimo, I1 acqua regia deefi adoprare per 
1' oro : i l primo é ncercato dall' alkaefi • 
lo che non confsñe in ridurre i corpi in 
diverfe materie , ma di ridurgli nel le loro 
prime materie , o freno elementar! , che 
pero non é che una fola. E fe quedo dif-
lolvente per ridurlo altivo ha biíogno del 
fuoco , della digeílione , e delia cooba-
zione ec. , come potraífi per noi conce-
pire , che egli operi fenza rea¿ione paf-
íione ec. , ed in tale fuppofizione , quale 
farebbe Tufo de1 la d igeí l ione?(w) 

( t ) Opp. Mmer. Par. lo. p, fe^. 
( u ) Macchab. cap, i . verf. 19. 
( w ) Ephem. Accad. N . C . Dec. 3. ann. 3. 

App. p. 101. 104. 
Dopo tutto qudio chi pub dubitare della 

poííibilita deil' Jlkaeji ? Tutte le obíezioni 
iníorgono loltanto dall'oícurita della R'cet-
ta , o fia piano, edordine dtIToperazione , 
che ha fatte rimaner failite le fperanze di 
molti di coloro , che fi fono ingegnati di 
prepararlo : i l noflro Letíore perb dee v i 
ve re colla fperanza d' averci a faper grado 
d' un nuovo piano per fare quefto terribi-
liííimo liquore, in termioi , che non cosí 
fácilmente abbiano a íar prendere errore a 
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coloro, che ne vorranno far 1' efperienza, 
colle genuine voci del Signor Mermes. Se 
egli i l noftro Leggitoce íi fara a Icggerlo 
quefto noílro piano con un' animo conve
ne vol mente , e ragionevolmenre difpofto , 
e fceuro , e fpogliato da quelie eterogeneita , 
delle quali alcana volta i l fenfo interclude 
i ' intelletto ; ella é quefta ricetta , o piano 
fedeliííimamente copiato da una Lapida Egi-
ziana tagliata giíi dall' Autore dal íe pulcro 
di Semiramide , da una grandiílima pira-
mide . Prendi adunque alcuni íotterranei 
Adamo , che é un metal lo non metallo , 
una marchefita non marchefita , un mine-
rale non minerale , e un nulla di tutte que
lie eofe : prendi quefto Adamo j e íiccome 
fu comándate al primo Adamo di guada» 
gnarfí i l pane col proprio fudore; cosí voi 
procederete con un método totalmente con
trario : procúrate pr ima, che i l voftro A -
darao fia ben nutrito, e ben íatollo ; che 
egli fi cibi per fudore , e che non íudi per 
raangiare . Quando far^ plenamente íatollo , 
gli taglicrete le fue membra , cacciatele in 
una ftufa i e gradatamente alzando i i fuo
co , farelo fudore fino a tanto che venga 
a disfaríi le oda . Quefto fudore , quando 
fara; convenientemente íchiarito, diveira di 
un colore bigio bianchiccio, e di un fapore 
di un bruíco fudore:. Infondete le membra 
in quefto fudore, ed avrete per quefto mez-
zo una finiffima permanente tintura d' oro, 
fendovi entro cacciato un pugno di fangue 
minerale , ben faturato con fangue vegeta-
bile , ne forgera un colore rubicondo rilu« 
cente, che fuperera qucllo del carbonchio, 
I I minerale dee eífere al lora feparato dal 
fangue vegetabile, e poíio a bagnaríi, fino 
a tanto che abbia fatte le ali , pe i mezzo 
delle quali fvolaz/era intorno perpetuamen
te. Avendo per fomigliante modo una na
tura aerea, una lavanda neU' aqua coelejiis 
lo condenía di nuovo in una foftanza pe
íante , d' un pelo piu grave fpecifícamente 
delT oro , ed infierne piíi leggiera di una 
penna piíi dura, c piu comparta d'un dia
mante , ed infieme piu rarefatta , e piíi 
penetrabile dell' etere lie fío : che é il vero 
olkaefl, col quale , fe voi imparerete que-
fta ricetta, potrete ricrear di nuovo , e far 
tornare in vita i l voftro Adamo. 

( * ) I I Filalete, lo Starkey, il Pellettier 
0 0 , i l Martiai { % ) } ú D% h Cafe (<?)s 
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ed altri hanno fatto , e ci hanno lafciato 
íopra i l foggetío átVC alkaefl , dei diícoríl , 
dei Dialoghi, dslle Epiftole, e fimighanti. 
A l t r i particolari diveríi altresl relativi alio 
fteffo alkaefl fono ftati per íranfennam fcnt-
t i , e ñampati da Chimici , e da Alchimi-
üi trattando di inaterie chimiche , o del 
Lapis Philofophomm , e fomiglianti, 

( x ) U Alchaeft, o fia i l DiíTolvente U -
niverfale del Van-Elmonxio, rivelato in pia 
Trattati , che ne feuoprono i l íegreto. Ro-
ven^nel i j o ó , in 12. E1 queflo propriamente 
una Raccolta delle Scritture migliori fopra 
T alkaefl: ; che comprende alcuni frammentt 
sjhatti ¿al Filalete , nei quali egli defcrive, 
con una mantera ingegnofa , il fe greta di que-
jio Disolvente : inoltre cinque Capital i della 
Pyrothecnia dello Starkey: un dialogo fopra 
V alkaeft , ed una fcrittura pofiuma , nella 
quale da ad intenders come eglî  fcoprijfe que-
jlo liquors, ed infegna la maniera di prepa
rarlo . Gli Eftratti di quefie Opere vengono 
fomminijirati nel Giornale dei Don i , íow. 34. 
pag, 851. It. pag. 1042. Mam. de Trev. 
ann. 1704. p. 18Ó1. Opere di Letteratura , 
tom. 8. pag. 643, Suite du Traité de 1'al-
kaeíl cu l'on rapporte plufieurs endroits des 
ouvrages de George Starkey , quid ecouvrent 
la maniere de volatifer ksalkalis, & d' en 
preparer des remedes fuccedanées , ou ap-
prochantes de ceux . que l'on peut prepa
rer par 1'alkaefl , Rov. 1706. in 12. Gli 
Efiratti di quefí opera ft fono fomminijirati 
nel Jour. des f§av. tom. 34. p. 189. e feq. 
e nelle Mem. de Trev. ann, i j o ó . pt 239. 
( y ) . Remarques íur la pretendue decou 
verte de 1' alkaeft données au public par 
Monfleur le Pcllettier: fiampato nelle Mem. 
de Trev. ann. 17Q7. pag. 1443. ( z ) . Let-
tre a un des fes Amis avec de remarques 
fur celle de Chirurgien , A. M 
touchant la poííibilité du Dilíolvant U n i -
verfel: fiampato nelle Mem. de Trev. ann. 
1708. pag. 1918. ( a ) . Lettre a M . D. M . 
fur fes remarques centre Monfieur le PeU 
lettier! fiampata nelle mem. de Trev. ann. 
1707, pig, 1461. Anonymi Philalethx Tra-
é^atus de liquore alcaeft : fiampato nel fine 
di ¡¥erd. Nov. Medie, fpirit. Curiof. Hamb. 
ann, 1Ó88. in 8. Veggafi il Giornale de Let-
terati di Parma ann. 1699. 235. Vcgganfi 
inoltre rifpetto alf origine deW alkaeft Hel-
iTiont. TraSl, arcan, Paracelf. pag. 48^. It, 

Stippl, Tom. I , 

A L K n p 
in TraB. arb, vit. p. 485. It. in TraBat. de 
Lithias. lib. 3. cap. 7. §, 8. p. 92. n. traSl. 
Form. Jrt . §. 35. p. 44. It. traft. Tena §. 
15. p. 35. It, traB. Fot. Med. §.44. ^ .29^. 

fuá materia i e preparaciones Starchey , Py-
rotechn, lib, r, AB, Erud. Lipf. fuppl. t. 1. 
p. 180. fuá efifienza , Baldwin , Herma 
Curiof. cap, 11. II fegreto di quello non des 
eflere rivelato , Tomb. Semiram, c, 6. Ephem. 
Afad. N. C . Dec. 1. ann, 4. app. ^ .75 . 

Sembra , che la vece alkaefl fía ílata dif-
fotterrata da Paracelío, e da lui coniata di 
pianta , conciolTiaché niuno Scrittore di qual-
fivoglia materia, per quanto fía all'umana 
cognizione , 1' abbia mai ufata innanzi a 
luí . Egli afferma , eííer queflo alkaefl un' 
efficaciífírao rimedio, e fpecifico per i ma
lí , e feoncerti del fegato, che lo riflera , 
e che lo fortifica, che previene, ed impe-
di fce le idropifie, ed altri parecchi malnri , 
Ci dice, che i l modo di prepararlo fi é di 
fcioglierlo dopo che é ñato coagulato , e 
pofeia coagularlo di nuovo , che verra a 
trafmutaríi in una nuova forma . Aggiugne-
di vantaggio , che quantunque i l liquore 
foífe dato in cafi, nci quali i l fegato foffe 
tutto slegato, e difciolto, farebbe valevole 
a fupplire le ved della m^defima vifeera 
nel corpo umano ; e che percib é fomma
men te neceífario, che non vi fía Medico, 
i l quale non abbia contezza di fimiglianíe 
medicina, avvegnaché fia quefla valevolif-
(ima a curare parecchic malattie del fega
to , che non poííono eífer cúrate da qual-
fivoglia altro medicamento. 

Quefla é riftoria deir^/^e/Homminifira-
taci dal fuo Autore , i l quale fembra , che 
non abbia indicato nemmen per ombra né 
intefo di riconofeere in quello la menoraa 
propneta , onde ei lo ere de (Te un Diííol-
vente Univerfale . Ma i l fuo Succeííore 
Van-Elmonzío , i l quale aveva fempre la 
fpecialiífima fortuna di trovar nafeofi nene 
fue opere , e ne' fuoi lavori gli arcani , e 
la penetrantiffima mente per ifcoprirli, ce si 
ei pretende rifpetto a queflo d'avere feoper-
to , e nntracciato egli folo ftupende quali» 
tadi , e veramente miracoiofe . 

Tutte le chimiche foluzioni, ficcome giu-
fliífimamente, c da par fuo offerva i l gran 
Boerhaave, fembrano 1'effetto d' una occul-
ta attrazione , e repulfione fra le paíticel-
le dd corpo folvente , e della foflanza, che 

R dee 
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tice fcioglierfi , e che per confeguente tutta 
T azione di penda da una vicendevole rela-
7íone , ed affinsta fra quefti due corpi j e 
fe queílo fia i l cafo, non pub eílervi cor-
po , o naturale , od artefatto , che abbia 
íacoha , e forza di fciogliere tutíi glt a k r i . 
Boerhaave, Chem. pag. 569. 

J.' Elmonzio perb afferma pofitivamente 
i l fatto i ed i i Signor Boyle , e moltiíTimi 
ahri ^randi uomini , affai maggiori certa-
mente e piü dotti , e piü Filoíofi , che V 
Elmonzio non era , quantunque pr tenda-
no, che non fia impoffibile i l ritrovarlo 9 
tuctavia colle numeroílffime efperieme , feb-
bene tutte vane, e fenza effetto, per rinve-
nirlo , fembra, che non difperaífero di pof-
federe i l íegreto di ritrovarlo. 

Fu coftume connaturaiiífimo di Paracelfo 
i l trafporre nelle voci le lettere , dclle quali 
voci fece ufo per additare le fue medicine, 
ed a (Tai fíate altresi d'accozzare infierne le 
parti di differenti voci , e farne una fola 
vece , come a cagion d' efempio in queñi 
íuoi nomi: Sutratar , per T á r t a r o , data da 
elfo per uno fpecifico valevoliííimo a fcio
gliere , ed aprire le'bftruzioni della milzaj 
e la vece.* Aroph , per aroma philofophorum, 
nome afíeítato da alcuni al T á r t a r o . Quin
di hanno alcuni immaginato, checonque-
Üa vece alkaeft, aítro egli non voleííe nel 
juo fe intendere, fe non fe, alhali e/l, egli 
i un alkali; intimando, che la bafe di f i -
migliante medicamento era un' a lkal i , quan
tunque nella preparazione fatollato d1 un 
proprio acido . Ai t r i fi fon fatti a credere, 
che foífe denominato alkaejl, óa. Saltz-geifl, 
Spirito d¡ fale, fupponendo Valkaejl la cofa 
medefima , che i l [al circulatum prepárate 
dal fal marino, coagulato, disfatto, ecoa-
gulato di nuovo in una forma trafmutata . 
A l t r i finalmente fuppongono eiTere origina-
to dalla voce .Algeiji, che dinota uno fpi-
rito perfetto, fatto per mezzo della coagu-
lazione, rifoluzione, e feconda coagulazio-
ne . Queña s'accorda efaítamente coll' opi-
nione del Fabro , i l quale vuole , che fia 
uno fpirito puro mercuriale , ovvero me
tal! ico talmente unito al fuo proprio corpo, 
che non poífa quindi efler diígiunto, e che 
diventi come una fofianza iníeparabüe , e 
non diftruggibile per modo alcuno . Tutto 
queüo perb non paífa piíi in la d'una nu
da , mefchiniíüma ccnghietíura , e che non 
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ha un 'á tomo di vera ragione , né i l m t -
nomo folido fondamento. 

Paracelfo non aífegna alcuna voce fino-
nima per dinotar Y alkaeft̂  : ma V Elmon-
zio , come pih prode, xhiamalo alcuna vol-
ta una íottile límpida acqua : altre volte 
ama meglio di nominarlo un'acqua groíía, 
nel qual fenfo ei lo fuppone fimile ail' ac
qua grofia nominata nei Maccabei, che era 
un fuoco perpetuo : ed in altri luoghi al-
tresi, lo chiama un1 aqua immutabile , dif-
folvente . Lo dice ancora cofiui: Ignis-aqua, 
fuoco-acqua , e Látex, acqua límpida, ridot-
ta ad atomi i piü f o t t i l i , che daré fi pof-
fano in natura \ ed afferma , che ogni fo-
üanza di qualunque claífe , e genere ella 
fiafi, pub dal medefimo eííer ridotta in un ' 
acqua limpidilTima , e fommamente fottile ; 
in altri luoghi per lo contrario lo chiama 
un fuoco iníernaie, o fia ignis gehennx; e 
dice che il fabbion nativo si per arte, che 
per natura refiíle per la foluzione , e che 
non pub elfer difciolto in qualunque ma
niera, fe non fe peí folo mezzo de IT ignis 
gehenna ) o fia V alkaejl y che queüo ar
tificíale acquofo fuoco fa , dic' egli , traf-
mutare i n fale i l fabbione medefimo . Se 
1' Elmonzio , fema voler che fi fappia , c 
celatamente feguita Paracelfo nell'applicare 
quefii termini ignis gehennx alT alkaejl, co
me fínenimi , noi poíliamo quindi venire 
in qualche cegnizione di quello , che fiafi 
T alkaejl íkífo , concioíTiaché quefio ignis 
gehennx di Paracelfo é flato aífai ampia-
mente appianato , ed egli s' é fatto moho 
bene intendere, non volendo . 

L ' Elmonzio in altri luoghi dice , che 
1' alkaejl é la foflanza efaltata al piü alto 
grado , e che di piíi non pub eífere ; che 
é di riufcita infinitamente maggiore di tut t i 
i f a i i , avendo ottenuto quel maggior grado 
di purita , e di fottlgüezza , che fia poffi-
bile in natura; e qumdi egli lo denomina 
1' Ens Primum dei fal i , ed i l fal circulatum 
di Paracelfo. La fincerita dell'Elmonzio in 
quedo capo chi fa , che confrontándola col
le opere di Paracelfo, aon ci dia in mano 
i l filo d'Arianna per ufeire di quefto labe
rinto , ficché poífiam giungere a feoprire 
queüo tremendiííimo raeítruo ? V origine dell' 
alkaejl', abbiamo detto coll'Elmonzio , co
me ella viene dall'arte: dice egli eípreffa-
mente, che la natura non lo poííiede: egli 

dice, 
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¿ice, come una porzione di térra , per mez-
20 del!'arte, pub effer converíita in acquaf; 
ma che ta natura non ha T agente , 
ñbbia la forza y e facoita Pcr operar queüa 
metamorfofi, c che il folo alkaejiipuh pro-
tíurne un'eífetto fomigüante. 

Alcuni hanno pretefo ci' aver pofTeduta 
cfTi fteífi. quefto gran mellruo , ed hanno di-
chiarato, come avevanlo prepáralo con un 
piano d'operazione fempliciíilmo, e facilif-
fiiEo : ma queño é un piano , ed un'ifto-
ria afíai , o per meglio efprimerci , total
mente diverfa da queüa di rmeflro Elmon-
zio , i l quale fi dichíara pofitivamente ,che 
i l prepararlo é una faccenda, ed un lavoro 
infinitamente tedioro f e V operazione piíi 
diffkultofa di qualfivoglia altra operazione 
chimica; né vale ií diré , che eífi abbian 
pretefo, che vi íieno due , o piu diíFerenti 
ípezic k alkaefi , avvegnaché i ' Elmonzio 
afíermi poíít ivamente, non avervene , che 
una fola. 

'Gli effstti di quefto tremendififimo me-
firuo fono , che tutti i corpi feníibili ven-
gono da effo difeiohi , íenza eccetíuarne 
nemmeno i ' o ro , né i l mercurio, fopradei 
quali niuna altra foftanza pub agiré in t i 
mamente ; le pietre, i l felce, le gemme , 
la marcheíita di qualfivoglia fpezie, l'argil-
la , la t é r ra , i l matton cotco , i l vetro , 
la calcina, lozolfo, e cento, e cent' a l t r i , 
poííono t u t t i , fecondo TaíTerzione dell' E l 
monzio , eíler trasformati in un fale attua-
le , eguale nella quantira alia refpettiva 
mafia primitiva dalla quale é flato can-
giato; e le piante , e Je carni, ed i pefci, 
e le o fia , e le altre foílanze tutte degli 
animaü , vengono dall' alkacfi fciolt i , e r i -
dotti nei loro puri elementan principj j ma 
i metalli per rapporto ali'eguale commi-
ftionc della loro materia feminale , vengo-
no con fommo flento, e difficolta cangiati 
in Tale, e niuno altro meftruo pub produr-
re un tale effetto, falvo i l folo alkaefl. 

I I carbone viene dal medefimo difciol-
to , e ridotto in un' aqua limpida, la qua
le fi foli eva totalmente nella diílillazione 
fenza lafciare nemmeno un' átomo di fec-
cia . L' energia di quedo meftruo , come 
anche degli altri tutti , viene ad eflere 
grandemente accrefeiuta dal fuoco , quan-
tunque ne fía neceíTario un piccioliffirno 
.grado 5 perché , fecondo T Autore 5 i l car-
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bone fátto di quercia - r**¿v pono in un 
vaf" vetro, con un pefo egual Ü alkaefl i 
e íigillatovi ermeticamente, i l tutío íi can-
gera m un liquor chiaro , e trafparente , 
fenza fecce » o pofatura , per mezzo d' una 
digeílione di tre glorni procurara a bagno 
maria; ed una quantita eguale di legno di 
cedro ridotto in fcheggie, e di alkaeji, fen-
do accomodaía nella divifata maniera me-
deíuna , per mezzo d'una digeíiione d'una 
fettimana , cangib, e trasformb i l tutto in 
un liquor latteo omogeneo, fenza la míni
ma pofatura , o fondata ; e V alkaeji folo 
verfato fopra il mercurio, ed una volía di-
íiillato daquello, lo lafeia indietro in for
ma druna mafia foíida, riducibile con fo.m-
raa facilita ad una polvere fifsata , fenza che 
punto diminuifea, o crefea di pefo » Scio-
glie V alkaeji i l ludus helmontli , ovvero la 
feptaria, in pochiííime ore , convertendolo 
in un fale d'ugual pefo, né richiedealcun 
grado forte di fuoco per qualfivoglia foiu-
zione, alzandofi nella diftillazione cóh foio 
fecondo grado di calore d' un forno di are
na , ma non s' alza a bagno maria . Boe-
rhaave, Chem. pag. 575. 

Offerva i l Boerhaave , come non v i é 
(tata ofíervata in tutta la natura cofa al-
cuna, od almeno riferita , pm forprenden-
te , e prodigiofa del fifíco cangiamesto , 
che i l divifato Autore attribuiíce a fomi
güante meftruo, come qucllo , che in un 
batter dr occhio cangia tutta la foftanza del 
foggetto in una materia differente , fenza 
che ne fegua nelP operazione la menoma 
alterazione nel pefo. La mafia, dopo que-
fia operazione, pare, che comparifea íem-
premai od in un fluido , ovvero in forma 
falina, febbene con alcuna differenza ; con-
cioífiaché noi troviamo, che 1'argentovivo 
é per mezzo di quello riducibile fokanío 
in una mafia folida riducibile in polvere , 
la quale, per rapporto alia fuá gran pati
ta , e femplicita , non pub eflere cangiata 
in un fale \ quindi fa tefla, e refifte a qua-
lunque pofiibile feparazione dell' arte , o del
la natura , e tuttavia egli é perfettamente 
non diflruggibile . Quefti altri corpi adun-
que, ailorché vengono cangiati per mezzo 
dell' alkaeji in una egual quantita di fale , 
continuano a ritenere le loro particolari ref-
pettive qualitadi, e virtu , dipendenti dalle 
loro parecchie facolíadi, e forze , che fono 
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naicorc , « floni^ifinti nei loro princip) fe* 
minali . i 

Per quefta via pdunque tutti qucfti corpi 
cangianfi in una foüanza falina volatile , 
che comiene tutte le loro virtu , e <;he é 
eapace di mefcolarfi con tutti i fluidi ani-
ma l i i ed in queílo feito fono potabili, üan-
do al vero fenfo, e fignificato del!a yocc : 
concioffiaché queílo , che i Chimici ven-
donci per oro potabíle , non é altro che 
oro cosí ridotto ad una íoíjanza falina , e 
folubile , eguale nella quantka a fe ftefla , 
quando era puro oro, e capaciffima di cir-
colare per tutti i vafi del corpo , i piíi 
minuti eziandio . Tutte le íoluzioni d'oro , 
altro non fono , che miflure d' oro negli 
acidi, rimanendo inalterate le fue particei-
l e , quantunque fofpefe nel liquore í ma i l 
vero aurum potabile dei Chin ic i , é oro r i 
dotto in un liquore equale a fe fteffo nel 
pefo , e propriamente 1' Ens Pximum dell' 
oro* Boerhaave, Chem. pag. 575. 

La piu offervabile proprieta dell' alkaefi 
di tutte le altre perb fi é , d' effer valevo-
le a fciogliere tutt i quefti corpi , fenza tam
poco mefcolarfi con effi, ma conlervandoíi 
intieramente, e perfettamente feparato , e 
difgiuíjto da tutte le loro particelle, e fen
za accWfcexne , o diminuirne d'un meno-
rno che i l loro pefo. Quefto apparifcc per 
1' eftmpio fomminiftrato dali' Elmonzio del-
la foluxione del carbone di quercia , i l 
quale , quando Topera fu compita , confi-
ftctte in due liquori differcnti , i l liquore 
del carbone fcioito afcefo folo nella prima 
diftillazione , e iafciaío avendo indietro tut* 
to i l corpo folvente nulla affatto alterato , 
né rifpetto alia quantita , né rifpetío a qual-
fivoglia altra delle fue v i r t u , e qualitadi . 
Egl i afferma efprefifamente , che egü non 
trovb mai corpo alcuno, al quale V alkaefi 
i i unifle , fendo egli fleíTo una foftanza pura , 
Xotíile , e ridoíta alie fue poffibili fottilií-
4ime particelle , ed a un tempo fteffo inca-
pace di qualíivoglia fermentazione, o com-
xn iñione , di maniera che egli viene a pro-
du rre i fuoi cífetti con una nuda cíkrna 
az ione fopra i l foggetto , fenza mefcolarfi 
in verun contó , né in menoma parte con 
quello , ed agifce fopra i corpi , non altra-
mente , che un puro fuoco, o come T ac-
qua calda nello fciogliere che ella fa del 
ghiaceio . 

A L K 
Qtiindi appariíce , che 1' alkaefi ha due 

pvoprietadi fommamente fíraordinarie, para» 
sonándolo con gli altri meíuul . 1. che 
non agilce per vía d' attrazione , ovvero 
per via di repuifione , ma per un certo 
meccanico movimento , contrario a quello 
di tutti gli altri meílrui , feppure perav-
ventura noi non ne dobbiamo eccettuare i l 
fuoco . Ed i i 2. che mantenga , e confer-
vj tutte le naturali proprieta dei corpi cui 
egli tíifcioglie: di piü TElmonzio dice,co
me egli feioglie i veleni , e gli cangia e 
trasforma in falutiferi medicamenti con r i -
durgli alia loro primitiva materia : ma que
da é una cofa malagevoliíiima a concepiríi. 

Quando V alkaefi ha in queíla guifa di-
fciolto tutti i corpi nel loro volatile. Ens 
Piimum , fícché lafci, che ritengano le lo
ro parecchie vir tudi , noi diciamo , che fe 
inoltre fono urtati da quefto meftruo a per
deré le loro qualita mol te , ed a convertirfí 
in un'acqua indolente, ed infipida ; di ma
niera che con appücare per troppo tempo 
i l folvente, le primiere eccellenti produzio-
ni vengono ad eííer tutte diftrutte ; e quin
di ne legue , che i'acqua é T ultimo prin
cipio di tutt i i corpi tangibili, fehdo 
kaefi incapace a fare , ed operare fopra queíF 
acqua alcuna cofa di vantaggio. Quefta pe
ro é difpoña a ricevere la materia femina-
nale di qualíivoglia altro corpo , e quindi 
a paffare efía fteíía in una nuova foftanza. 

Sembra infinitamente ftrano, che queílo 
raeftruo , per poco che cosí operi fopra tut
t i i corpi , fi refti da tutt i non alterato , 
I n queílo rifpetto egli é veramente fimile 
al fuoco, che é i l folo agente conofeiuto, 
al quale pub effere paragonato. 

Egli rende tutri i corpi pib volatili di 
fe fteffo, talmente che, qualunque dei mc-
defimifia in effo difciolto, dee effere eftrat-
t o , e cavato fuori nelladiftillazione in un 
bagno caldo, avvegnaché effo non dee ef
fere follevato, fe non fe in certo piu forte 
grado nel fabbione. 

Con tutte quefte proprieta adunque, fic-
corae pub apprenderfi da alcuni paffi dell' 
Elmonzio, ha le fue egualu Egli dice nel 
fuo eniramatieo linguaggio, che uno, e lo 
fteffo liquore, alkaefi , fupera tutti i corpi 
tangibili dell' univerfo nella loro vita pri
mi t iva , íenza patire in fe fteffo alcun can-
giamento, oppure fenza perdervi la meno

ma 
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ma úel'e fée viríudi, fendo foltanto vinto , 
e cangiato dal íuo eguale . E in un'al tro 
luogo egli aggiunge j che il mercurio lihe-
rato , e fpogliato dal íuo zolfo origínale , 
fendendo le fue parti piíi interne é imHiu-
tabile nel fuoco , e confuma irmr.ediatamen-
íe le p ó t e m e , o forze leminali di tutti gil 
altri corpi , a riferva del fuo eguale. 

Queda é la ftoria datacene dali' Elmon-
zio in diverfe parti delle fue Opere, di que-
üo fílkaejl, tinta imita infierne. Niunoan-
tico , né Filoíofo , né Chimico , né Medi
co , che fi foífe, ha fatto la menoma pa
rola di queda tale data foílanza: niuno di 
quanti fono i moderni né íeppe mai , né 
ne sa vedere i fuoi decantan effetti: puré 
ella é in fe flefla , una cofa tanto , e poi 
tanto defiderabile , che tutti i piü moder
ni Chimici fi fono dati con tutto i l mag-
giore fludio , ed impegno z volcrlo rintrac-
ciare , e fcoprire ; ed i l Eoerhaave deffo 
non fi vergogna di confeífare d'aver fatto 
un' incredibi'e ferie d' elperienze per ottcner 
quefto fine . 

Procuro Paracelfo un liquore per mezzo 
d' una lunga e tediofiffima operazione di cir-
colazione dal fal marino , nel quale ha la 
natura collocato la piu rimota e maggior 
perkzionc . RiduíTe egü per mezzo di un' 
indudria incredibile quedo fale in un 'ol io , 
i l quale fi mantiene fempre fluido, ed im-
mutabile . Quedo Olio denominoÜo 1' Ens 
Primum di tutti i fali , ed i l [al circulatum 
minus , ovvero fal minore circolato . La 
preparazione é alquanto intrigara , e fadi-
diofa , ma defcritta con tutta la maggior 
chiarezza , ed evidenza poífibile ; e queda 
preparazione corrifponde perfettifllmamente 
a cib,che daH'Elmonzio vien detto, che 
i fali dei corpi piu e piu fíate ccobati col 
fal circulatum di Paracelfo disfannoíl , e fi 
convertono in acqua \ e quindi egli attri-
bulfce le virtu , e facolta dell' alkacjl all' 
Ens Primum dei fali . Egli parla altresi del 
convertiré i veleni in medicamenti , e di 
preparare i l ludus con quedo fale. 

Ma Paracelfo poffiede un'altro medruo 
affai piíi attivo , e potente , e moho piü 
difficüe ad ottenerfi , di quello , che fia i l 
circulatum minus ; e quedo egli chiamollo 
•circulatum majus : Egli chiama quedo cir
culatum majus la niateria del fal mercuria-
h ^ ed i l fuoco vítale . Egli accorda , ed 
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ínfcgna , che i l fuoco piíi attivo , vale a 
diré i l grado maggiore e piíi avánzate del 
fuoco, e la vita celediale dannofi nafeodi 
nel mercurio comun&, e dice , che la quin-
tedenza del mercurio é füoco celediale , fe 
fía difciolto col padre fuo , o fia i l fale fe-
greto . Quando adunque quede due fodan-
za vengano combínate infierne per mezzo 
d'una forte, e dretta unione , e ridotte ad 
un elevato grado di punta , di fottigliez-
zza , e di volabilita , fembra, che fommi-
nidrino quella poteníiíííma acqua mercuria-
le , cui egü deferive nel fuo Capitolo del 
Solvente fpecifico, ove ei dice, che in cío 
l'oro muore , di modo che non riman pía 
oro, perché in tutte le altre foluzioní egli 
vi é íbltanto divifo, ma t u t u vi* reda pu
ro oro in picciole particelle , fendo per via 
di reduzione ricovrabile nella primiera fuá 
forma agevoliffimamente . Per quedo mez
zo adunque vi vien fatta un'unione perfet-
ta d'acqua con acqua; perché vi fono im~ 
piegate due fpezie d'acqua , vale a diré , 
i acqua comune contenuta nel fale , e 1'ac
qua metallica contenuta nel mercurio , 
quantunque venga fuppodo , che tanto 1' 
una , come 1' altra riconofea un' origine me-
defima. Sembra, che tutto cío fia compre-
fo in quedo vero fenfo dal Van Elmon-
zio: e queda ne é Tldoria , o piano gene-
rale , che ce ne danno tanto egli , che lo 
fteffo Paracelfo. 

Quindi egli é agevole i l vedere , che 
1' alkaefi non dee cercarfi per mezzo dell' 
orina umana, né in alcuna produzione, o 
preparazione fopr'ella, c d'eífa fatta: non 
nel Tá r t a ro , né in alcuna di tutte le pa
ree chie preparazioni di queilo, quantunque 
fía dato aflerito , che da effo pub averíi 
una cofa preffo che a quello equivalente ; 
non pub nemmeno , a parlar giudamente, 
efler fuppodo alkaefi i l Fosforo, concioffia-
ché fia aífatto ripugnante a parecchie di 
quelle proprietadi , e qualitadi , da not 
poc'anzi copíate, e qui efprede da i divi-
fati Autor!. Inútilmente altresi va il Glau-
bero a cercar 1' alkatfl nel álcali fídato di 
n i t ro , e fimigliantementc loZwelfero nell' 
aceto didillato , feparato dai cridalli del 
verderame : i l Rolfink non ebbe una gíu-
fta, ed adeguata idea ¿tW alkaefl, allorché 
ebbe a fupporre , che confidede nell' ál
cali fiííato di tártaro come fuá baíe , rae-

ico-
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fcolato con alcun acido della tribíi mine-
rale , vegetabile od ammaleper un fale 
di tártaro coiraceto ¿' antimonio r fa fola-
mente un Tartamm tañarifatum • e coll' 
acido ne rifulta foltanto. W Tá r t a ro fteíTo 
tartarizzato d'una fpezie migíiore; ne l'ag-
giunta del fale ammoniaco pub gran falto 
alterare la materia . Sembra non eíTervi 
fíalo alcuno autore di si falte cofe , che 
abbia inteío la mente di Paraeelfo , e dell' 
E imon^io , nel deferi veré V alkaeft ^ megüo 
di Pier Giovanni Fabro: in una fuá ferit-
tura pubblicata fra quelle ad eíío perti-
nenti nelle Efcmeridi Tcdefche, egli ofler-
va , che i l liquore alkaefl é un puro fpiri-
to metallico raercuriale , cosí nafeofamen-
te commeífo, cd intimamente unito al fuo 
proprio corpo naturale 5 che quelTe due fo-
ñanxe vengono a di ventare una fola foftan-
za , non folo infeparabile v rna che non 
puoíTi per alcun, modo diftruggere , la qua-
le diftrugge per lo contrario tu t t i i corpi v 
e gli riduce nella loro primitiva materia . 
Egl i é un vero Mercurio Filofofico fcelto-
dal Regno Mine rale, ed unito col fuo pu
ro proprio corpo , per lo che viene a di ven
tare un infeparabile liquore lattiginofo , e 
butirofo }, Ü quale penetra e difeioglie le: 
cofe tutte. 

I I Bechero é íimigliantemente del me-
defimo fentimento , e foíliene 1' opinione 
fteífa: dice eglt efpreííamente di avere feo-
perto nel fal marino una certa data facol-
ta , e fona arfenicale , ed accoftantefi all5 
índole del mercurio r la quale , quando foífe 
fe parata pura,, farebbe l ' alkaefl- , quantun-
que fia una cofa fommámente differente dal 
mercurio filofofico: e quindi egli prende i l 
mercurio per una foíhnza fulfureo metaí-
Jica , la quale di fuá natura farebbe folida ; 
nm che riceve, e prende tutta la fuá flui-
dita dallo zolfo arfenicale del fal comune . 
I I puri íBmoargentovivo, egli oí íerva, che 
venendo fciolto nello fpirito di; nitro , e 
precipitato eolio fpirito di fal marino , di
venta volatile , e dipoflo fommamente a 
dividere con tutta la facilita i l fuo mercu
rio ; e per confeguente pub i l fale marino 
convertiré i puriífimi metallr dalla loro 
propria connaturale fiífata natura in un ve-
race mercurio » Queña é la fottile infinua-
zione, ¡a quale i i Boerhaave bramerebbe , 
che 1' Autore aveífe piíi ampiamente diñe-
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fa 5 e che l'aveííe con piu pienezza düata-
ta , e fpiegata e 

Soprattuctonon apparifee evidentemente^ 
che V alkaefi non dee effer concepito a nor
ma di tutti i teft i , che per noi fono ftati 
allegati ed efpoñi , o che le grandi , e 
mirabili cofe tutte gia mentovate della fuá 
terribíliííima forza , e facolta fieno realmen
te ftate fperimentate , e tróvate veré. Por-
tatiíFmii fono di lor natura i Chimi . i a 
ragionare dall' analogia r e da un' operazio-
ne di un corpo dedurne pih altre . Si lagna , 
e fi cruccia rE imonz io , che la caraffa del 
da fe fatto fe ne fvani via di nuovo pre-
ílilTimamente i quindi é fommamente pro-
babile , ch'ei non faceífe con queüo un nu
mero grande, d' efperienze . E Paraeelfo non 
é gran fatto fpecificantefi nel piano , ed 
iftoria, cui egii efpone dei fuoi proprj Dif-
folventi: per la qual cofa egli é un' avvifo 
del Boerhaave, che tutti quelli , che han-
no cómodo d' applicarfi alia Chimica , ed 
amore , e genio per que Ha , trattino , e 
maneggino i l fal marino ed i l Mercurio 
in tutti i divifati metodi , affine di rinve-
ñire quefto benedetto alkaeftj. nel che quan-
tunque non venga loro fatto di riufcire , 
tuítavia la cognizione , che verranno ad acqui-
ñare da efperienze di tal natura , e fatte 
con. tal fine r ed intenzione , compenfera 
loro fe mp rema i i l tempo , che vi avranno 
impiegato r che non fara cenamente getta-
to . Boerhaave y Chem. pag. 580. 

A L K A L I . L' opinione , che la fermen-
tazione alkalt con gli Acidi fembri , 
che facciafi , e follevifi troppo preftaments 5 
perché un differente alkali fermenten con 
un1 altro d'altra fpezie : lo fpirito di corno 
di c t rvo, lo fpirito di orina , lo fpirito di 
fale ammoniaco y ed altri fpiriti volatili 
della fpezie alkalica allorché fono feccati 
in forma di fal i , fermentano tutti col fale 
di Tár taro , ovvero con altri alkali fiffati 
della. fpezie liííiviale . Non fono gli acidi 
privi delle proprieta della medefima fpez'6 • 
Lo fpirito. di fale é uri alkali ^ m rapporto 
alb fpirito di n i t ro , e fermenta beniffirao 
infieme con effo , e moltiíTimi «cidi fer
mentano eolio zolfo . Pub eífer preparato 
uno fpirito di zolfo si faltamente concén
tralo , che fia valevole ad eccirare una vce-
mentiífima fermentazione coll' acqua , U 
quale di ventera calda , e come fe appuruo» 
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Ule nel mefcolarla con effo: eppure egli 

é p i u , che certo, ehe l'acqua non é , né 
un acido,, né un alkali. Qucfto fpiritocon-
centrato di zolfo proccurato col rettificarlo 
per mczzo della diftillazione in una ílorta 
chimica , t V olio di zolfo fatto per cam
pana : queüo eíTendo pofto in una ílorta a 
calor di arena, vi fi folleva alia bella pri
ma in un' acqua iníipida , e poi in un U-
quore efiremamente acido ; ogni gocciola di 
quello come va cadendo nell ' acqua , pro
duce lo ítefib eífetto , che produrrebbe un 
pezr.o di ferro caldo rovente , od infuoca-
to . Quando i vafi fono freddi , i l liqnore, 
che reíta nella ñorta , fi trovera chiaro come 
il criftallo , e quafi del peto medefimo dell' 
argentovivo . Quefto é T olio concentrato 
di zolfo. Mem. Acad. Parif. ann. 1714. 

A L K A L I TERRESTRE , é un termine ufa-
to per diñinguere le foftanxe comuni alca-
Une , quali fono i l geífo, i l coralio , e f i -
raiglianti, dai fali fiffi liíTiviali delle pian
te , e da altri alkali , che fono falini , e 
diftinti da quefti per la loro denorainazio-
ne . I I Signor Homberg oOTervando, come 
gli alkali di quefta ípezie fono frequentiíü-
mamente prefcritti , ed ordinaíi , che han-
no grandiffima parte nella Medicina 
dieffi a fare alcune efperienze fopr' eífi , 
per provare in qual grado cadauno di efli 
poíTedeífe quella quali ta , affinché i l Medico 
poteífe conofcere , come regolarfi doveífe 
neile fue ricette rifpetto a ciafcheduno di 
fímiglianti alkali. Pensb egli di poter otte-
ner quefto intento , e d' acccrtarfene per 
mezzo dello fciogliergli in parecchi acidi : 
quindi egli apparifce, come tutti gli fpiriti 
acidi proccurati per mezzo della Chimica, 
fon lontaniíTimi dall' effere della medefima 
índole , e natura; avvegnaché alcuni di eíTi 
fciolgano certi datt corpi, che da altri fo
no lafciati intatti j ed altri fciolgono nu
mero maggiore , o minore di pañi di un 
corpo medefimo, 

Egli oíferva aduuque , come i liquori aci
di poífono efifer divifi in due claffi , una 
contenente tutti quelli dell 'Índole, e natu
ra dell1 acqua forte , e V altra tut t i quelli 
dell' Índole , e natura dell' acqua regia. Sem-
brerebbe altresi, che i parecchi umori aci
di , dai quali vengono cagionati fconcerti, 
e malori nel corpo umano , doveífero no-
verarfi , e collocarfi nelle divifaie dueclaííí: 
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veggendofi chiaramente , e ad evidenza , che 
alcuni certi dati alkart abbiano la facolta , 
e forza di rimediare ad alcuni di queíli 
fconcerti , c certi a l t r i di guarirne alcuni 
altri di altra fpezie, né da quelli , che fa-
ranno acconci a guariré una data fpezie di 
malattia , fi avra i l menomo eífetto per 
una tal data altra di fpezie diverfa . Cosí 
i l morbo venéreo vien curato col mercu
rio ; ed i l veleno del morío della vípera , 
co\V alkali volatüe urinofo : né da queíti fpe-
cifici per quelle date malattie pub uno in 
contó veruno prometterfi alcun buonó ef-
fetto per altri cafi .. Mem. Acad. Parif. 
ann. 1700. 

Siccome gli Acidi flanzianti nel corpo 
umano fono íimigliantemente di due fpezie , 
non fembra batíante a quefto curiofo fperi-
mentatore I I determinare la forza , ed ener
gía di cadauno áegVi alkali terreftri, per d i -
ftruggere un'acido j ma egli determino di 
fperimentare, e di trovar quello , che d i -
ftruggeíTe gran parte di queíli due acidi , 
che corrífpondeífe a ciafcheduna delle due 
claffi poc' anzi ftabilite : lo che riufci age-
volead eífer conofeiuto dall'oífervare , quan-
t o di v&á&uri'alkali diftruggeífe ciafchedun* 
acido , in una data quantita . Egli fcelfe 
gli Acidi non altramente che faggi delle 
due claffi, e quefti furono lo fpiríío di n i 
tro per la clafle di quelli dell' acqua forte , 
e lo fpirito di fale , per quelli del l ' índole , 
e natura áelV acqua regia. Si fervi egli de-
gli fpiriti in quefta occafione in tal guifa: 
fi prefe priraieramente i l penííero di fpo-
gliargli cosí bene , e liberargli dalla flera-
ma , che l ' acqua regia giugneífe a fcioglie-
re perfettamente T oro puro , e lo fpirito 
di vitro , i l puro argento . G l i alkali dí-
fciolti in quefti furono gli appreífo , e le 
loro proporzioni nella f»luzione , furono 
appunto tali coma íi efpone qui fotto, 

Un* oncia di quefto fpirito di nitro feioí-
t o . " 

4. dramme, 9. grani d' occhi di cancro, 
in un fubito. 

3. dramme, 7. grani di coralio, in un fa-
bito . 

„ Un'oncia di quefto fpirito di fale fcioU 
to „ . 

3. dramme tT occhi di cancro , in un 
fubito. 

2 6 dram-
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2. dramme , 20. grani di corallo, ín un 

fubito . 
2. dramme, 58. grani di madre perla, in 

un fubito. 
1. dramma, 36. grani di Bezoar oriéntale, 

a üen to . 
1. dramma , 6Q. grani di Bezoar occiden-

tale meno ftentatamente . 
2» dramme, ¿8. grani di calcoli umani, a 

ftento . 
3. dramme , e 20. grani di gufci d' oílri-

^be , in un fubito . 
3. dramme , 28. grani di como di cervo 

abbruüolito , fenza la menoma vifibile 
ebullizione. 

2. dramme, 36. grani di calcina viva, in 
un fubito, 

3. dramme di calcina abbafiata , quafi la 
un fubito. 

1. dramma , e $6. grani di pede in un 
fubito, 

1. dramma , 60, grani di madre perla , in 
un fubito. 

46. grani di Bezoar oriéntale a rtento . 
51. grano di Bezoar occidentale, a ñen to , 
1, dramma e 24. grani di calcoli umani , 

a ftento. 
2. dramme, 12. grani di gufci d'oftriche, 

in un fubito. 
2, dramme , 21 . grano di corno di cervo 

abbruftolito, fenza ebullizione. 
2. dramme, 55. grani di calcina viva, in 

un fubito. 
2, dramme, 49. grani di calcina abbaffaía, 

in un fubito f 

Apparifce da queda Tavo'a , avervi una 
fomma d-tíerenza fra gli acidi folventi dell' 
acqua forte , e que!!i Jtlla fpezie deiT acqiia 
regia. Lo fpirito di nitro in alcuno di que-
ñi efeirjpj fciogliendo piu del doppio la 
quantita deiio fpirito di fale ; ed in quaíi 
tutt i quefti efempj provando d' eífere un 
diíTulvente di fatolfa e forza , ed energía 
infinitamente maggiore , quetío ci da una 
cognizione acterrata . QueAa difFerenza uei-
la facolta , e forza dell' acido , come un 
íolvente , dee eíTere attribuita in parte al 
numero , cd m parte alia figura delle pun
te di quefti fpinti acidi, che fono i mez/4 
della loro attivita per ifeiogliere quelie fo-
fíanze alkalim ; che ad ogni uno di quefii 
íaü non riebba effere attribuita plenamente 
«juefta diífercnza tutta , e^ii apparifce da 
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quefto , che vi fono molte foftanze , !a 
quantita doppia delle quali viene difciolta 
dallo fpirito di n i t ro , di quello, che faccia 
lo fpirito di fale: ma egli é certo, ed evi
dente altresi, che non fegue cib in alcuni 
altri , i quali verranno fciolti dallo fpirito 
di nitro , che faranno lafeiati intatti dallo 
fpirito di fale r nel primo cafo i l differente 
numero delle punte diííolventi nei due aci
di , potrebbero aííai ragionevo!mente effer 
fuppoíte 1' occafione del'a diviíata differen-
za j ma nell 'altro, é giuoco forza, che fe 
ne aferiva la cagione alia diverfa configu-
razione delle punte di quelli . Mem. Acaci. 
Parif, ann. 1700. 

Potrebbe efler fuppoflo , che la configu-
razione delle punte dei liquori acidi fia co-
noíciuta dalla figura dei fali , che vengono 
eavati , ed eflratti per via di diftiilazione: 
ma quello non pub effere in verun contó • 
concioffiaché noi ben conofeiamo , che 
queíH fali fono formati della combinazione 
degü acidi, e degli ctlkali; e noi conofeia
mo aflai bene, che il medefimo fpirito aci
do forma dei criíUUi in varié fogge figu-
rati , allorché egli ha fciolto differenti al~ 
kali: a cagion d'efempio, lo fpirito di ni
t ro , quando ha fciolto 1'argento, falta fuo-
ri in criftalü di una figura triangolare am
pia , e compreíTa; e dopo, che egli ha di-
fcioito i l rame , lo üeííb fale fi lancia , e 
fi forma in lunghi criílalli di figura ftretta 
efagonale ; e dal fale di tártaro , lo fleííb 
fale forma dei criftalli piani della figura, e 
conformazione di quelli del puro nitro , 
Noi dobbiamo pertanto folamente giudica-
re delíe figure di quefte punte daglí eífetti, 
che noi veggiamo effere dalle medefime 
prodotíi , non dalla figura dei fa l i , dai quali 
fono fatte, le quali puoíft agevolmente íup-
porre , che íieno flate totalmente altérate 
dal fuoco. 

Nelle foluzioni di queñi parecchi alkáli 
ella é cofa oíTervabile , che cadauno degü 
acidi difeioife i Bezoar, ed 1 calcoli umani 
a ftento , e con difficolta, ebriga: eppurc 
noi fappjamo per le analifi chimiche , co
me la parte maíTima tanto dell' una , che 
dell' altra di queíle íoftanze , é un fale al
kalim volatile , che é una foflanza , laqua-
le produce naturalmente una alfa i rmggiorc 
ebullizione con gli acidi , di quello , che 
faccia i i geíío , ovverogli occhi di Cancro, 
ovvcro qualfivogiia altra foftanza di quefta 

ípe-
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fpczie . La lentezza di íimigliante foluzio-
ne é probabilmente dovuta , e dipende dal
la abbondante quantita deü' oIiovgr!ítTo at-
taccaticcio contenutoin quefte foflanze me-
defime, i l quale inviluppando le panicelle 
alkalme, le viene a difendere grandemente 
daH'urto , e dalla violenza deli' acido dif-
folvente . 

A L K A L I N O » Alkalino é quella foílan-
za , la quale poffiede alcuna coía delle pro
prieta d' un nlkali. 

I n quefto fenfo appunto no i diciarao , 
íali alkaUni , fpiriti al ka Un i , foftanze al~ 
kaline i e fomiglianti. 

La voce fi trova altramente fcritta, cioé 
alcalino, alhaleous ^ alcalious.f alkalizzato , ed 
ulcalizzato , ma tutte queíle voci vengon 
alia perfine a fígnifícare una cofa me-
¿efima . 

Oltre i fali alkalim, v i fono molti altri 
corpi , che producono puramente gli effetti 
rnedefimi in compagnia degli acidi, eflendo 
difciolti da quelli coll' ebollizione, od eífer-
vefcenza , e fimigliantemente fali alkalini 
fiflfatl, e volatili , formanti foflanze faline 
di differenti figure nelle loro criftallizza'-
zioni . 

Quefte foftanze alkaline fono di differenti 
índoli , e nature: alcune fono mera t é r ra , 
come la calcina viva, i l marmo , le terre 
figillate , e fomiglianti. Altre fono metal-
liche i e fra queñe alcune hanno i loro par-
ticolari , e proprj acidi, per operar fopr'ef-
fe , come Toro , lo í tagno, e i'antimonios 
.che vengono difciolti coWacqua regia: J'ar
gento , i l piombo , ed i l mercurio , coll' 
acqua forte: altre fi difciolgono con qualfi-
voglia forte di acidi, come i l ferro, i l ra-
me, lo fpeltro, e fimiglianti. Ve ne fono 
altre délla claffe degli animali , confiften-
t i , i . di materia petrofa ritrovata nelle 
vifcere di certe date fpezie , come i l cal
cólo umano, i l bezoard , gli occhi di can
cro , e fomiglianti . 2. materie , e gufci 
t e íhce i , come perle, gufci d' oftriche, oíía 
di pefce feppia , fcorze , o vedito di gam-
ber i , di granchi, e fimiglianti. .3. Le parti 
degli animali, che per la lunghezza di tem-
po, o per alcuna altra cagione , fonofi can-
giate in pietre , o divenuti térra , come 
corno di Lioncorno foffile , od altre fimi
glianti foftanze petrifícate , od interrate . 
4. finalmente quafi tutte le petrofe piante 

•Supp!. Tom* I . 
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marines come i l corallo , e fimiglianti . 
Homberg. in Mem. Acad, Scienc. ann. 1708. 
pag. 411. 

Per la proporzione della facolta, e forza 
diífolvente núY acqua regia , e nelV acqua 
forte, claffi di acidi ec. veggafi V articolo 
alkali. PoíTeggono i Chimici diverfe con-
crezioni alkaline di granciiíTimo ufo , come 
cauftici, folventi, ec. tale fi é quella con-
crezione fatta di parti eguali di nitro , e 
rególo marziale d1 antimonio infuocato in
fierne in un crociuolo: altra di rególo mar
ziale di tártaro : altra di nitro calcinato 
colla calcina viva . Jihal Philof. Frinc. Clera. 
par, 2. fe£\. 1. pag. 146. 149. 

ALKERMES . Nelle diverfe Fonderie 
trovanfi altresi diverfe forme della confe~ 
zíone d1 alkcrmes , I I Signor Junken ( ^ ) , 
nomina i'Auguflana , la Norimbergefe , la 
Brandemburgefe , quella d5 Amílerdam , e 
quella d' Utreft. I I Signor Bartolini fa pa
rola della forma della Confezione d' alker* 
mes Danefe ( ¿ ) . 

(a ) Junck. Lex. Chem. Pharm. Pan. 2. 
pag. 128. o feq. ( b ) J B . Med. tom. 1. 
Obf. 43. pag. 80. Veggafi ancora Pemberton , 
Tra. di Coll. Difpenf. pag. 305. 

Ha fofferto la confezione d' alkermes di
verfe vicende, e cenfure: i l fuo ritrovato-
re , Mefue , v i torceva a principio della 
feta uíata originalmente in quella , ed i n 
luogo di eífa , foftitui i l Kermes : al tr i 
hanno ílorto fopra i l Lapis-lazzuli , che al
t r i continuano a ritener , malgrado la fuá 
facolta purgativa , Mol t i fi fono oppoílt 
al mefcolarfi , che fannovi 1' oro : alcuní 
fi fono lagnati , che poco Kermes vieti 
trovato in quelle d'ahri paefi , e che que
da confezione fi ha foltanto dalia Francia. 
Alcuni in vece del Kermes hanno propofto 
le coceóle del folanum racemofum tintiorii 
Ameticam, per ferviríene in quefto fpecifi-
co , in rapporto alia proífima aífiniía, che 
paíTa fra queftc due fpezie di coceóle . I I 
Carnerario ha fatto un' opera a porta fopra 
quefto foggetto. Ephem. Acad, N . C. Dec. 
2. Ann. 6. obf. 98. 

I I Conté Marfigli ha fatto una difamina 
di quefto medicamento, nel quale eglifcuo-
pre , come molti degl' ingredienti, co' qualt 
gli antichi abbondevoliíTimameníe lo cari-
cavano , e che fon ritenuti pur' anche dai 
moderni, «on folo fono i n u t i l i , ma noce-

S voli 
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voli eziandio, c pregiudiziali: pííi partico-
Jarmente i l l̂ pis ¡av.zuli, i l qüale da molti 
é tenuto con error manifefto e cerío per un 
cordiale , a cagione del le vene dell' oro , 
che sppariíconvi per entro. Quefto , io ripe
to , é un vero ingannoconcioff iaché al tro 
non é in realta i l hpis lazzuli , che una pu
ra e mera marchefita di zelfo, e di vetno-
lo , e contiene una quantita grandiffima 
d'acido, díametralmente oppofto, e del tut-
to contrario ali' Índole , e natura alcalina 
del Kermes , e íommamente pregiudizrale 
in que! le malattie , do ve i l fangue tende 
alia coagulazione . Marfigli , Annotazioni 
intorno alia grana del Kermes , pag. <58. , 
e feg. Giornale de'Letterati ¿ ' I t a l i a , tom. 
9' Pag' 31* Veggafi V Articolo KERMES , 
Ciclop. e Suppi. 

A L K E K E N G I . V alkekengi nella Bota-
nica é un neme di un genere di Piante, i 
cui caratteri fono i feguemi: 11 fiore écom-
pofto di una íbla foglia , ed é di una for
ma ruotata , e divifo in parecchi fegmenti. 
La boccia ha la figura di una campana, 
e vi ü alza una picciola afta, che é fiffata, 
non altramente che an chiodo, nel mezzo 
del fiore , e che viene finalmente a con
vertir íi in un frutto (office della figura di 
una ciliegia, ma che contiene dentro di fe 
«n certo dato numero di íerni compreíTi 
vefliti di una fpezie di loppa a fogliami 
fiaccati, i quali veramente al tro non fono, 
che la boccia grandemente allargata. 

Le fpezie ÓQVC alkekengi noverate dal Si-
gnor Tournefort fono le appreffo. i . alke
kengi comune, o ciliegia vernina delle bot-
teghe , appellata da parecchi Autori Solanum 
vejicariura, vefica folatro. 2. alkekengi co
mune di foglie variamente diílinte . 3. al
kekengi di frutto minore , appeliato dal Do-
doñeo, e da parecchi altriSolatro Letárgi
co . 4 . alkekengi Virginiano di frutto gial-
l o . 5. alkekengi Indiano rr.aggiore . 6. al
kekengi Indiano minore di frutto verdic-
cio. 7. alkekengi Indiano di frutto giallo . 
8. alkekengi AniQÚczno di fiorbianco, cinto 
nel di fuori d' una loppa verdiccia , e di 
frutto giallo . Tournefort, In f l i t .p , 151. 

Vengono prepárate dall' alkakengi diverfe 
medicine j e compongonfene principalmente 
del v ino, dello fciroppo, dell'acqua diftil-
lata, tanto femplice , che comporta , della 
midolia 5 o. polpa, dello fpirito, ed effenzaj 
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ma fono tutte queíle medicine lontanifTimc 
da U' ufo moderno. Per lo contrario gli fpe-
cifici aííai decanta t i fono, Trochifci alkeken
gi , detti altresi Trochifci ck halicacabo , de 
"jejlcaria, ed ancora diaphyffaUdon ; i qUali 
oltre le virtu comuni delle coceóle é fuppo-
fto, che contengano alcune altfe particolari 
facolía derivanti da altri ingredienti uniti 
alie medefime coceóle i e che abbiano virtu 
anodina, refrigerante , aperiente , e fimi-
g l iant i . Cofa íbmigliante immaginati , CÚ¡-
teris paribus, del rimanente . 

Per la Preparazione , ed uíi del vino , 
dell' acqua , ec. delF alkekengi, végganfi Beg-
ger, Lex. Med. tom. 1. pag. 433. e feq. 
Per lo fciroppo d' alkekengi , Lang. Epift. 
Med. Kbi 3. cap. 5. pag. 809. Veggafi an
cora Quine. Difpenf. part. 2. fe£\. 5. num. 
338. pag, 348. ed ú junch . Confp. The-
rap. Tab. 5. n. 62. pag. 180. 

A L L A N T O I D E . Quefta membrana vie
ne altramente appellata Farciminalis. 
t L ' allantoide umana é una terza cami-

cia, o fia membrana d' un feto , che cir-
conda , e veíle parte di quello, in guifá di 
una corvatta, o collare , fiendendofi dalla 
cartilágine Xifoide fino al fondo deli'anche. 
Veggaíi 1' articolo FETO . 

Parecchi Anatomici , i quali controverto-
no i ' efiftenza dell' umana allantoide , accor-
dano avervi una membrana intermedia nelle 
fpezie umane fra i l chorion , c 1' amnios 9 
ma le contraftano la denominazione di un 
allantoide , come quei, che foftengono , che 
differifee áa\V allantoide dei brut i , non folo 
nella ílruttura , ma nell'ufizio , ed ufo 
altresi. 

L'Hobocheno , ed altri amano meglio di 
nominarla membrana intermedia ; ed i l Need-
ham , pfcudo-allantoides . Alcuni di quefii 
Autori negano , poííedere i l feto umano nna 
membrana urinaria, come quei, che íi fan-
no a fupporre, che 1' uraco vi fía impene
trable , e che per confeguente da quello 
non vi fía i l paíTaggio all'orina , e che per-
cib non vi fia biíogno di un*allantoide. A l -
í n poi , i quali ammetíono , che i uraco 
fia penetrabile, negano l'efifienza dell' al
lantoide , fupponendo , che 1'orina fía con
dona dall' uraco fieífo alio fpa^io 5 che é 
fra i l chorion, e 1"amnios. Veggafi Rhou-
halt. in Mem. Acad. Scienc. ann. 1715. 

m .35. L 'A t - ' 
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V Arveo non s'ind^e ad ammettere un* 

dlantoidc tampoco nei bruti ; ma c d'opi-
nione , che V allantoide , ed i l Chorion fía 
una membrana medefima , íoltanto con que-
fti due nomi , i l primo derivato in eflfa dal
la fuá figura , i l fecondo dal fuo ufizio . 
Secondo quefta opiaione $ i l feto non con
tiene immaginabile orina , ma fi rattiene 
tinta racchiufa nella vefcica lino al tempo 
del parto . L'Hale fcioglie tutte le divifa-
te difficdt^. L'Eiftero { a ) fíaíTi nella ftef-
fa incrcdulita dell' Arveo; ma egli ha di 
foppiatto pubblicato la fuá contraria opi
nión e , nelle forme disdicendofi( ¿ ) . Gale
no , e parecchi fra gíi antichi, egli é cer-
to , che non íolo aramettevano V allanto i-
de , cd i l Chorion per due diíHnte , e di-
verfe membrane, ma teñe vano, che vi fof-
fe altresl un allanto;de nel feto umano; feb-
bene dee oííervaríi quefto, che eífi non ave-
vano gran fatto erperietrza di quella, fup-
poncndo una conformica fra le viícere ec. 
degli uomini , e quelie degli animaü bru
t i . Quindi é che i loro piani , e le loro 
deícrizioni della figura , bella fittmione , 
ec. delP allanto i de V han no dedotte , e fi fo
no acquietati alí' oííervazioni da effi fatte 
íoltanto in ció , che appariva nei bruti . 
Galeno defcrive 1' allantoide come una parte 
del belliconchio, o fia budello del bellico, 
raíTomigliandola ad un cercine , che arriva 
dall'una eüremita deiT útero all 'al tra. 

( a ) Ephem. Acad. N . C . Cent. i.p. 435. 
( b ) Ibid. Cent, "j.pag. 231. 

Nel raaggior numero degli animali fino 
a queft' ora con eílrema cura , e diligenza 
cfaminati, é ílata beniffimo trovata , e fco-
perta la membrana allantoide con entrovi 
la fuá orina . , 

V allantoide d' alcuni animali , come di 
cavalle, di cagne, e di gatte , circonda 1* 
amnios, fendovi in cadauna di quefle beftie 
frappofta fra elfo amnios , cd i l chorion . 
I n altri , come nelle vacche , nelle peco-
re , e nelle capre, 1'allantoide include una 
porzione confiderabile dell' amnios j ed in 
altri ^ come nelle troje , e nei Conigli y 
ella é confinata in un' anguftiííimo fpazfo . 
Momo, in Medie. E í í ay , Edimb. T o m . 2. 
pag. 147. 

Differente comparifee V allantoide ¡n dif-
ferenti animali. I l Fabricio, e i ' Acquapen-
dente r pretendono , che 1c cagne , le gat-
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t e , e fimiglianti animali, che hannoiden-
t i nella fuperiore, e nell'inferior mafcella , 
ne fieno p r i v i . Ma ella é fommamente v i -
íibile nelle vacche , e nelle pecore, ed in 
fimiglianti ,fpezic . La fuá lunghezza nelle 
prime s 'eíknde fino circa dodici piedi . E l 
la é aífai dilatabile , e pub gonfiarfi circa 
i l diámetro di un piede ( c ) . G l i abit?.nti 
dell' Irlanda fe ne fervono in vece di laítre 
di vetro per h fineílre ( d ) . 

( c ) Heifter. Compend. Anatom. pag. 87, 
Burggr. L e / . Med. Tom. 1. pag. 247. &/e^. 
( d ) Borrich. in Barthol. Acl, Med. Tom, 5, 
Obf.4s.pag.13z. 

Suppone i l Dottor Grew , con alcuni de
gli Anatomici migliori , che i l feto uma
no non abbia allantoide . Filofof. Tranf» 
num 457. 

Riípetto all ' allantoide d' una troja veg-
ganfi inoltre le Tranfazioni FÜofofiche n . 
202. pag.851. D' una pécora, Ephem. A -
cad. N . C . Dec. 2. ann. 1. pag. 5715. D'una 
vacca , íd. Cent. 5. Obi'. 24. pag". 23 i . i : ' un 
Feto umano, Hift . Acad. Scienc. an. 1701. 
pag, 28. í tem ann. 1702. pag. 38. Fanton, 
Anat. Par. 1. pag, 234. Giorn. de' Letter. d* 
Italia , Tom. 10. pag. 325. Método di r i -
trovarla , Hale ap. Philofoph. Tranfad. n. 
202. pag. 836. & feg. Diíficolta di fuá feo-
perta , ed erronce deferizioni della niedeli
ma , ídem ibid. 

A L L A R M E . L ' aliarme o fono veré , 
che é quanto diré fondate in una giuÜa , 
ed appurata notizia, o fono falfe, 

Le falfe aliarme vengono afiai foventc 
proecurate da un nemico, o per iftraccare , 
ed indebolire l'armata d e l f a l í r o , o per ot-
tenere una diverfione, affine di tener fe ftef-
íl a coperto , e ficuri dagli attacchi . Per 
riraediare ai difordini, che partorir potreb-
bono 1' aliarme formaü , e per prevenire 1* 
orrore, e la confufione, e feompiglio del-
le trombe, e gli feoncerti, che producono 
fimiglianti u r l i , fchiamazzi, e rumori guer-
rieri , fogliono d' ordinario i Capitani in t i 
mare 1' aliarme con un tácito avvifo , fen^ 
za ftrepito . Crus . M i l i t . Inítruft. per la 
Cavallcria Parte 3. cap. 8. 

Alcuna fiata vengono cagionate le falfe 
aliarme per i vani t i mor i , e per le negíi-
genze delle Scntinslle ; ed alcuna fiata a 
bella poda dai diligenti Ufiz ia l i , per tene-
re in dovere , e bene allerta le guardie . 

S 2 I n 
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I n guerra i l Picchetto ckílinato alia guar
dia , o ícorta, é ñato fpedicamente alie val-
te comandato fenza motivo , per iíperimen-
tare c ib , che uno poírebbe prometterfi dal 
medefimo in cafo di pericolo reale . Guill. 
Gent. Dia. 

Le falfe aliarme fono ftate alcuna volta 
fatte fare per ragion di Stato , e a bella 
polla col fuo perché fatíe fpargere , e dif-
íeminarc per tutta la Nazione . Tale fi fu 
T allarma nell' invafione Frish , fatta fare nel 
1688. che in una fola notte sbigotti, edif-
íerainoffi per tutta l'Islanda : tale fi fu al-
tresi quella della Morefca in Ifpagna , che 
i n un giorno precipité per tutto que! va-
fto Regno quantunque non aveííe i l me-
nomo fondamento . Una Ci t t a , o Torre ^ 
o Piazza dava l1 allarma al l ' altra , e tutte 
ingannate fu ron o , e le altre ingannarono . 
Gcdd. Mifcell. T r a f l . T o m . 1. pag. 155. 

I I luogo ¿QW allarma 1 in un campo, in 
una guarnigione , o fimigliante , é anche 
appellato i l rendezvovs . Veggali Crus , M i -
3it. Inílru£l. Cavaller. Parte 3,- cap. 5, Veg-
gafi l ' articolo RENDEZVOUS . Ciclopedia . 

A L L E G O R I A . La voce allego-¡a, -Ax-
•knyo&a y é Greca , per cfprimer la quale 
non hanno i Latini parola equivalente pro-
pria . Qpindi lo Scaligero la rende per la 
voce prxtextus, come efprimente i l fine ge
nérale del!' ufo di quella. Veggafi Scaliger, 
Poet. lib. 3. c. 53. 

V allegoria racchiude la parábola , l'apo-
íogo , IXVZOÍ , o fia favola, ed i proverbj ,• 
Faroemia: almeno íotto le allego-iis fon cora-
prefi tali proverbj, che fono come applica-
bil i ai foggetti didifferenti fpexie . Vegga-
fi Scaüg. Poet. lib. 1. c, 57. & lib. 3. cap. 83. 
& capp. 53. & 53. 

Lo Scaligero ( a ) confidera 1' allegoria 
come una parte della comparazione . Ella 
diíferifce dall' Ironia in quefto , che l ' alle
goria importa una fomigíianza fra la cofa 
efprefla , e la cofa i niela ; e 1' Ironia per 
lo. contrario una contrarié ta infra effe ( ¿ ) . 

( a ) Scalig. Lib. m . c 52^ (b) Scaüg. 
Lib. cit. c, 84. 

Aicuni fi fono fdtti ad allegorizzare , o 
ridurre fotto V allegoria tutte le fcienze , co
me la divina Teología , la Mitología , la 
Storia antica, la Poefia, la Cosmogonía , 
la Teogonia, e parecchie delle Scienze de-
gl i Antichi non me no y che del tpoderni, 

A XJ IL 
Iper mézzo dell'atut^ dell'¿7//e¿or/¿? noi tro-
viamo in Mesé la Filofofia naturale , nei 
Poeti antichi la Chimica, le coíe fublimi, 
e fpirituaH nelle piane , volgari , e grof. 
folane , treraendiíiime feoperte nelle favole 
rabbiniche , fenfo ammirabile , ed armonía , 
in vece di contradizioni , falli , e pazzic, 

Le aliegorie fono íkte in ufo, ed hanno 
avuto corlo in tutte le eta , ed in tutti i 
paefi: noi ne troviamo fpezialmente in ab-
bondanza fra gli Oriental! , e preífo gli E-
giziani , i quali vien fupporto eífere ftati i 
primi Padri, e ritrovatori di quelle. Furo* 
no adottate dagli antichi Giudei, ma mul
to piu fi refero familian ai Rabbini , ed ai 
Cabalifti piü recenti , e moderni . I Cr i -
íiiani ne prefero Tufo a (Tai per tempo \ ed 
i primi Padri della Chiefa ne fon pieni . 
I Maomettani altresl veftono d' allegoria quei 
fenfi letteraii del!' Alcorano, che Tono fog
getti nel puro loro fenfo piano ad obbie-
z ioni , e fpezialmente nella deferiz one del 
carnale lor Paradifo. 

Gl i G-nottici , i Valcntiniani , ed i Bafi-
l idiani , apparifee aver fatto un gran tner-
cato nell' allegoria y almeno , fe le conget-
ture dei moderni non vi fi fono inganna-
te , i quali rifolvono la dottrina áóV acón f 
de 11' abraxas ec. in un fiÜema allegorico . 

La gran forgente dell' allegoria- , o deíle 
interpretazioni allegoriche , é quando nel 
fenfo letterale , ed ovvio, fi trova una qual-
che difficoka , od affurdita. Per un ripie-
go , o per falvare la riputazione d' uno Scrit-
tore , o per coprire l5 imperizia , ed igno-
ranza d'un comentatore , fi ha tofto ricor-
fo all' efpediente dsli' allegoria . L ' inganno-
fi é 5 che non vi fono Leggi certe , o re
góle , per le quali uno poíía regolarfi, con-
tenerfi , e riftringono la mente deir^//^o-
rizzante ; che percib noi troviamo della 
ftravagantiffima confufione, e delle riufcite 
nello fpiegarlc lontaniííime , e íommamente-
difeonvenienti dall' intenzione di effe . 

Le aliegorie vengono diftinte in diverfe 
fpezie : a cagion d?efempio, allegoria ver-
bale , reale , fempüce , ailufiva , fiüca ,_mo-
rale, polít ica, teológica, e fomigbanti 

L ' allegoria femplice , fecondo alcuni Scnt-
to r i , é quella, che vien prefa daqualfivo-
glia fpezie di cofe naturali. 

V allegoria ailufiva é quella, che ha rap-
porto a.d altre voc i , 0 ad aJtre eofe . G<í-
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le , Phílofoph. Gener. Lib. i . cap. 2. Se^ 
6. §. d. 

V allegaría verbak , é una continuazio-
ne , o íia ferie di metafore , ovvero una 
continuazione d' uno íleíTo tropo , ma fin-
goíarmente di metafore, peí tratto di mol-
te voci. Tale fi é quella di Virgilio . Clan-
díte jam ritos pueti , fat prata bibemnt . 
Ove la metáfora deli' innaffiamento deíla 
térra é eondotta fino al porr'argine ai ru-
fcelli ec. (¿O ovvero quella d'OrazioPlac
eo : Parturient montes , nafeetur riátculus 
mus. Ove la metáfora delle montagne ( ufa-
ta per un' affare letterario di grandiíTima 
efpettativa) é fegaitata fino al fofpirato ef» 
fetto, che viene ad effere un parto di niuti 
eonto. ( ¿ ) 

( a ) Thoraaf. Erot. Rhet. cap, iz.pag. 44. 
( b ) Voílius Eíem. Rctb. c, 9. §. 4 . • 

ÁLLEGORIA perpetua , e continuata fi é 
quella, in eui i l fiio allegorico viene ad ef
fere, fenza interrompimento menomo , pro-
íeguito , e continuato per tutte le parti di 
un di fe crío confiderabile. Tal i fono i Libri 
di Giona ( # ) , e della Cántica ( ¿ ) , non 
gia tutto i l Teftamento Vecchio , come 
molti fi fon fatti ad opinare , che foffe. 

( a ) Btbi. Germán. Tom. i.pag. 258. Item 
Tom, ^.pag, 134. ( b ) Vid. Bibl. AngL Tom. 
11. pag. 471. Mem. de Trev. ann. 1719* 
pag. 601. 

ALLÍ GORIE Fifiche quelle fon dette ^ nel"-
Je quali viene rapprefentato alcun punto di 
Filofofia Naturale . Tal i fono i n Omero , 
Giunone , ehe rapprefenta l'etere, e fomi-
glianti , fuppofle da molti eííer t a l i . L ' A l -
rted { a ) pretefe di trovare nella fola Btb-
bia i principj di tutte le arti , e di tutte 
le feienze . 11 Signor Dottore Dickinfon 
compofe un Trattato peí1 provare , che i 
Libri di Mosé prsfi allegoricamente , ci 
íomminiftrano un perfettiffimo Mema di 
Fifica i e pretende inoltre , che da quedo 
togheíTero i principj: della loro Füofofia ato-
miñica ( ¿ ) Tálete , AnaíTagora, Empedo-
ele, Leucippo, ed altri t a l i . 

( a ) fog- M&.Triump-h. Biblia, ( b > Phy* 
fie. Venís, & Nova , Lond. ann. 1702. Gul-
ding. Htji. Philofoph. Mor. cap. 7. 

ALLEGORIE Mediche fono quelle, nelle 
quali vien rivelato un qualche fegreto di 
fifica . Tale fi é la deferizione di Salomo-
ne deli'antica eta { a ) j ndla quale foon-
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do eerti Auto r i , viene indicata la círcola* 
zíone del fangue Tale al tres!, íecon-
do i l pare re d'uno Scrittore moderno, fié 
la ñoria delle fatiebe d' Ercole . 

( a ) Ecdefiajle cap. x n . v. 1. & fequent. 
( b ) War l i tz , Vaktud.fenum Salomón, apud 
Jour. des Sgav. Tom. 45. pag. 232, 

ALLEGORIE Chmiche, quelle fono, che 
hanno rapporto alia Chimica . T a l e , íecon-
do Suida e fecondo parecchi moder-
ni Scrittori íi é 1' Itioria della fpedizione 
degli Argonauti, fuppoCta efier tale , in cui 
v i viene eíattiíiimamente deferitta la ricet-
ta , ed i l piano , e método di far i ' oro . 
Tale eziandio, fecondo 1'opinione del T o l -
lio ( ¿ ) , fié i l no me , ed i l T i tolo del 
Monaci Bafilidiani , Valentiniani e Bene-
dettini, fotto i quali vien celato. ed aíco-
fo i l fegreto del Mercurio Filofofico. 

( a ) Suid. in voce Aípet; . C b ) fággafi 
Biblioteque Univerfelle Tom, 3. pag, 106. 

ALLEGORIE morali , fono quelle per le 
quali viene infinuata una qualche utile ulru-
zione, ed infegnamento morale . Tale ap-
punto fi é in Omero la vittoria di Di orne-
de fopra Venere , o fia la vittoria della 
carne. Tal i al t re si iono la Mctempíicofi di 
Pittagora ( ^ ) , e i ' Iftoria del giudizio d' 
Ercole , fatto da Prodico ( ¿ ) , fuppoílo , 
che fia ftafro . Alie quali cofe pofibno eíl'ep 
aggiunte le favole dell'avarizia, e della luf-
funa ( c ) : della grotta della trlíiezza , ed 
altri fimiglianti che rapprefeatanü íalora 
ne' Teatri { d ) . 

(a)- Biblioteq. choifte, Tom. 1 . pag, i8i5, 
( ¿ ) Tatl, n. 97. Tom. 2.pag. 28z. ( c )Spe~-
Bat, n. 5^. Tom. 1. pag.215. ( d ) Jour. L i -
ter. Tom.'j. pagg. 298. 305. 

U n Grammatico del fe coló paffato fi fe-
ce a foñenere , che i nomi di topo , e di 
rana nella Batracomiomachia ad Omero at-
tribuita , fono allegorici , e fatti per infe-
gnare a sfugire le maniere viziofe di trat-
tare , e di confervare ( e ) • Alcuni aíTeri-
feono, ehe Omero ebbe iníenzione d'efpor-
re la vanita deli'uomo , per mezzode'no-
b i l i , ed elevati fentimenti , eui egli pone 
ín bocea a quefti miferabili animalucci , § 
per mezzo degli fconvoglimenti , e difor-
d in i , che ebbe a cagionare la morte d'un 
meíchiniffimo difpregevole topicciuolo . I I 
piano genérale dello Spencero é la rappre-
fentazione di fei vi r tü , faniita, temperan-

za y 
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2a , cañi ta , amicizia , giuftizia, e corteña , 
in fei favole, per raezio di fe i perfotiaggi. 
I fei perfonaggi vengono fuppoíli fotto le 
proprie allegorie accommodate, ecorrifpon-
denti ai loro refpettivi caratíeri , si fatta-
nieníe difpofte, che efponga tutto quello , 
che é neceífario per una piena manifefta • 
xione delle refpettive virtudi , che vi fono 
fatte foftenere , e mettere in ved uta . La 
Croce roíTa cavallerefca fcorre per tutti i 
paííi della vita Crifliana . Guyon fa tutto 
quello, che poffa mai pretenderfi dalia Tem-
peranza ; Britomartide ( é una donna ) v i 
oííerva le veré rególe d' una Caflita non 
añet ta ta ; Artcgalo é efattamente, e íaggia-
mente giufto in qualunque rapporto , ed 
evento della vita : Calidoro é dicevolmen-
te corte fe ( / ) . 

(e ) Vegganft Mem. de Trev, ann. 1718. 
pag. 162. ( f ) Spefl. n. 540. Vol. 7. p. 256. 

ALLEGORIE Folitichs fono queHe, nelle 
quali é inviluppata , e comprefa con fom-
mo artifizio una qualche maíFima di buon 
governo. Tale fi é quella tanto decantata 
di Menenio Agrippa, per la quale ebbe ad 
imporre, e foverchiare i l Popólo Romano, 
che era irritato con i Magíftrati , inducen-
dolo a ritornare nelia Citta j per la quale 
intraprefa ei íi mife a narrar loro la para-
bola d' una guerra inforta fra molte partí 
del corpo umano coníro lo ftomaco. Veg-
gafi Lamy , art. de parler , cap. 12. Mem, 
de Trev. Jan. an. 1702. ,pag. 46. 

Come nelT Oda d'Orazio, Lib. i . Od. 14. 
di cui l i fa parola nella Ciclopedia , vi vien 
difputato, fe vi venga íignificata la Repub-
blica, oppure foltanto la nave, che ricon-
duca i l poeta in Italia , dopo ia battaglia 
di F i l ipp i . Veggafi Jour. des Scav. Tom. 4. 
pag. 351.6c feq. & T o m . 86. pag. 171, 

ALLEGORIE Teologiche que!le fono, nel
le quali é contenuta alcuna veritü, che ha 
rapporto alia natura, od agli attributi di Dio . 

11 método di difendere gl' Iddii d' Ome
ro con aver ricorfoall' allegaría ^ é flato con 
ogni gelofia praticato in queüi ultimi tem-
pi da Madama Dacier , e da alcuni altri , 
«ia fenza frut to, ed indarno. 

i difenditori di quelio Padre della Poefia 
non fono gran fatto d' accordo fopra i l ma-
neggio ^ allegorico , cui pretendono , avere 
avnto in mente i l Poeta : e qualunque fia 
Vdiegoria , che iraprendono a dimoíírare , 

fia Teológica , fia Morale , fía Fifica , si 
grande íi é la difficolta nel fare , che el
la corrifponda , e quadri con tutto quello, 
che i l Poeta dice di ciafcun Nurne , che 
egli é evidente e manifeflo , che quefte 
date allegorie fono poiiicce , e che vengo-
no , come dicono i Filoíofi, ex pofl failo, 
e che fono aífatto fuori della mente , e 
dell' intenzione dell' Autore . Ella é cofa ,: 
direi , quafi certa , che Omero non fi fo-
gnaífe tampoco la menoma di si fatte co
te nemmen per ornbra ; e che Metrodoro 
di Lampiaco, ed Anaflagora furono i pri-
m i , che íi fecero ad immaginare un riple
gó , ed efpediente di tal natura, per acquie-
tar coloro , cui da vano faítidio certe date 
cofe ÍÍCI Poeta .. Ma fupponendo ancora , 
che Omero abbia voluto parlare alkgorica-
mente, ficcome alcuni vorrebbono; nulladi-
meno non íara mai al copsrío d'cíTer cen-
f u r a t o r i p r e f o per le figure , delle qua
l i íi é fervito, e per aver comporto i fuoi 
infingimenti in guifa si laida , e turpe r 
che al primo lampo mettono innanzi alia 
mente perniciofiííime idee: e fe 1'inven-
zione delle allegorie avcííe avuta la fuá pro-
pria forza , ei non avrebbe perció meglio 
offervaío i l decoro { a ) , A cagion d'efem-
pio , i difenfori di queíla figura aíferifeono, 
che per Minerva intende i l Poeta la fapien-
za, o cognizione divina. Cib non oíhnte 
egli é flato oíTervato , come in tutta V 
Iliade Minerva é uno de i perfonaggi me no 
feníati . Sendo adirata con Giove , ella íi 
peníe , e íi cruccia d' aver da lui otte-
nuto , che Ercole falvar fi poteííe da 11* 
Inferno . Que fio , fecondo Madama Da
cier , fa foltanto vedere quanto maggior 
forza abbia la paffione della Sapienza me-
deíima. Ma non fi pu6 egli forfe rifpon-
dere , che la paífione non puo aver forza 
fopra una fapienza divina { b ) l 

( a ) Mem, de Trev. ann. i j i ó . pag, 771* 
( b ) Jour. Litt. Tom. 7. pag. 298. 

Non vi ha cofa alcuna , che poífa efler 
falvata , e difefa per 1' ufo dell' allegoria .. 
Le empieta degl' Iddii d' Omero vengono 
per quefto mezzo cangiate nelle virtü con
trarié .! Per fimigliante guifa uno ) che fi 
voleffe prendere si fatta briga , troverebbe 
dcgli ecccllenti fenfi di perfetta morale nei 
piíi ofeeni componimenti di Marziale , e d' 
Ovidio . No i non abbianio mai trovato , 

che 
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clie íiavi alcun dottoScrittore, i l quale coll1 
ajuto deir allegoria abbia pretefo di trovare 
nell' Odiííea d' Omero 1'Iftoria dei Giudei. 
Nouv. Rep. Lett. T o m . 52. pag. 383. 

Lodovico Vives fe comparire alkgonche 
le Egloghe Virgiliane j ed i l Turnebo , cd 
i l Poliziano, trovarono grandi miíkrj per-
entro al PaíTero di Catullo ( c ) . Jacopo U -
gone i l Monaco, ha con grandiffima faga-
cita fasto vedere come la Romana Iftoria 
tu t ta , altro non é , che i ' Iftoria del Van-
gelo fotto altri n o m í . I I pió Enea fuggen-
dofi da Tro ja , e feco portando in Italia i 
íuoi N u m i , altro non é} che Pietro , ab-
bandonante i l Seggio d' Antiochia , e che 
íi porta a fiííarlo in Roma ( d ) . 

( c ) Acl. Erud. Lipf. ann. 1665. pag. 23. 
( d )j Oeuv. des Sgav. ann. 1694, pag. IÓI. 

Fa vedere i l Surenhufio , quaníi miílici 
fenfi abbiano feoperto i Dottori gemarici, 
€ gl ' Interpreti del vecchio Teftarnento , 
fotto le Lettere, che gli celavano. Queüe 
Lettere vengono da eííi appellate i leorpo, 
1'anima dell' allegoria , I I fenfo letterale 
di eífi é cofa vile , e diremmo meglio, i ' 
iftrumento appellandolo; ed i l preiiofo, o 
la foílanza i l íenfo a llegar ico . Memonide ha 
ragionato di parecchi metodi , per i quall 
rendonfi tollerabili le allegarte di queña na
tura , i quali poíToníi ridurre ai feguenti . 
1. Coi non legger le voci fecondo 1 punt i , 
fotto dei quah elle fono, ma fecondo altri 
dei quali potrebbono cíTer collocate» tutto-
ché i l prima non faccia cattivo fenfo . 2. 
Col mutare alcune Lettere in altre, o dell' 
órgano medefimo ( com' effi s'efpnmono ) 
o d' altro differente. 5. Col mutare tanto 
le lettere, che i punt i . 4 . Coll'aggiunge-
re , e coi togliere alcune lertere . 5. Col 
trafporre le lettere , e le voci , ficché fi 
dia loro un nuovo fenfo . 6, Col far due 
voci d'una fola, fe parándola. 7. Col foíli-
tuire altre voci in luogo di quelle, che fo-
uo ícr i t te , per réndete i l fenfo piíi chiaro, 
ed aecomodarlo al foggeíto. 8. Col fover-
tire l'ordine delle voci, c con dar loro un' 
altro fenfo . 9. Col fovvertir l'ordine , e 
coll'aggiungere nuove voci . 10. Col fov-
vertire, aggiungerc 5 e togliere delle voci. 
Veggaíi Surenhus , de Veter. Theol. H.br . 
Form, ee. ap. Bibl.Choific , Tora. 25. pag. 
411. & feq. 

Alei33gora? Teófilo d' Antiochia, ed altri 
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mol t i d'ordine venerabile, e rífpettabili per 
l ' antiehita, confiderarono la Criíliana Re-
ligione non altramente , che una nuova 
Setta di Filofofia , la quale fotto baffe , e 
popolari^ fimiliíudini , racchiudeva fenfi d i -
viniíí imí, e mifterj profondiflimi di qualfi-
voglia fpezie di ícienza si naturale , che 
Div ina . Platonicismo hvelato , Par. 1. cap. 
8. pag. 27. _ 

Le Jteom dei Valentiniani, e le Abraxas 
dei Brafilidiani , viene generalmente cré
dulo , che fuífero mere allegorle . Tale al-
tresl vien fuppoflo , eífere ñato i l Logos 
Platónico. Ermanno Deufingio ebbe fino 
anche la temerita di convertiré in una 
allegoria i l Sagrofanto tremcndiíTimo Miftero 
della Divina Trini ta : foíicnendo queft'em-
pio , come le tre Perfone altro non fono 
in Dio , che íre Facolta , fímiglianti a 
quelle dell' uomo, c ioé , Intelletto , Giu-

- diz io , e Volonta. Egl i fuppone, che queÜe 
tre facolta fienofi per fe fleífe manifeftate 
in diverfi terapi . Che V Intelletto rivelb 
fe fleíío ai Giudei fotto i l nome di Padre, 
i l giudizio del quale , che é i l Figliolo , 
fu in qualche forma i l compimenío , ovve-
ro perfezione; lo Spirito Santo , che é la 
Volonta, e 1' A more di Dio , manifefto fe 
ñeífo foltanto nel Nuovo Teflatnento ; e 
cosi per una fpezie di progreffione, o gra-
dazione ciafcheduna eta delia Chiefa Cr i -
ftiana ando ricevendo , fecondo coila i , piu 
cofe, di quello ricevuto aveífero le prece-
tíenti. Nouv. Rep. Let. t. jo .p . 270. & feq. 

Gl i antichi Giudei , come i l Terapeuta, 
1'Autore del Libro della Sapienza , Giu-
feppe, e Pilone , c ad imitazionc di que-
íli , i l comunc dei Padri , convertirono 
fimigliantemente in allegorie i paífi lílorict 
della Scrittura, íenza eccettuare quei luo-
ghi , nei quali i l fenfo letterale é chiaris-
í i m o , né foggetto ad eccezione. Calmeí , 
Dicl, B ib l .Tom. 1. p. 105. 

A L L O D I O . Terreno riputato di dritto 
proprio di una perfona. 

Queda voce trovafi anche feritta con /. 
folo AlodiuM , alode alodis, alaudium , ed 
alaudum . I Francefi la ferivono ^ alleu , 
aleu, aleuf, o finalmente aleud , No i la 
troviamo altresi con maggior precifíone 
efpreífa colle voci : franc alew, franc aleud, 
franc aloy, jranc aleuf, líberum allodium , 
ed anche regáis allodium . Calv, Lex Jur. 

pa§. 
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pag, 61 . Du Cnngc, Gloíí. Latín. Tom. i . 
pag. 143. 

Alcuni definifcono 1' alie dio una Terra 5 
ú Poffeflione non folamente franca , e l i 
bera ¿a qualfivoglia fervizio , reale , o per-
fonale , quantunque i l proprietario di quella 
riconoíca alcuna volía un qualche Signore 
Superiorc , da cui dapprima la ricevette 
in qualita di feudo onorario . No i alcuna 
volta intendiamo per allodj queile tenute. 
che non hanno mai riconofeiuto un fupe-
rior Padrone . Du Cangc loe. cit. 

AíTai fovente le voci Allodium, e Patri-
rmn'mm vengono adoprate per íignificare 
una cofa medefiína. 

La maffima , che domina in alcuni luo-
gh i ) nulla Tena fine Domino gitta a térra 
tnt t i gli allodj , a riferva di quelli , ove 
efirtono pro ve dirette del contrario . Vcrtot. 
Dilíert, íopra le Leggi Saliche ap. Mem. 
Acad. Infcript. T o m . 4. p. 338.&f£q. 

I I Leibnlzio { a ) deriva ¡a voce allodio 
dalla Teutónica ahnleod, che fignifica non 
legabile , dal Saífone Leodes , legabile • 
Lo Skinnero ( ¿ ) la vuole dal Teutónico 5 
all losz: vale a diré tutío libero. 

Lo Spclmanno (c) dall' Anglofaífone Leod, 
popólo , vale a diré , flato popolare; ov-
vero da <7, e Leod , vaífallo, vale a d i ré , 
fenza vaííallaggio ; ovvero da e L a d , 
íoma , pefo , carica , vale a diré fenza 
pefo, ec. I I Signor Hick poi la vuol deri-
vata dal Gottico Leod; che fignifica tutío 
i l prodotto della Terra , Sccondu queño 
A ú t o r e , un feudo ruñico 9 ove i l proprie
tario , oltre la poffeffione, univa la pro-
prieta del terreno fenza fervizio , fu ap-
pellato dai Gotti allalod \ ove poi egli 
aveva mezzo i l fruíto folamente , oppure 
era foggctto al pagamento d' alcune rate 
in danaro , o ad altri fervigj da preftaríi 
ad un Padrone fuperiore, era detto mezzo 
allodio . 

( a ) J ñ , Erud. Lipf. fuppl, t. 4. p. 258. 
(b)Sk'iun.Etj/m.in voc.{c)Spelm.Glojf.pag.zj. 

Allodium , ovvero allode , allodio vien 
fatto venire da alcuni Scrittori dalle voci 
1 edefehe all , omne \ ed ode, patrimonium , 
PDIfeffio . Veggafi Sirikii, Exam. Jur. Feud, 
cap. 2. qu. 5. e 6. 

Lo -Schiltero derívala da ahí , ovvero 
alt, vetus , ed ode , quafi vetus, vel pater~ 
mm bonum , 
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Quantunque nelj' lílorla Inglefe fi kg -

gano alcuni eíempj di donazioni allodiali , 
tuttavia , ficcome ofíerva i l Sign. Eduardo 
Coke, al preíente in Inghilterra non vi 
fono allodj . V . 1. Inílit. 1. B. 

Nel Regiftro delle Taífe , appellato dagli 
Inglefi Doomefday , coloro che poífeggono 
un Feudo fempliee T fon chiamati alodam , 
ovvero aloarii. Coke, loe. cit. 

Gl i antichi Tedefchi ebbero c í o , ch'eíTi 
chiamano : Sonncn lehn , ovvero feudum 
folare 3 cui effi tenevano, che foíTe unica^ 
mente del Solé , loro antico Dio . Quedo 
fembra análogo all' allodio . Veg. Strj/k 3 
Exam. Jur. Feud. c. 2. q. 5. 

Nelle leggi dei coftumi di Francia noi 
troviamo fa.tta menzione di due ípezie di 
allodj , cioé : 

ALLODIUM NOBILE , aleu noble , aí 
quale era unita la Giuitizia, o giunídizio-
ne , e ch'era libero da qualfivoglia omag-
gio } o fervizio ; ed 

ALLODIUM VILLANUM , aleu raturier , 
al quale non era unita la Giuriídizione . 
Trev. D i ^ . Univ. in voce alleu. 

A L L U M E . yliumen, allume vien definito 
dai Naturalifti, eflere un fale, che trovafi 
aífai frequentemente in particelle eílrema-
mente picciole , e fparfe qua , e la nelle 
pietre , e nelle terre , come nei metalli 
grezzi , o teñe metalliche ; ma alcune 
volte anche puro , e non mefcolato , od 
in forma di un' efflorefccnza 5 o di un fale 
mal formato, ec 

Ha 1' allume grandlíTima aífinita col ve-
triolo per rapporto al íuo principio falino, 
vale a diré , a qucllo fpirito acido, i l quale 
tanto nell' allume , che neí vetriólo , é lo 
íkffo {a) . DifFerifce Y allume dal vetriolo in 
queílo , che vien trqvato , come quedo 
ultimo poffiede una bafe metallica , a ca-
gion d' efempio , ferro, o rame ; dove per 
lo contrario la bafe 9 o fia materia deü' 
allume, colla quale é unita la parte falina, 
é un' alcalico, o térra d' Índole di ge0b j 
o pictra, che s' aíícmiglia alia calcina v i -

ficcome toccafi con mano nella pre-va 
parazione de IT allume , e come apparifee 
dalla pofatnra petrofa , che va deponendo 
per mezzo della foluzione. ( ¿ ) 

( a ) HojTm. Ohferv. Phyftc Chym. /. 
Obf, 8. p. 299. ( b ) Burggr. Lex. Med, 
Tom. 1, p. 482. Veg. rarticolo VETRIOLO . 

Ha 
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Ha ? ellume akresl un' aíTai profinma 

conformita eolio Zolfo , ficcome i ' uno , 
e i'alero fon formati da! medefimo fpirito 
íal inoj e quefto fe s' accozza con una fo-
fíanza petrofa, forma V aliume , e fe s'in-
contra con una foftanza bituminofa, forma 
lo Zolfo. Tournef. Voyage au Levaní. Lett. 
4. p. 60. Veg. Tarticolo ZOLFO. 

V dlume adunque é formato di un acido 
univerfale, ovvcro d'un fale fluido combi-
nanrefi con una térra geflpfa , V acido 
mecefimo con una térra mercuriale forma 
un faí marino comune ; e con una térra 
fimsofí? , od umida , forma i l fal gemma. 

Pnnc. Ephem.. Fac 1. Scft. 1. Stahl 
p. 17. & íeq. 

Simiglisnte fiílema viene canfermato da 
cib , che h^noo oíTervato i Naturaliñi 
rifpetto aH' c.rigiae czW dlume nativo nell* 
Ifola di Scio . Quclio d' Islanda é una 
pietra ípungofa foffice peaetrata in tutte ie 
fue partí daU'acqua marina. I l Sig. Tour-
nefort conGdera 1! tutto , non aleramente 
che un laboratorio naturaie , nel quale 
T acqua marina fa appunío que! medefimo 
lavorio, e 1' a/ione fteíTa fopra eíío, quale 
appunto fi fa nel le noÜre flor te chimiche, 
Ber fimigliante guifa viene ad cffer fepa-
rato da eíío uno ípirito acido , che pene
trando la foíknza del la pietra 5 o feoglio, 
fi feioglie , e s' incorpora con quclio , e 
viene a formare ie miniere delT allume « 
Sembra che quedo pofla appena rivocarfi 
in dubbio; avvegnaché verfando noi de lio 
fpirito di fale fopra le pietre comuni , o 
ful ge fío } noi veggiamo come vengoníi a 
formare manifeftamente delle concrezioni, 
alluminofe . Se poi íi mefeoli lo fpirito 
medefimo col del bitume fotterraneo , fi 
viene a formare lo Zolfo. Vegg. Tourne-
fon , Voy. Let. 4. p. do. Veg. F articolo 
ZOLFO . 

Viene attribulta da alcuni 1'origine dell'' 
allume íingolarmente ad un principio ful-
fureo , che agifee fopra e í ío , che corrode, 
e che coagula con una foftanza minerale, 
comunemente , una foftanza d' Índole ter
rea , e petrofa piuttofto, che una foftanza 
mctalhca , quantunque nella pietra allume 
íia contenuto íovente quefto metallo. Che 
poi lo zolfo fia la caufa principaíe effi-
ciente , e materiale di si falta produzione, 

. íembra , che a p par i fea da quefto , cioé , 
Suppl, Tcm, I . 
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che mol fe pietre allome dift!llate/^r defeen-
fum ¡ danno buono Zolfo ; c che tutte le 
pktve allume durante la calcinazione , man-
dano fuori un vapore , o fumo íu'fureo . 
U n Naturalifta attento nelle fue inchieftc 
raccolfe da una fteíTiíTima pietra foffice fpun-
gofa di feoglio del vetriolo, dell' allume , 
e dello Zolfo , tutti mella loro fpezie per-
fettiífimi , ed eccellenti . A dir vero , 
queíli tre minerali fanno infierne una si 
prolíima lega, che ci aftlcura un Chimico 
aflai íngegnofo , come gli VICE fatto coa 
un qualche artifízio di convertiré i ' allume 
in ve triol o , ovvt.ro vice vería i l ver riólo 
in allume , e di un ' índole , e natura tale , 
che produce i medefimi effetti , e corris-
ponde a tutte ¡e medefime intenzioni, ed 
intraprefe , alie quali corrifponde V.allume, 
ed i l vetriolo naturaie . Tranfazioni Fiiof. 
n. 104. p. 71 . & feq. 

Viene V allume da! Signor Bomberg , 
e da altri ancora annoverato fra la fpezie 
dei fa l i , non altramentc che un fal neutro 
urmoío , per rapporto all ' odore urincfo , 
ch' egli cíala fendo abbruciato , ed in rís-
guardo a 11' ufo di quello nella volatizza-
zione dei fali fuíati . Per lo contrario al
cuni negano aííolutamente , che i ' allume 
appartenga alia claífe dei fali , e preten-
dono, che debbafi piuttofto collocare fra le 
foílanze petrofe ; per la ragione , che in 
ifeiogliendo Valíame, dopo averio difciolto, 
precipitando la íoluzione colP olio di T á r 
taro per deliquium , la coagulazione , che 
fi fa nel fondo raftomiglia ad una fpezie di 
pietra caícinofa ; ed eípofta al fuoco, non 
vi fara modo, né ve río , né di íub! imarla, 
né tampoco di liquefaría . Junck. Chym, 
Experim. T i t . allume , ff eek. Mcm. Jngen. 
n. 15. p. 90. 

La crofta d' allume , fe fía ftagionaía , 
gettera immediatamente , e fenza la me-
noma briga, i fuoi fa l i : ma fe non íia ben 
matura , vi fi rícerca innanzi la calcina-
zione , ficcome fi fperimenta fpeffiffimo in 
nioltiftime delle noftre pietre allume Inglcfi ; 
e fe fara aífai cruda , ed immatura , non 
baftera foltanto abbruftolirla , e calcinarla, 
ma converra tenerla eípofta per lungo tratto 
di tempo all' aria , prima , che ci poíTa fom-
miniftrare i l fuo fale . Egli appariíce da cib, 
come non é V allume un fale genuino , é 
nativo , ma ch' egli é compofto dall' acido 

T dello 
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cleilo zolfo , corrodendo alcune Ierre , o 
pictre particolari, in quella guifa appunto, 
che il vetriolo corrode alcuni raetalli ; e 
che tanto nell' una , che nell' ahra di 
queftc operazíoni , quefto acido corrofivo 
pu )̂ alcuna fiata produrre i fuoi cffetti , 
pár poco cíie s' inflnui nelle vifcere della 
térra j ed alcune volte per poco che ftiafi 
all ' aria apena , qualora fi fia 1 ale i ato di 
coprirlo con un poco di térra , e íeppellirlo. 
Tranf. Füofof. n. 104. 

L ' allume diftillato in uno fpirito acido , 
col ra me , o col ferro , fi cangia in ot-
timo vetriolo fpogliato del 1c fue parti me-
talíiche , diventa una foftanza allumioofa; 
e venendo diftillato , da uno fpirito , che 
nel fapore non fi diftinguera in contó al-
cuno da quello delT allume , ancorc'né v i 
fi ufi un diligentiffimo e fcrupolofififimo 
efamc . L ' olio rettificato di vetriolo , 
ovvero lo fpirito di zolfo , di un grado 
medefirao di forza , verra alcur.a fiata a 
formare una concrezione di una foftanza 
folida , e trafparente , fomigliantifíima all* 
allume ridotto in- criftalli; e quefta ÍÜPeon
za non richiede método differente , avve-
gnaché poíía eííer proecurata , 6 preparara 
tanto per 1' una, che per 1' alíra di quefte 
due divifate guife ; e tanto nell' una , 
che nelP altra di effe , s' aífomiglia ad un 
punífimo allume , di modo che non fara 
in verün' altra maniera diftinguibiíe , che 
coll' affaggiarlo . Le fchiume delT allume , 
o fieno cortecce , contengono per lo piu 
vetriolo , ed infierne allume, e fono capaci 
di una grandtifima fermentazione 5 ailorché 
vengano efpoíle ai i ' aria , quantunque non 
fieno ftate per alcun poco pofie fotterra . 
Se vengano ammucchiate , diventeranno 
cosí calde , che dará l ' animo a p pe na ad 
alcuno di tenervi íopra la mano \ ed al
cune fíate ícoppieranno , ed alzerannofi in 
una fiamrna ve ra ce , ed aíTokita . L ' acido, 
c lo zolfo , che in eíTe contienfi , fono la 
cagione di fimigliante fenómeno, ficcome, 
fecondo V aíferzione del Signor Syrnpfon , 
e d' altri ancora , fono quefle la verace 
cagione di tutte le fermentazioni , e di 
t iu t i i calori fotterranei ; ed i l tutto non 
viene malamente fpiegato, ed appianato , 
coll' efempio familiaritrimo di sggsuogere 
de 11' acqua all ' olio di vetriolo rettificato. 
L ' acido j e lo zolfo di queflo fluido , 
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fono,- come in quefle fchiume , o cortecce 
alluminofe , per si fatta guifa combinati , 
che non vengano ad efercitare la loro forza 
l 'un contra l ' a l t ro; ma tutto é in calma, 
come lo é appunto in queíle pietre alcun 
poco fotterrate *, ma ad uno d' effi da 
quella facolta T acqua , che l 'altro riceve 
dalF aria ; efpelLe per un terzo quella 
materia , che non s' accorda , rié fa lega 
con un terzo della foílanza dell' altro , 
difturba , e pone in mo vi mentó le loro 
particelle ; ed i l vafo , che contiene i l 
liquore , diventa cosí caldo a toccarlo i t i 
un cafo , come appunto i folidi fteííl lo fono 
nell 'al tro, Syrnpfon , Zymolog. Chym. 

L ' allume trovato in alcune parti del 
Mondo puro, e libero da qualíivoglia im-
magmabile miftura , farebbe cofa age volé } 
che foífe prefo in i ícambio, e riputato uu 
fale genuino , e nativo ^ ma quedo venne 
foltanto lavato dalle fue fpoglie per mezzo 
dell' acqua , € dopoi laíciato , nell' evapo-
razione di queíV acqua medefima, in una 
forma fecca , ed indurita . Quefto , quan
tunque da noi non conofeiuto, tuttavia in 
moltiíííme parti del Mondo fi vede comu-
nemente di queíto medefimo fale . 

Qaalfivoglia fpezie $ allume da noi úfa
lo , é fqjarato per mezzo dell' arte da 
varié foíbnze . Nell ' Italia é feparato da 
una píetra foffice' , e fpungofa rofficcia : 
e preflo Pozzuoío , da varié terre . Nelle 
Ifole dell'Arcipelago, le ierre, e le pietre 
bianche ne contengono in abbondanza; ed 
in Inghilterra noi lo abbiamo in una pie-
tra alquanto azzurra , o bianchiccia j ed 
in grandiffiraa copia in una certa data 
folianZa detta da noi altri Inglefi Ir'isb 
¡late . HUI. Hiftor. Foffilium pagg. 389. 
393-

Tutte le fcaglie , o cortecce dell' allume 
fono foggette col tempo ad eífer coperte , 
e veftite da una certa efflorefcenza di fale 
d'una forma sfigurata . Ma i ' Ifole dell' 
Arcipelago fono i luoghi , ne' quali ^ 
trova V allume puriífimo, e di figure fom-
mamente var íate , e di ver fe; e fono quelli 
quei luoghi medefimi , dai quali veniva 
fomminiítrato agli Antichi , e donde noi 
dobbiam proccurarlo , dacché tocchiamo 
con mano eíTer ve rae i i racconti , che di 
effo ce ne hanno fatto gü Antichi mede
fimi « 

Nel? 
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Neir l ibia ái Meló , ed in alcunl altri 

íuoghi , trova vi íi un1 immenía , e vera
mente prodigiofa quantita di quella fpezie 
d' allume , da effi deíto alumen plumofum 
allume piumofo . É ' queño un fale finiffi-
mamente ftriato, o ícanaeilato , e non é 
al tro, che un' tfflordccnza ddl ' allume d i 
rocca di quefti diviíati Iuoghi . L5 allume 
liquido viene al tres! trovato in grandiííima 
abbondanza in parecchie cáveme di quefte 
Ifole , cd in ib (lanza non é al t ro, fe non 
fe una foluzione delT allume piumofo , ed 
altre cfflorefcenxe d' allume. i l quaíe fí va 
incroílando ai latí di quefte fottcrranee cá
veme , fatte nell' acqua , dalla quale le 
Joro volte, e i loro lati gocciolano conti
nuamente . E que He acque raccolte nelle 
picciole cavita di quegii^ andirivieni deíle 
medefime grotte , ed intorno alie loro ca
vita , o bocche , o fori , aliorché fono 
fvaporate , laíciano intopio intorno V allu
me , che é ftato íciolto in eííe r i l quale 
viene allora trovato in picciole minute 
maiíe negli angufti fori di quelle , cd é 
quello appunto , che detto venne dagli 
Aníichi allume roíondo , e quella foftanza 
appunto 5 che per equivoco agevoliíTimo a 
nafcere , pub eífer prefa per un genuino 
fale nativo ., L ' allume liquido , piumofo , 
e rotondo , che ttoviamo nominato dagli 
Antichi , potrebbe trovarfi anche ai noftri 
giorni fe lo aveffimo defiderato : ma nuil' 
altro conofeiamo al prefente, falvo i i folo 
no me d* allume piumofo . Nelle Bottcghe 
Te de fe he per tanto , in vece di quefto , 
confervano una certa data fpezie d' amian
to , i i quale non poífiede i l menomo carat-
tere, né la menuma proprieta dell' allumc'r 
ed é per i ' umana fociéta una fomma buo-
na ventura , che non fia venuto in capo ad 
alcun Medico di ordinario , concioffiaché 
t i farebbe di una coníeguenza infinitamen
te perniciofa alia fanita dei corpi ; ed é 
neceífaiio i ' avvertire i Medici tuííi a 
non aziardarfi mai a preferivere] queílo 
amianto ., 

Fer ifeoprire i ' allume fra i l vetriolo 
oá i l vetriolo fra 1' allume , coüumo i l 
Signor Lemery di mefcolarlo coli' olio di 
tártaro per deliqutum . Quefto , d'ftrug-
gendo la forza del]'acido, rompe la com-
bínazione delle partí y che forma va no la 
conerezione , e precipita in un batter di 
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ccchlo quella foftanza , che mefcolandoi 
coll' acido , veniva a coftituire quefto par-
ticolar corpo . E quefto nell' allume una 
térra bianca , e nel vertiólo k. quel me-
tallo y che al vetriolo medcGmo avvcnne 
di partecipare , trovandofi col ferro ,. col 
rame, o con qualunque alrro metallo. 

V i é , a dir vero, un método a {Ta i piti 
fpedito , e piíi facile di qucíio di vi lato , 
che é i l gittare un pezzo di materia da 
íperimentarfi in quefta operazione , nel 
fuoco di carbone , e dopo i l gonfkmento, 
e i ' evaporazione cagionata da quefto ca
lore » rimar ra nel carbone una macchia 
bianca r che é appunto la térra bianca del 
fale , fe vi fi conterra in quefta data ma
teria ÁtVCallume , e fe non vi fi conterra, 
non accadera i l divifato fenómeno ^ Alcune 
perfonc curiofe fi fon fatte a dubitare , 
fe i fali bianchi eftratti dal vetriolo dai 
Signor Lemery , e da eíTo appellati , e 
vendutlei per allume , fieno veramente, e 
realmente allume , o no , avvegnaché nell5 
efperienze faite fopra eftl non abblsno di-
moítrato quefto carattere t 

Poífiede i l Signor Lemery quattro di 
quefti ía i i , od allumi , uno proecurato dai 
caput mortuum di fei libbre d' allume, che 
fu diftillato : gli altri tre preparolli dal 
caput mortuum del vetriolo d' Jnghiltérra , 
del vetriolo di Germán i a , e dei vetriolo 
bianco nativo . I due primi di quefti nel 
divifato efperimento del carbone non fecer 
ved ere la menorna azione , quantunque íi 
ufaíTero tutte le fpezie di carboni , ma v i 
riraafero immobili , e tali quali erano in-
nanzi 1' operazione ; gli altri due íi gon-
fiarono , e moftrarono tutti quei cambia-
menti , e mutazioni , che da eftl pote-
vanfi afpettare . Eila té cofa certa , ed 
appurata per fimigliann efperienze , che 
quefto faggio del carbone é fomma mente 
incerto , avvegnaché alcuna volt a fallí ; 
ed ¡n quefto efempió particolare ha mán
calo , per riguardo a quél fale , ch' era 
incontraítabilmente allume ; dove faciliííi-
mamente riufci con quelli altri fali , i 
quali appariva non efler con tanta evi-
denza tali j e 1' olio di tártaro , che ma* 
nifeftamente opero, fopra tutt i , dee per 
cib eftere preferí to come i l faggio mag-
giore , Ella é cofa agevole a conspire , 
come i l gonfiarfi , ed i l gittar delle vefci' 

T z che, 
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die , che fa 1' allume , allorché fi getta 
fopra i l carbone acceíb , dipende da un 
umore acqueo vi feo ib , che é nel mede-
fimo , e peravventura anche da una íb-
íhnza fulfurea, ¡a quale , quando é fcal-
data , e rarefatta, fa i diviíati sforzi per 
difimpegnarfi , e disgiungerfi da quella fo-
ílanza minerale } che prima era eongiunta 
con eíTa ; e per raezzo di queíia , V acido 
é gradatamente fpogliato del la materia ter
rea , e fvaporafi , lafciando foltanto cib , 
che lo circonda , che eíTendo una bian
chi ííim a térra geííbfa produce delle mac-
chie bianche fopra i l carbone , che é i l 
•vero diñintivo criterio di íimigliante efpe-
rienza . Ma dee effere oífervato, che que-
íla umidita , la quale cagiona i l gonfia-
mento , e 1' alzaríi delle vefeiche nel la 
materia , non é cofa eíTenziale nWallume; 
quefto é un effetto dell' acido , e della 
térra blanca : é egualmente certo per 
i ' efperimenío , che il grado delle combi-
nazioni di quefte foílanze non é per ve-
run modo fiffato ; ma la proporzione dell' 
uno ali5 altro é molto maggiore in alcuaí 
allumi, di quello fíalo in a l t r i , c parecchie 
foílanze poííbno effer tutte egualmente al-
lume , ed infierne contener poíTono tutte 
queíla materia foreíliera , ed eterogenea in 
proporzioni di ver fe j fe queíla fia di pen
dente naturalmente dalle loro combina-
•zioni nelle vifeere della térra , ovvero , 
fe fia condoíta a tale flato per mezzo di 
differenti gradi di calcinazione ; nelía cal-
cinazicne medefima fatta eolio ñeffó fuo-
co , e nella fornace medefima , pub , 
fecondo i differenti accidenti , produrre 
dcgli eíFctti íommámente diverfi- fopra le 
fíeífe particelle dell' dlume . Adunque ja 
cfpcricnza per mezzo del carbone > che 
non agifee íopra alcuna delle partí eíFen-
ziali dell' allume , bifogna , che fia un' 
operazione , ed un' efperienza di una fpe-
zie infinitamente inferiere a quella fatta 
per mezzo dell' olio di tártaro per deli-
qumm , che opera , ed agifee imntediata-
mente fopra quella foflanza , la quale 
coñituiíce la vera eífenza di queño faie . 

Lo feomponiraento deli5 allume , che é 
fatto fopra i l carbone , é pero alTai per-
fetto in confronto di quello fatto per la 
v i a , e col método ordinario di una diílil-
lazione chiufa nella Aorta chimica , come 
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anche egll é un método aflaí piíi piano , 
piti agevole , e piu fpedito : la prima i 
lavoro di pochi minuti ; do ve per lo con
trario nella feconda maniera , dopo che 
ne fía flata cavata fuori la flemma a calor 
di arena , richiede d' effer puíla ad un 
violentiffimo fuoco di legne per lo fpazio 
di fettanta due ore per averne foltanto 
ícompofto due terzi . I I piano, o fia ifto-
ria datati di quefio da! Signor Lemery , 
fi é , che le operazioni differifeono gran
demente in quefto , che la prima é 
effettuata all ' aria aperta , e la feconda in 
vafi chiufi . Quando i l fuoco agifee fopra 
ogni corpo , in guifa che faccia sloggiare 
da eííb , e difgregare queile particelle , 
che fono apparecchiate per la íeparazione, 
cgli fi é neceífario peí compimento di 
queílo fapere do ve queñe fono per andaré , 
e ricovrarle in un luogo , ove fe ne pof-
fa ricuperare alcuna porzione . Nei vaíi 
chiufi , la pochiffima aria , che per entro 
effi racchiudefi , non é in modo aicuno 
difpoÜa a dar luogo all ' evaporazioni del 
corpo rifcaldato ; ed i l m a ¡Timo effetto , 
che pub uno afpettarfi , bííogna che fia , 
o dal non effere i vafi ben bene íerrati 
col loto , o dalla evaporazione di alcune 
particelle affai,pi>j fine , ed affai pih fot-
t i l i di fuello , che fiafi 1' aria medefima , 
per i pori del vetro , ( feppure I ' aria 
íteífa per mezzo del calore pub effere ren-
data capace di una sí fatta minutiffiraa 
divifione delle fue particelle , e cosí íe ne • 
voli la evaporazione dal corpo rifcaldato ) 
che empiera , ed oceupera la parte. , o fía 
k) fpazio abbandonato da fimiglianti par
ticelle ; e per si fatta guifa íara i l corpo 
fkntatamente , e per lenti gradi ícom-
pofto , e difgregato almeno in parte , 
effendo continuamente fveftito , e privato 
di alcuno de' ínoi prmcipj , cavati , e dif-
giunti da effo a forza di fuoco . Vc-gganíi 
Mera. Acad. Scienc. Parif. an. 1736. 

Sembra , che tutto quetlo poíía el'ere ot-
ter.uto per via di diííillazione fatta in una 
fiorta ; ed ella é cois agevole il vedere 
quanto flentatamente , ed imperfetramente 
polla cib proecurarfi in confronto d' una eva
porazione fatta neir aria aperta , ove vien-
vi dato agevolmente alie particelle tutte 11 
proprio fpazio , come ahanfi, o cercano 1' 
Lífci'ta dal!' allume laíciato ful carbone , e 

meffo 



meflfo in moto dal calore di quello. Qpe-
fto pero non é tutto : perché i'immediato 
contatto del carbone pub agevolmente con-
cepirfi eíTere d'un gran fervigio nelP ope-
razione, concioffiaché eíío carbone fórmica 
continuamente un fupplemento di materia 
íulfurea, ovvero oleaginofa, la quale, fle
cóme ha toccato con mano i l Signor Le-
mery, é ancora di un ajuto , e vantaggio 
fommo nel difimpegnare , e nel volatizza-
re gli accidi. 

Un'accidente , che venne fcoperto alcun 
terapo dopo, in rapporto ai quattro ailumi 
fpeiimentati íopra i l carbone accefo , due 
cioé coll'effetto, e due ícnza effetto , íer-
v i grandemente a confermare si fatto ragio-
namento riíguardo agli tífetti differenti del 
fuoco nel I'aria a per ta , e nei vafi chiufi . 
Venne fcoperto adunque , come,nei vafíim-
piegati neüe diftillazioni, avevano ricevuto 
dagü aUumi di ver fe impreflioni nel fuoco; 
avvegnaché due d' eífi crano rimafi perfet-
tamente in t ie r i , e i?.n\ , quali erano innan-
zi 1' operazione , e glialíri due in piu e piü 
luoghi eranfi crepati. I n tare Je ricerche di-
viíate fopra qucíH parecchi ailumi , che é 
ñato i l íoggetto di feüciíTirae oífervazioni, 
accadde di trovare , che i due» che corrif-
poíero all' efperienza , furono il refiduo della 
diüHlaz.one fatta nei vafi , che rimafero 
int ier i ; e che quel poco allumc cavato fuo-
r i delle due florte crepate , non aveva pro-
dotto in ciTi i l me nomo cambiamento fo
pra i l carbone , ma erafi rimaío fopr'eíío 
fenza il menoroiíírao íegno di moto , e 
fenza aver fofferto ombra d'alterazione : 
avendo quede íofferto 1'ultima Joro fepara-
z'one , disgregamento , ícomponimento , in 
risguardo alie operazioni fatte lopr' eífi in-
nanzi , per mezzo della loro communica-
zione acuta coll' aria aperta , penetratavi 
dalle crepature fatteli nei vafi; 1'altro po
co allume , che era flato urtato in tutti i 
vafi , fu ahresi íoggetto a tutti i cambia-
menti prodotti dal calore , e dali' aria 
ap^ta . 

Ha provato i l Signor Lemery , che i l 
vetriole blanco naturale comune é un cor-
po miño , compollo di vetriolo verde , e 

' ti allume. Egh é certsffimo , che noi non 
fiamo valevoli , per mtzzo di qualfivoglia 
conofeiuta operazione, a procurare daque-
ffi ingredientí i l vetriolo blanco : ma egli 
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é certo ahresi, che quantunque quefti due 
íah , efíendo difciolti in una medefima ac-
qua , e pofeia fecondo i l método comune 
criftallizzati, formano i loro criftalli intie-
ramente feparati: concioñiaché fa la natu
ra certe date cofe , le quali , per quanto 
1' arte vi fi applichi , non le vien fatto 
giammai d'imitare ; e pub agevoliffimamen-
te effettuarfi una si fatta miftura nelle vis 
ícere della térra , la quale noi íentiatro in-
darno d' otíenere , per mezzo dei vafi , e 
delle fornaci chimiche ; coricioíTiache tut-
te , e poi tutte le efperienze provano Fac-
certata aíferzione del Signor Lemery in rií
guardo a queílo corpo. 

La feparazione dei criftalli del vetriolo, 
e dell' allumc, allorché noi facciamo la fo-
luzione d' ambedue quefte (cftanze infierne j 
é agevolmente deícrivibile per quefto prin
cipio , che non poffono convertirfi in un 
fluido nel medefimo tempo, vale a diré , 
che non poffono in un punto medefimo di 
tempo cominciare ad eííer fíuide ; fendo 
V allume piu difficile a feioglierfi nell5 acqua , 
di quel lo , che fíalo íl vetriolo , é giuoco 
forza ch'ei fia altresi piü difpoíto a can-
giarfi di bel nuovo in criftalli , e a pren
der forma , prima che i l vetriolo trovi T 
occafione di prenderla , el non pub eífere 
feparato da e í ío , e prenderla folo. Ma noi 
tocchiamo con mano , che la natura ha 
trovato una combinazione di quefti due íali 
aífai piü a ge volé , di quello che per noi 
fi poíía rintracciare come ella fe Ja faccia ; 
concioffiaché 5 íebbene egli é agevolmente 
provato con dimoftrazione, che i l vetriolo 
blanco, ficcome noi lo veggiamo , contie
ne vetriolo infieme , ed allume ; nulladi-
meno fon quefti si naícofamente , ed in t i 
mamente infra effi combinati, ch,e , quan-
do i l tutto é difciolco, fi criftallizzano in
fierne , e continuano ad eífere mefcolati . 
Mcraoires Acad. Scienc. Parif. ann. iy^6. 

I I Signor Geoífroy fi é intérnate con ac-
curatezza maggiore, e con maggior' inten-
fione, ed impegno , nell'origine di quefto 
fale , di quello abbia fatto qualunque ai-
tro A'Jtore. Noi íappiamo, come oltre le 
fcaglie, che contengono infieme un i í i , ve
t r io lo , zolfo , ed allume 9 ve ne fono al-
cune altre particolari , che contengono al
lume folo ; e rnolti Scrittori fopra si fatti 
foggctti hanno accordato, che la bafe deli' 

al lu-
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slíume: h una terta non riducibile per alcu» 
modo in vetro , della natura 5 ed Índole del 
geflb , -che fiíía i1 acido comuna vetriclico 
in forma di qucfto f a l e e d i l Signor Gcof-
froy ha provato , colle efperienze , come 
queda . la quale é la bafe di queño fale , 
é contenuta in non picciole quantita in pa-
recchic íoílanze foffili comuni , come nei 
b o l i , neile terre argillari 5. e íimigiianti • e 
mol te di quefte , dopo eííere fíate anche in -
fuocate , hanno fomminiftrato a quefto cu-
riofo inveñigatore dslT aiiume, coll' aver'e 
mefcolate coll' olio di vetriolo , o di zolfo .. 
Aílorché quefto fia conofciuío , cgli appa
rí ra meno ftrano che alcuna fiata i l ve-
tro íbmminiílr i allume; conciofllaché poíía 
effere naturalmente fuppoíio , che conten
ga aííai fpeffo la foílanza di queda térra 
alia quale fia foliante connaturale i ' aggiutt-
ta di quefto acido comune 5 per produrre 
i i fale j cd̂  a quefto folo devefi faper gra
do- dell' oííervabiliílima qualita di certo cri-
ftallo fatío alcuni anni fono in Francia 
le. bottigliej fatte del: quale. fi afciugano 
tutto i i vino , che. v i fien, pofto dentro, e 
cib in ifpazio di tempo brcviííimo , impre
gnándolo co\V allume rea le , Mem, Acad. Pa-

.rif. ano. 1728, 
I I método riufcito al Signor GeofFroy i l 

migliore nel comporre , o proecurare i l fu o 
,% allume arrificiale, fu il feguente: Preíe cgli 

adunque dei rottsmi di vafi di térra comu
ni- 5 della fpezie piíi friabile , e piu poro-
fa , e proecurb v che s' imbevfeííero di un' ab-
bondante quantita, d' olio di vetriolo , del 
quak fece , che ne riceveíTero una quanti-
tk maggiore. di quella 9¡ che nc riccvercbbero 
le terre medefime , quando non fono cor
te , íiccome in quelio (lato i pori di quel-
le erario» piü aperíi r V acido con- eífe pro-
duíle alcuna effervefeeuza , e finalmente di-
vennero mucllaginofe j e quella mucilagine 
fendo efpofta al íole , fomminiílra dei cri-
flalli di puro allume r d' una figura regola-
re , e con tutte le proprieta d i quefto fale., 
Le pipe da tabacco fpezzate bagnate eolio 
fpirito di zolfo, fümminiftrarono nella ma
niera medefima dei criftalli d' allume ; e do-
pô  che ¡e pipe fi rimafero per un tempo 
confiderabile fe cea te , v i falto fuori per ogni 
parte un belliffimo allume piumofo fomma-
mamente regoiare ; avendo avuto agio i ! 
pkciolo rimafuglio dell'acido d'operare nei 
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pori della foftanzs i n guifa ? che ne poté 
fomrainiftrare la divifata efftorefcenza. 

Alcuna; fpezie di lapis calaminaris con
tiene, fimigliantemente una si fatta térra, 
bianca. che é la bafe dell' allume ; e que
fto venne per accidente feoperto dal Signor 
Gcoffroy medefimo allorché avendo fatto 
una miftura di quefta pictra calaminare coll* 
acido vitriolico , colla fperanza d' ottenere 
dalla medefima $ e proecurarne un vetriolo 
bianco. artificíale , in cambio di quella fo-
fianza , ch' ei promettevafenc , venne a proe
curare due differenti fa l i , un vetriolo ver
de , ed un puro , e, fommamente perfetto 
allume., 

La maniera di fare Valhme: m Whitby 
nella Provincia di York deícritta dal Si
gnor Ra y nel fine della, fuá rae col ta di vo-
ci Inglefi .non úfate generalmente,,, alia pa
gina 139, ella é la feguente. Prendon colo
ro la miniera , o fia corteccia ftacata dal
la rocca 5 o feoglio , e ponendola ammuc-
chiata in grandi m a l í e l a vanno abbrufto» 
lando con deüe, ftoppie cd altre legne 5, 
finché venga bianca, Allorché é íufficiente-
mente abbruíiolita la caeciano dentro una 
foífa lunga dieci piedi , fei piedi larga , e 
profonda fette quarti d' una pertica Ingle-
fe r ove fanno , che ñia come in fuficne 
neli' acque per lo fpazio d' otto , o dieci 
ore:: allora cavan fuori i l liquore, i l quale 
altro non é , che un'umor liííiviale. impre-
gnato^ della miniera d' allume , dentro quei 
trogoli 5 o condotíi , per i quali vien 1' al
lume condotto a cafa , ove va a cadere in, 
una profonda cifterna che ha una circonfe-
renza, d' interno a venti pertiche Ingleíi ^ 
ed é alta ? o profonda tre pertiche, e mez-
za ., Dopo che queft' acqua prima é eftratta. 
dalia miniera nelle foíTe , non giítan vía 
ful fatto la miniera , ma verfanvi di nue
vo dell' acqua recente \ e poiché é cavara 
fuori anche quefta feconda acqua, la quale 
é moho piu debole della, prima, gittan v u 
la miniera , e pongonvene della nuova ? e 
verfanvi , come prima fatto avevano, dell 
acqua di frefeo attinta . Cavan, fuori della 
cifterna con de lie padelie la lifcia, o hquor 
liííiviale fopraccennato, per me^zo de tro-

" gol i r, facendovelo bollire d'ordinario per lo. 
fgazio di ventiquattr'ore . Allora , CÍO far-
to , cavan fuori i l liquore' delle padel
ie o caldaje , e lo, eíaminano col pe-

far-. 
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farlo, per conofcere quanta fia ñata la po-
latura che ha fatto, e quanto fia alta,fe-
cpndo i l biíogno , che vi fi richiede ^che 
per la maggior parte fara fci dita dell' al-
tezza della caldaja . Queíla venendo di bel 
nuovo pofta dentro, aliorché ii liquore co-
mincia a bollire , e s'alza in vefcichej Col 
porlo in un romaiolo, od altro iftrumento 
di ferro, lo mettono in un recipiente , e 
lafcianvelo per circa lo fpazio di un1 ora , 
affinché lo zolfo, e le fecce piü grofle pof̂  
fano calare , e portarfi al fondo : ció faí-
to , lo colano dentro una tinozza a raf-
freddarfi, ove tengonvelo per quattro gior-
n i , e per quattro notti in circa. Sendo i l ' 
tinazzo mezzo pieno , vi verfano allora 
una data quantita d' orina , vale a diré cir
ca otto mifure di quattro boccali 1' una in 
una tinozza , che contenga circa due ba-
l i l i , e mezzo. Sendo il tuíto cosí rimafo 
in quiete per lo fpazio di circa quatíro 
giorni , e quattro no t t i , egli é inticramen-
te freddo, e 1' alíame íi trova criftaílizzato 
íntorno ai latí della tinozza . Allora attin-
gono i l liquore, cui eííi chiamano madre, 
e lo verfano in una dilema , e pongono 
di nuovo nelle caldaje dell'altro liquor l¡f-
fi víale , aftinché vada fvaporandofi per mez
zo della bollitura , ec. come íopra . V al-
lume , che fi é lanciato fuori , e che fi é 
convertito in criftalli ai iati della tinozza , 
lo tirano vía , e lo fiaccano , e lo lavano 
con acqua limpidiffima di fontana , e poi 
lo pongono in una caifa forata a fcolcrfi 
dalP acqua. Qulndi la collocano in un va-
fo, cui eíii chiamano caldaja cunnsnte, e 
ve lo fquagliano : quindi lo verfano nei 
í rogol i , o condotíi per i quaii vien pórta
lo dentro le bo t t i , nelíe quali ftandovi per 
lo fpazio*di dieci giorni , vienne pertetta-
mente a raífreddarvifi, ed a condenfarvifi . 
Allora levano i cerchi alie bot t i , e disfan-
nole , e trovandovi per entro atíaccato V al-
lume , lo íhccano , e lo portano nei ma-
gazzini . Non apparifce in quefto piano 
d' operazione 1' efatta dovuta proporzione 
della pofatura ; imperciocché , quantunque 
gli operai diceífero al Signor Ray, e 1' af-
ficuraffero , che la depoíizione , o fondata 
era fe i dita dell' altezza della caldaja, tut-
íavia non gli difiero quanto foííero le di-
vifate caldaje profonde'. Tranf. Filofof. n. 
242. pag. 1054, 
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Quando é cominciata la prima operazio

ne , prendono V allume foltanto del liquo
re , che viene -dalle foíic della miniera , 
fenza alcun altro ingreditníe , e ccsl con-
tinuerebbero a fare ma quefto farcbbe 
impiegar troppa quantita di liquore coa 
poco profitto. 

Rifpetto alia maniera di far 1' allume pta-
ticata in Civita vecchia , veggafi 1' líloria 
dell'Accademia delle ícienze dell'an, 1702, 
pag. 26. Veggaíi altresi le Traníazioni Fi-
loíofiche n. 265. intornoall'«//«me in zol-
fatnra . 

Viene preparato fimigliantemente V al
lume preífo Lipfia da «na certa térra foí-
íile impregnata di principj, od elenaenti al-
luminoft , 

Quefto pero viene da alcuni sppellato al
lume comune , alumen vulgare , per diftin-
guerlo á&W allume di rocca . 

La maniera di prepararlo viene ampia-
mente , e diftefamente deferitta daü'Hof-
fmanno , Obferv. Phyfic. Chym. l ib. 3. Ob-
ferv. 8. pag. 302. Veggafi altresi Burggr , 
Lex, Med. in voce . Parlano i Naturaiifii 
•di differenti fpezie d' allume, le quali perb 
p o fio no eífere cómodamente , ed acconcía-
mente ridotte a due fpezie fole , vale a di-
re , allume nativo , ed allume artificíale . 

GU allumi nativi fono quelii , che ven-
gono dalla natura lavorati , e perfezionati 
fotíerra per le fpontanee natural i operazio-
n i , mefcolandovi per effe i proprj ádeguati 
ingredienti , acqua, t é r ra , e fale , ovvero 
zolfo , 

Quefti, o fono l iquidi , o fono folidi , e 
concreti, 

L ' allume liquido apparifce eífere la fpe
zie primitiva , fie come quello fi é , dal 
quale viene a formarfi tutto i l rimanente. 

El deferitto 1' allume liquido da Plinio , 
non altramente che fia formato dall' acqua 
trafudante fuori della Terra in tempod'In
vernó , e condotto a maturita dal calor del 
fole nell' Eftate. Plin. Hift. natur. t om. 2. 
lib. 35. cap. 15. pag. 716. Vegafi 1' articolo 
LIQUIDO ALLUME . 

V allume folido , o concreto viene divifo 
in allume fciífile , detto dai Greci ^Wn , 
come quello , che é tenero, foffice , e fa-
cilifiimo ad eífere feparato . Vien detto , 
che quefto prende una affai proíTima fomi-
glianza dal noñro allume piumofo, difieren-

do 
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do da quefto íbl tanto, che i ! primo ¡n ve
ce d' eífer bianchiccio, é d' una nube ver-
daftra. 

Alcuni pretendono d' aver prepáralo da! 
medefimo degli fpeci6ci affai buoni contro 
le emoragie , oítimo per egü allentamenti, 
o barcollamenti dei denti, per la rogna , e 
per altri parecchi malori , Ma in alcuni 
di quefti medicanicnti preparati da foñanze 
alluminofe , e di qualita foverchio aíirin-
gente , é certo , che fi riconofce in cffetto 
maggiore i l male, che i l bene che dal pra-
ticargíí vien cagionato . Jumk Conípe¿\us 
Therap. Tab. 16. pag. 453. & feq. 

ALLUME rotonda , alumen rotundum , detto 
ancora spoyyvKa, come quello , che fuol tro-
carfi per lo piu in maífe rotonde , benché 
alcune volte troviíi altresi in forme angolari. 
- Viene da alcuni T alumen rotundum di-
ílinto in ifpezie di ver fe , vale a diré , bul-
hfum , d' un color biancaítro , fenza mate
ria arenoía , e friabiliíTimo ; pumicofum , d' 
Índole della poraicc, poro lo , e tutto fora-
to , non altramente che una ípugna : 'Arpa-
ya\ccT,)i , o fia talare, in forma tí' un da
do : TIKWIÍ 'TIU •, ovvero latercrdarium , com
pre íío , a foggia di tagliere : \1>MKITÍÍÍ , ovve
ro crujíarium , formato di diverfe crofte , 
od incamiciature . Veggaíi Plinto Iftor. nat. 
tom. 2. üb. 35, pag. 716. Sal. de Comp. 
med. fecundo loco, üb. 6. Diofcorid, lib. 5. 
cap. 82. Mercat. Metalloth. arm. 3. cap. 1. 
pag. 53. Kirksr , Mundus fubterraneus , 1 . 3. 
ieSt» 6. cap. Í . pag. 312. 

ALLUME fcijJUe , ovverofojfile, od é com-
poflo di fiocchi , o ciocche traíparenti , e 
fot til i , aífai friabile fotto le dita, ovvero 
di ür i íc ie , o capelli bianchicci , detto per-
eib dai Greci Tpi'xin; , ovvero allume capiU 
lario , alumen capillaríum , e piíi comune-
mente pium allume. Non dee perb lafciarfi 
d'offervare , come dai moderni poco fono 
cono fciuti gli allumi degli antichi , quan-
tunque abbianvi parecchi faggi di quefti , 
o d' al ira fpezie , che prctendonfi riconofciu-
te per quells nelle Racco'te fattene dai cu-
riofi . Pomet. Hilloirc des Drogues part. 3. 
lib. 2. pag. 80. 

Gl i allumi moderni fono principalmente 
artificiaü , e poffono acconciamente ridurfi 
a due fule fpezie, vale a diré , vocea , od 
allume di rocca ¡ ed allume comune . I pae-
f i j nei quali fono mailimámente prodoiti, 
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fono i ' I t a l i a , l ' Inghil terra, ed alcune partí 
deila Germania , e del le Fiandre. 

Roeca, od allume dt rocca é un fale bian
chiccio trafparente d' un gufto aftringente 
auftero, radiíhme volte uov&toper fe nclle 
vene , ma eltraíto per mezzo d'abbruíto-
l i r l o , e lavarlo , dalle píetre alluminofe , 
ovvero- colla bollitura dalle acque minera-
l i , fomminiftrante dei criílalü d'una figu
ra per I ' ordinario ottagona, o di piramidi 
raddoppiate con bafe quadrata, imite infie
rne alie loro bafi. Verdr. Phyfic. Par. fpec. 
cap. 6. pag, 464. Lij l . de Therm. Gulielm. 
de Salib. ap. Affalt. Noí . ad Mercar, lib. cir. 
cap. 2. pag. 5d. 

ALLUME ¿/rom* é cosí denominato, per 
efíer preparato dai frammenti di certe roe-
che , o fieno.pietre calcínate . Scalig. Exerc. 
ad Card. 124. §. 6. 

Queflo viene altramente appellato alumen 
rupeum, ed alumen rocha, allume di rocca , 
e preffo di noi Ingleíi common alum , allu
me comune , ficcome egíi é quello , che 
fuole prefentemente ufaríi per lo pih. 

Pretendcfi da alcuni, che 1' allume di rocca 
fia per í' appunto quello ñeffo , che dtíto 
era dagli antichi liquidum alumen , allume 
líquido . In prova di ció aderiíce i l Brafa-
voli , che 1' allume di rocca raccolto negli 
flati del Papa , é originariamente liquido . 
Ma da Scrittori p iu , e meno moderni vien 
fatto toccar con mano, che coftui ha pre-
fo una cofa per un'altra . Mercat. ubi fu-
pra , cap. 2. pag. 54. Kirker loco citato. I I 
Sigrsor Dale, ed altri Autori eziandio , vor-
rebbero , che 1' allume di rocca denominato 
propriamente cosí , doveííe riftrignerfi fol-
tanto ÚYallume rojj'o, procurato, e prepa
rato da certe date pietre roííkcie , detto 
comunemente allume Romano. Ma nell' ufo 
popolarc 1' allume di rocca viene eílefo a tutt i 
gli allumi fatti , e proecurati dalle pietre, 
per via della contraddiflinzione dagli allu* 
mi communi poc'anzi divifata, i quali ven-
gono proecurati, e preparati dalle terre. 

ALLUME zuccher'ino , alumen faccharinum. 
Veggaíi allume , Cyclopedia . 

Qucño é altramente detto alumen zueca-
rium bárbaramente. Veggaíi Kirker, Mund. 
Subter. loe. cit. Vater. Phyf. Exper. k f t . 5. 
cap. 4. pag. 417. -0 

A L L U M E aóirujiolito ^ alumen uflum . Vien 
quello proecurato , e preparato con isqua-

glia^ 
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gliare i l fale in un crociuolo , e con la-
íciarvelo far le vefciche fino a tanto , che 
viene ad indurirfi in una íoftanza bianca , 
Vien quefto ufato come un'efcarotico ; con
fuma gentilmente le carni putride; ma la-
fcia poi nelle parti , alie quali é ftato ap-
plicato, una íbverchia durezza , e tale, che 
lo rende infinitamente meno Üimabile per 
si fatta intenzione. 

Mohi fogliono mefcolarne come una pre-
fa di zucchero colle loro acque cordiali ; e 
quefto le rende piü fine , e fa precipitare al 
fondo la íoÜanza lattiginoía , dalla quale 
poííono efiere feparate per via d'inclioazioji 
del va íb , ovvero fatte paffare in altra bot-
tigüa colla tromba . Quine. Difpenf, p. 274. 

Fa lunghiííima lifta Diofcoride delle vir-
tudi , e degli ufi dell' alumen ufium . O ) Di 
quefto vengono prepárate aquee arcana con
tra ifchiam , & ariduram del Tendelio . ( ¿ ) 

( a ) Dioícorid. lib. 5. cap. 123. ( b )Burg -
gr. Lex. Med. tom. 1. ^ , 4 9 0 . & feq.Veg-
gafi inoltre) ri/petto aW ufo dcW allume ab-
bruftolito ec. Junck. Confpeftus Chirurgi-
cus , pag. 333. EJufdem ConfpeSus Medicus, 
pag. 470. 

A t L U M E piumofo , alumen plum£ , alumen 
plumofum , fi trova queQo maíllmamente nelle 
Ifole di Rodi, e di Candia, ove fonovi le 
rnontagne piene di quello . L ' allume piumofo 
é appena nei noñri paefi confeiuto , con-
cioffiaché quello , che nói abbiamo fotto 
queQa denominazione in Inghilterra ec. al-
tro non é che una fpezie craíía d' amianto , 
dal quale per moltiflimi rifpetti diíferifce 
V allume piumofo. Ha queft'ultimo un fapo-
re reale íalino alluminofo , e , non altra-
mente che le altre fpezie dell' allume, pof-
íiede una qualita aftringente : dove per lo 
contrario i l primo non appartiene in contó 
veruno alia claffe dei íali , ma delle pie-
tre , e non é aftringente, né ha fapore , fal-
vo refferealcun poco vellicante aíTaporan-
dolo: non fi feioglie nell'acqna , ficcome fa 
V allume piumofo: a quefto s'aggiunga , ch' 
ei refifte al fuoco , fenza che ne riceva al-
cun danno , lo che non fegue dell' allume . 
Junck. Confpeft. Therap, Tab. 16. pag. 453. 
Idem Conípeft. Chem. p. 269. & ícq. Hift. 
Acad. Scienc ann. 1706. pag. 412. Veggafi 
1'articolo ASBESTO . 

A I L U S I O N E . Le allufioni ai pafli nei 
Libri degli Autor i , fanno cibj che da al-

Suppl. Tom, I , 

A L L 153 
cunl vien detto ¡ndirettamentc allcgazione. 
Hift. Acad. Infcript. tom, 3. p. 108. 

Noi troviamo delle frequenti allufioni ne\ 
Teftamento Nuovo ai paíTi del Vecchio . 
Le fcritture dei Rabbini , degli Arab i , dei 
Perfiani, dei Chinefi , ec. fon piene d5 al-
luftcni alia Legge , all' Alcorano , cd alie 
Opere di Confufio . Molt i avveramenti di 
Profezie ncl vecchio Teftamento rarame-
morate , nei nuovo Teftamento verifícate , 
fono per lo piü , anzi generalmente , dai 
Critici prefe per allufioni , ovvero adatta-
menti di taii Profezie ad altri avvenimenti 
che non avevano in origine rifguardo ad 
eíB . Quefto fi é quello appunto , onde c 
formato i l fiftema , da alcuni appellato d'ac-
comodamento. Jour des fcav- tom. 74. p. 
320. Sykes, Eííay fopra la Ve rita Criftia-
na , cap. 15. Bibl. Angl. tom. 12. p. 470, 
Bibl. Aneir. Med. tom. 2. pag, 102. Item, 
tom. 17, p. 46, Bibl, Choifie tom, 25. p. 
426. A£l. Erud. Lipf, ann. 1689. pag, 167. 
Nouv, Rep, Letr. tom. 18. pag. 526. AtK 
Erud. Lipf. ann. 1690. Platone fvelato, 
cap. 17, Veggafi -/Iccomodamento , Cyc. c 
fuppl. 

Una moltltudine grande di Tefti della 
Scrittura , debbonfi appunto fpiegare fecon-
do cib, che pub rifpondere ti\V allufione zgV 
indicamenti avutine da Dio , e dei quali 
elle poífono efifere capaci , ovvero fecondo 
i riti , ufi , coftumanze giudaiche ec. 

Quefta parte d' Ermeneutici , é ftata coí-
tivata nelle due ultime eta preffo ehe da 
tutti ; e quiudi fi é che la Scrittura é di 
prefente piü conofeiuta ed intefa p re fio í 
moderni Teologi , e Maeftri in Divinita 
di quello, che la conofceííero per avventu-
ra , ed intendcííero i Padri íleííi . Quefto 
prurito di rintracciarc dcUe allufioni fempre 
nuove, é veramente ftato feconclato un poco 
troppo; dimodo che mol te coíe iono ftate 
attribuite agli Scrittori infpirati, cui é cer-
t o , che loro non apparteogono, e che non 
erano nelle mentí di quelli . I I Dotíorc 
Hammond trova indicati g!i Gnoftici , Ere-
tici no t i , da tutte le Lettere degli Apofto-
li , aderen do , come una non ve ne ha 
d' elle epiftole , che non ne dia la fumata, 
e non gl' intimi .* come dal canto fuo il 
Kirker che aveva grandiífima cognizione 
de IT idioma Egiziano , e della piü rimota 
antichita , e per confeguenre era poíTeduto 

V da 
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ca una paíTione radicata per quclla, ira ve
de 1' Egizianifmo ¡n ogni , e qualunque 
cofa. Per daré un'eftmpio, onde apparifca 
a qual grado abbiano gl' Interpetri molíi-
p! i cato le allufwni , noi farem parola di 
que lie liiracchiate da quella erpreffione di 
San pao!o ( a ) . Fonetevi in doffo il Stgnor 
7.0jiro Cesíi . Induits Dommum nojirum Je-
jurn Chnjium , Mol t i tro va no quefto paffo 
allufivo alia Antichita Pagana j ma non íi 
ac cor da no nípetto alia cofa particolare a cui 
alinda. A lcun i , a cagion efempio , pre
ren dono che ai luda alie Fe (le del Palio , 
ír llore he veftivanfi d' armature , e davanfi a 
correré precipitoíamcnte per le ftra-ae : altri 
ai Lupe re al i Romani , ovvero ai Saturnati, 
allorché i fervi íi veílivano con gli abiti 
dei loro Padroni : altri ad una religioía co-
ftumama , in cui le perfone profane pone-
vanfi in donb gli abiíi d-elle loro faiíe Di-
vini ta: altri ai método di conferiré i l gra
do íupremo fra i fofifti, in cui íolevano ab-
bigliare il candidato con una fpexie parti
colare di arredi fagri. Al t r i per lo contra
rio pretendono, che San Paolo alludcííe al
ie ce remoni e giudaiche , vale a diré , al mé
todo d'inaugurare il fommo Sacerdote , col 
porgli indolío gli abiti Pontificaü . Al t r i per 
lo contrario vogliono , che foíTe un punto 
appartenente agli Antichi Crifliani quello, 
al quale allude il íanto Aportólo, cioé, all' 
antica ceremonia del Battefimo , in cui , 
copo che i Catecumcni uíciti erano fuori 
deil'acqua, ve ni vano vertid con abiti nuo-
vi candidiífimi ( ó ) , 

( a ) Jtd Rom. c. 13. v. 14. ( b ) Ram-
bach. Inftit, Hermen. facr. lib. 3. cap. 7. §.8. 
fag- e9. c feq. 
. A L M A G E S T O . Quert'Opera fu pubbli-
cata in Bafilea nel 1538, Claud, Ftokmxi 
ConfiruBio magna S. A'ímagejium , grace, 
cum Corament. Theonis Aiexandrini, 

Fu 1' Almagejh tradotto da! Greco in La
tino nel 1558. da G. Trapczunzio 
nía vennero fiíori grandirtime querele de ¡i' 
infinita degli errori , e delle rraícuratez?e 
úfate in Oraigliante verfione , che fi volle 
cffere tutta corrotta , deformata, e sfígur^-
ta rifpetto al fu o origínale ( ¿ ) . I I Purba-
chio comincio a ririurre f Almageílo in 
una piu cómoda forma, e meno irabaraz-
zante per Tufo dei Letterati e degli Scolari; 
ma fendo ve ñuto a mor te prima di por 
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termine alia fuá fatica, ne prefe i l carleo, 
e condurtíela a finimento i l Regiomontano, 
i i quale pubblicolla 1'anno 1550. ( c ) . V i 
ha ancora una verfione, ed epitome d i T o -
loraeo del!' Almagejh in Ebreo , fatta dali' 
Arabo , dal Re*. Jacopo ben A bramo ben 
Samfon , dal í 'Andoli , e da altri { d ) \ feb-
ben quefta giace pur' anche Manoícri t ta . 

( a ) Venezia ann. 1515. 1525. in 4. L i -
pen. Bibl. Philof. tom. \. pag, 51. (b) Mi-
fcel. L'pf. tom. 2. pag. 596. Fabric. Bibl. 
Grite, lib. 4. cap. 14. Naud. Arcan, fiat. p. 
367. ( c ) W o l f Com. de feript. Mathem.m 
fin. Eiem, Mathef. tom. 2. pag. 1051. E d . 
1. ( d ) V. Wolf. Btbl. Hebr. tom. 3. pag. 
920.. ítem tom, 1. p. lo. 

11 Riccioli ( c ) fimigliantemente pub-
blicb un Corpo a' Aftronomia, cui egli in -
titola dopo Tolomeo, i l Nuevo AlmagtJio-f 
eííendo quefta una Raccolta delle principali, 
e piíi mafficce Oííervazioni, e feoperte fatte 
tanto negli antichi, che nei moderni te tu
pi intorno a quefta feienza. Valmageflo del 
Riccio'i contiene una grandiíTima varieta 
di diíferenti íiílemi, opinioni , ec. nate fat
te piu per confondere , ed imbarazza-
re la terta di coloro , che non poííeggo-
no profondamente quefta facoita , che per 
rendcrgli capaci , ed abili a fare una fcel-
ta , ed un retío giudizio di quelle. Trovoíll 
egli perianto neceífitato , e gli fu giuoco 
forza di foccombere ad una non picciola 
briga di prendere ad eíaminare , ed a con
frontare infierne i divifati fiftemi, offerva-
zioni , ec» e da tutta quella gran farragi-
ne cávame fuori un corpo piu uniforme , 
e piu confiftente , finché verme poi a pub-
b!icario fotto i l Tiíolo di Ajlronomia refór
mala ( / ) . Alcuni Autori pariano di un' 
altro Aímageflo m Ebreo , fatto da un tale 
Avu Abad Baald { g ) '•, ma noi non fap-
piamo , che lia ítato per anche pubblicato. 
( e ) Gio. Batijla Riccioli, Aimageílum no-
vum , five Aftronomia antiquo-nova , Bo-
non. 1651. Fot. Lipen. Bibl. Philoj'opb. tom. 
I , pag. 37. ( f ) Jour. des f$av. tom. 2. p^g' 
19. ( g j Wolf, Bibl. Hebr. tom. 3. p. ?• 

NOÍ abbiamo altresi un' Almagejh Botá
nico , comporto dal Fukexet ( ¿ ) ? eífendo 
quetto non altro, che una ípezie di pina
coteca t od Índice genérale di piante , con
tenente i reípettivi nomi , e le refpettive 
deferizioni d' intorno a fei nula piante. A 

que-
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queñe con un fapplemento mefíb infietrje 
dal rredefimo Autore ne furono sggiunre 
circa altre mil le , c fu di nuovo timo in-
íieme pubblicato (?').. 

( h ) Almageftum Botanicum , five , Phy-
tographi^ Pkicnetianae Onomarticon , &c. 
Lond. légór Fol, Ne abbiamo un Eftratto 
fomminijlraioci neüe Tranjazioni Fiiofofiche 
al n. 225. ( i ) Almagefti Botani-
ci Mantifla , Plantarum noviñime detcfla-
rum , ultra millenarium numerum complc-
¿xens. Lond. ijoo. Fol. Puo vederfene / ' E -
firatto nelle Ope. e de Letteraíi tom. 2.^.2-25. 

A L M A N A C C O . Viene ufato preííb gli 
Antiquarj per una fpeiie d' lítrumcnto , or
dinariamente di legno , in cui fono fcritte 
varié figure , e caratteri Runnsci , e rap-
prefentanti l'ordine del]e Feñe , delje Let-
tere dcminicaii, dei giorni delia fcttimana, 
e del numeró áureo , con altre materie ne-
cefTarie a faperfí peí decorfo dell'annoj. ufa-
to dalle antiche Nazioni Boreaii nelle loro 
computazioni di t e m p e n o n meno civile y 
che ecckfiañico . Gli Almanacchi di firííi-
giiante ípezie fono conuíciuti fotto diverfi 
nomi , per rapporto alie Nazioni difítrenti , 
preíío le quali fono ftati ufati , come Ta
róle margínate , ec. bacchette runniebe ec. 
bañoni annuali ec. jeipiones runici , baculi 
amales , ec. orologj, e íimiglianti, 

Egli appariíce , eífer quefti ftati foltanto 
praticati dai Popel i della Svezia , da qusi 
di Danimarca^ e da quei della Novergia . 
Baila feconda di quefte Nazioni , vale a 
diré , dai Danefi venae i l loro uío introdot-
to nel l ' Inghi í terra; quindi eche fe ne veg-
giono nelle noíire contrade diverfi avanzi . 
11 Dottor Plot (<*) ci ha fomminiftrato la 
deícrizione^ e la figura d'uno di quefti oro
logj trovato ntlla Provincia di Stafford , 
fotto i l Titolo d' almanacco perpetuo , della 
Provincia di Staf&rd . I I Vormio fiffa T e-
poca della loro origine , al tempe di Giu-
lio Celare , la quaie non appaga il Signor 
Kudbeck ( ¿ ) - ma egli aíferifee r che é 
piu anneo di una bagatttlla di piü di tre-
jnila anni , e che venne percib invéntalo 
da Atlante , il gran Fcndatore delTAflrono. 
mia , da! quale vengono altre si denominati 
Calendar] Atlantici , ed Atlanti affoluta-
mente . Secondo i'opinione di quefto Auto-
•c, furono la prima voita faíti nelle regio-
a& Cicnmerie x fiiuatt. nelle piü dilungate 
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cílremita del golfo Botnico, ove il Solé ntlla 
meta deH'Inverno , non fi fa vede re aquel
la popolazione per cinquanta giorni conti-
nuati . 

( a ) Plot. Nat. Mífli Stafford , cap. 10. P. 
420. e feq. ( b ) Jtlant, par. 3. cap. i .Phi -
lof. Tranf. w.301. p, 2005. 

Apparifce r varia cífere ftata si la forma, 
che la materia di íimiglianti Calendar) . 
Alcune volte era no tagliati in una , od in 
pm tavolette, o foglie di legno , legare , 
e conneífe infierne appunto come i .J ibri : 
alcune fíate nei foderi delle ípade , o dei 
pugnali; alcun' altre nelle mafíerizie da ufo t 
ed in altri ordigni , ed iQrumenti , come 
nelle tanaglie portatili , nei martclli , nei 
manichi delle accette , nei coreggiati , g 
íimiglianti . Alcune volfe erano fatti di 
rame , o di corno X alcun' altre di buceia 
d' anguille ec. ma la forma piíi praticata 
era quella d' inciderlo nelle doghe delle bot-
t i , od altri continenti, co'quali portavano 
i liquori cd aítro qua e la , od alia Chie-
fa, od al raercato, ec. 

Alcuni dividono quefti almanacchi in pub-
b l i c i , ed in privati , in perfetti , ed in im-
perfetti \ altri in Pagan i , ed in Criftiam . 
Gli almanacchi pubblici fono quelli di un 
tefto maggiore , o piü largo, ordinariamen
te tenuíi appefi ad una banda di l?.tta , o 
ad una tavofa d' albero per 1' ufo cemune 
di una famiglia ( f ) . I pnvati fon queilí 
di una fpezie piü picciola , e riftietta , e 
ridotti a forma di libretto da portaríi in 
mano, ed in tafea alia foggia ditaecuino, 
o giorñaletto, o libricciuolo di ricordi : 1 
perfetti fono quell i , che hanno le Lettcre 
domenicali , come anche le prime , e le 
fe fie nótate in effi : gT imperfetti quelli , 
che hanno foltanto le prime, ed immobiü 
Fe lie . Fino circa il quarto fecolo , a ve va
no tutti T impronto del Paganefimo \ da 
quella eta*, fino al fettimo fecolo erana 
d1 ordinario divifi fra i l Paganefimo , ed i l 
Cnftianefimo ( dt). 

( c ) Plot. l'ib,. citat. cap. 10. §. 45. { d ) 
Nouv. Liter, Germ. ann. 170.9. pag, 296. 

Ciafcuna di quefte doghe , o tavolette é 
divifa in tre regioni , delle quali la prima 
indica i fegni , la feconda i giorni della 
fettimana, e gli anni j e la terza il nume
ro áureo, 

I caratteri impreíli in cffe m alcuni fo-
V 3. no-
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no i Runnici antiehi, i l moderno caratíe-
rs Gottico d'Ulfilo . í giorni fanti vengon-
vi efpreflTi in gerogliiki , fignrficativi , o 
della nafcita del fanto , o del fuo Martirio 
ec. ovvero cofa íomigliante. Cosí di contro 
la tacca quel primo di Marzo , o fía i i 
giorno del Santo Profeta Davide , vienvi 
rsppreíentata un'arpa : di contro i l 25.d,Ot-
íobre , o fia i l giorno di San Crifpino, un 
paro di fcarpe : di contro i l 10. d' A gofio , 
o fia i ! giorno di S. Lorenzo , una gran
eóla ; e finalmente di contro al primo gior
no delT anno nuovo , un bicchiere a foggia 
di corno, in conífaíTcgno del brindifi, che 
í noílri antiehi facevano alia ben venuta 
rtagione ( O • L' Elvio ci ha fomminiflra-
to una Differtazione fatta appofta fopra i l 
baüone Runnico ( / ) . 

( e ) Flor. Nat. Hijh Staffprd, cap 10. §. 
59. ( f ) Idea Scipionis Rumci , in 4. 1709. 
pag. 296, e ¡eq. ^ 

Alcuni immaginano, che queda voce al-
manacco fía (lata prefa in preftito dagli A-
flrologi Egiiiani , tempo molto prima de-
gli Arabi ; e fi vede manifeüamente in Por
firio , che la deferizione almanatchica , e 
r almanacco , ahnamchica deferiptio , alme-
naehr ( K K ^ V U X ^ ) erano in ufo preífo 
quei Popoli in queda cta per le predizioni 
menfuali. Veggaíi Eufebio , de Praep. Evang. 
l ib . 3. cap. 4. Veggaíi altresi Worm. in Fall. 
Banic. lib. 1. cap. 2. Du Can ge, Gloff. La
tín, in voce almanach. 

Sonó gli almanacchi di una compofízio-
ne alquanto d iferente , contenendo alcuni 
piu punt i , altri raeno. La parte elfenziale 
é i l Calendario dei mefi, e dei g iorni , col 
levare , ed i l tramontar del fole , i quarti 
della Luna , ec. A queíli fono aggiunti al
cuni fegni añranomici , añrologici , meteo-
rologici , cronologici , ed anche politici , 
rural i , medici , e fomiglianti , come , a 
cagion d' efempio , calcolazioni , e deícri-
•zioni del le ecliíTi, ingrcfli folari , aípetti , 
e configurazioni dei corpl celefti , lunazio-
n i , moti dei Pianeti, prognoftici dei tem-
p i , o ftagioni, e predizioni d' altri eventi, 
Tavole dei movimenti dei Pianeti , Tem-
p i , termini , intereííi, crepufeoli, equazio-
n i , e fimiglianti cofe. 

C i vengono pubblicati ogni anno parec-
chi almanacchi aífalíTimo variati , alcuni In 
libretti j altri in carie volanti, detti almx-

A L M 
nacchi fciolti. Tal i fono V almanacco d'Ox
ford , i ' almanacco di Londra , e cento a l t r i . 
Al t r i legati, che poffoao effer chiamati l /-
br't almanacchi . 

Non fono d'accordo i Filologi ndfiOTare 
Pinventore degli almanacchi: alcuni voaho-
n o , che foífe Giovanni Regiomontano j e 
di queíla opinione fi é i l Padre Ramus . I l 
Cardano fa vedere , che queílo é un' equi
voco, conciofíiaché egli afferifee d'averíve-
duto un' almanacco per l*anno 1414., dove 
V almanacco del Regiomontano fi fé vedere 
foltanto nel 1474. I I Volterrano { g ) ne fa 
1' Inventóte primo un tal Lorenzo Minía
te fi , che viífe in Roma . Ma checchcfa 
di c ib , egli appariíce, ed é certo , i l Re
giomontano eííere ftato i l primo , i l quaie 
riduceílegli almanacchi alia loro forma, ed 
al lor método preíente: diede egli i carat-
teri di ciafcun anno , e di ciafcun mefe : 
prediíTe le Eccliffi , ed altreFafi, calcolb i 
moti dei Pianeti, ec. 

( g ) Antropol. Lib. 21. cap. ultim. Nouv, 
Reg. Lett. íom. 32. pag. 219. ( h ) Veggaft 
Gaífend. vit. Regiomont. p. 361. 

La Societa degli Scazionarj ha i l privi
legio efcluíivo diognialtro per la pubblica-
zione degli almanacchi. Nel 1673. fu ftam-
pato in Oxford un almanacco in ottavo con 
tale fpaccio , che ne venne fino all' ultimo 
efemplare venduta un~edizione di 300000. 
Qijcfto fatto sbigotti gli ftazionarj di Lon
dra , ed a forza di aííai groíía fomma di 
danaro impedirono per 1' anno futuro, e peí 
tempo fucceííivo, 1'irapreffione . Dopo di 
quefio contentaron fi quei d' Oxford di pub-
blicare un' almanacco legato , che continua 
anche al prefente . 
. Gl i Stati Proteñanti della Germania ven-
nero in riíoluzione i'anno 1699. di rifor-
mare 1' almanacco , col fopprimerne undici 
g 'orni , e col procederé nel tempo avvenire 
in una foggia di computo differente tanto 
dal Giuliano , che dal Gregoriano Calen
dario, Vegganfi le Tranfazioni Filoíoíkhe 
n. 2Ó0. pag. 369. Vegganfi gli Articoü , 
CALENDARIO , GIULIANO , GREGORIA
NO ec. Ciclope día. 

I principal! facitori, o compofitori d 'Al-
manacchi in Londra fono , Evans ( * ) ? 
L i l l y , W h a r t o n ( ^ ) , Gellibrsnd ( O . Boo-
ker , Gadbuns , Partridge , Parker , ed 
altri , 
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( i ) Veg. Wood , Ath. Oxon. tom. i . pag. 

579. (k ) Hcmerofcopi , od almanacchi dal 
1640, fino al 1666. Wood , ubi fupra , 
iom. 2. png. Ó84. ( I ) Wood, lib. ciu tom. 
v. pag. ó 13. 

I SignoriSamuelioMoreland ( m ) , G10-
vanni Newton e Roberto Wood (o), 
hanno pubblicato degli Almanacct Univerfa-
h : i l Sig. Blount, un' Mmanacco Catroüco 
( p ) : i l Signar le Fevre 4 un' almanacco per 
150. anni { q ) - L'Accademia Reale delie 
Scienze di Parigi ( r ) , pubbüca F annue 
Tavole , dalle quali con grandiffima facili
ta vengono compofti g!i almanacchi . N01 
abbiamo fimigliantemente dcgü almanacchi 
iftorici ( í ) , degli almanacchi bibüografici 
( O ) Alfabeti di Parnafo , e fomiglianti . 

( m ) Defcrizione di due Ifirumenti Arit-
metici , Londra 1673. m 12. Vegganfi le 
Tranfazioni Fihfofiche num. 94. pag. 6048. 
( n ) Wood, Ath. Oxon. tom. 2. pag. 632. 
( o ) Saggio di un almanacco nuovo , ec. 
H o o k , ^Phil. Colleci. n .2 . p. 26. ( p ) Veg. 
Wood, at% Oxon, tom. 2, p, 79. ( q ) A l -
rnanacco di gabinetto per tutti gli anni dal 
ideo . , fino al 1750. Parigi 1714. Veggaji 

Jour des f$av. tom. 56, pag. 237. ( r ) La 
¿ognizione dei Tcmpi , Parigi in 12. conti-
nuata per ogni anno . Veg. Jour. des fcav. 1707. 
p. 442. e feq. ( s ) Veg. Mem. de Trev.ann. 
1715. p. 456. ( t ) Almanacco bibliográfico 
per F anno 1709. Parigi 1709. in 12. Veg, 
Nouv. F.ep. Lett. tom. 46. pag. 101. e feq. 

A L O E . Nella Farmacia. Üno Scrittore 
moderniííimo deferive la preparazione deli' 
aloe nell'appreiTo forma: Eífendo eñratte , 
e cávate fuori le foglie dalle radici colla 
mano , o con un qualche itlrumento , e 
ípremute , mandan fuori un fugo, del qual 
fugo le parti piu groíTe anderanno al fondo 
del vafo, c fe ne ve ríe ra fuori i l fugo piíi 
fottile, e porraffi in un forno , ove lafcie-
raííi fino a tanto che fi indurifea , e fi 
íecchi , nel qual tempo viene ad acquiñare 
un color giallo, e quefto é denomináto aloe 
juccotrina . La parte piu groíía , che é r i 
mada indietro , fi pone in un' altro vafo, 
e coU' eífere condeníata a forza di fole , 
acquifta un color fegatofo, ed c deíto aloe 
hepática . La parte fommamente groífa , é 
appeliata aloe caballina. Gli Scrittori Edref-
ü , ed Arabi , ce ne danno un piano al-
^uanto diíFercnu» Egli fi fa ad oflervare, 
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come i Succotrani grattano le foglie di que-
fta piantacolte nel mefe di Luglio, e pon-
gonle a bollire in grandiífimi ca'deroni , 
per cávame fuori i l fugo ; i l quale vicn 
collocato da eífi dentro delle bottiglie , ed 
efpoílo al fole per tutti i giorni canicolari. 
jyHerbel , Bib!. Ofient. pag. 727. in voce 
Sabr . 

11 Signor Boulduc, nella fuá analiíi deli' 
aloe, trovo , che la differenza fra le parec-
chie fpezie era fommamente maggiore di 
quello fia flato immaginato \ che 1' aloe 
fuccotrino non conteneva piu , che mezza 
porzione di refina, o fia parte fuífurea, di 
quello, che conteneffe Vahe epático; e cir-
ca un terzo piu di parte íaüna . Egli oííer-
vb , che l1 aloe cavallino era talmente fec-
ciofo, e conteneva porzione si picciola tan
to di refina , quanto di fale , in confronto 
deila parte terrea, ed inuti le, che non fe 
ne volle altpamente fervire in alcuna oc-
cafione, giudicando fatica, e tempo perdu-
to il lavorarvi intorno. Ma la divería pro-
porzione dei principj nelle due altre fpe-
zie, egli ebbe a toccarc evidentemente coa 
mano, che pub aflai naturalmente farci ar-
rivare a conofeere la diverfita dei loro ef-
fe t t i . Siccome la parte refinofa deli' aloe , 
contraria a quella di tutte le altre medici
ne catartiche , o purgative , é a grandilíi-
mo ñento alcun poco purgativa , v! é evi
dente ragione , onde il fuccotrino , che ne 
ha meno di quello , farebbe impiegato per 
tutte le interne operazioni con migliore 
riuíciía , concioffiaché ei poífegga qualita 
aflai migliore d'agiré con le altre fue parti 
come un purgante , come quello , che viene 
ad effer nettato , e liberato da una grande 
quantita delle divifate materie, le quali al
tro non fanno , che ingombrarlo , e ten
derlo meno attivo; ma dall' altra banda vi 
é , quafi diflTi , gran ragione di preferiré 
1' epatico , i l quale abbonda di parte refi
nofa , per tutti gli u f i , ed operazioni efier-
ne ove dee agiré non altramente che un 
balfamo nel faldare le ferite , e fimiglianti; 
ed i ! Signor Boulduc lo ci da rifpetto a si 
fatte inrenzioni , per uno fpecifico di una 
riufcita migliore di quella del balfamo üeífo 
naturale, 

I fali deli' aloe fotto violentiífimi , e fom
mamente attivi : corrodono quefti aífai fo-
vente le cílremita dei vafi fanguigni , che 
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kganíi nei loro andirivieni , e quindl 1c 
emoragie , che accompagnano Tufo d'una 
ú faíta medicina. La parte refinofadique-
iío medicamento é in tütti quefti cafid'una 
grandiífima difefa contro la parte falina, e 
fpunta, ed abbaíía la violenza di fue ope-
razioni : adunque farebbe di meñieri , che 
non veniffero disgiunte quefte due parti , 
né feparate i ' una dall' alíra eppure pur 
troppo da i poco pratici della vera Índole 
ddle cofe é fatto cib con foverchia frequen-

; e quindi ne nafeono quei grandi ma-
l o r i , e íconcerti di fanita , de'quali afferma 
•rl Signor Boulduc d' effere egli pur íroppo 
fiato teílimonio , e quefti nati únicamente 
daü'eflere ftato preferítto i l fale del!' aloe 
ípogüato delle parti refinofe 3. balfamiche , 
le quali con economía íbmrmmente pru
dente ha la natura unite con eífo fale, per 
un contrafforte, che oppongafi al foverehio 
impeto , ed urto di queílo P Quefto inge-
gnoíiffimo fperimentatore vorrebbe infinua-
re , che in vece di disgiugnere, e feparare 
quefti due princip;, proeeuraííimo piutíofto 
d'unirgli , e congiungerli piu intimamente 
infieme ed oíferva , come cib potrebbe 
ottenerfi per raezzo del fale di Tár taro v e 
per tal rnezzo potrebbefi 1' aloe praticare , 
c preferivere per i cafi interni di qualüvo-
glia fpezie fi fofíero, ediverrebbe un rime-
dio infinitamente piü íicuro . Mem. Acad. 
Parif. ann. 1708. 

Vahe nella divifata guifa ridotto , fen-
za altra preparazione , é d' ordinario trop
po fecciofo per le cure medicinali , come 
quello ) che é mefcolato di pagliuzz& i di 
fufeellini, e di materia arenofa . A fine di 
purificarlo fogüono gentilmente fcioglierlo 
nell' acqua , e poi acconcíamente paffarlo 
per una fanelia , o tela quando é tejido , 
c pofeia svaporarlo fino a che faccia cor-
po . Alcuni per íimigliante operazione fi 
fervono dello fpirito di v ino , ed altri dello 
ípirito di tár taro , per la cognizione, che han-
no che fía i l migiior correttivo dell' aloe i ma 
i l diííolvente , che fembra doverfi praticare ad 
efelufione di tutti gli a l t r i , fi équel lo , che 
lafeia la droga colle fue native qualitadi , 
dopo i l raffinamento , lafeiando pofeia ai 
Medici la cura , ed i l penfiero di correg-
gerlo a piacimento , e fecondo le loro in-
dicazioni, allorché lo preferivono . Quine. 
Difjpenf. Part. 2, pag. 293, & feqa 
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Quefta droga applicata alleulccri, o pia-

ghe, le. purga. Gosi noi troviarao nei Sag-
gj medicinali , come una paftícea fatta di-
mirra , d' aloe , e di miele , fendo ftataogni 
giorno pofta dentro una cavita formata da 
xxn ulcera nell1 oíTo , i l paziente ne fperi-
mentb una purga cortante , la quale cefsb 
foltanto in quel giorno , che fu traiafeiato 
di metter F aloe nella ;pafticca , Med. EíTay 
Ediarb. T o m . 5. ait. 24. 

Vienvi altresi oííervato , come la tintu
ra d' aloe applicata alie ulceri , ed ail ' oífa 
caríate , aíTai fovente va a fórmame uno 
fpurgo., 

U aloe é i l primo ingrediente ¿.tW Elixir 
proprietaiis, e [pedes hierx picXit , col quale 
é- fatta \st TinBura [acra , 

Servironfi gli Antichi deli' aloe per im-
balfamare i corpi , per campargli dalla pu— 
trefazione . Vogliono gl ' Interpreti r che,, 
Niccodemo nell' imbalfaraare i l Di vi n Cor-
po del Signor Nóftro Gesíi Crifto-, come 
parlaíi nei Vangelo , fi fervifte. di queílo 
aloe medefimo . Joan, c, x i x . v. j f . 

Mol ti fono gli Autori che hanno t raí-
tato di propoíito deli' aloe , come i l Beis-
r o , ed i l M a g g i o r e I I Dnroftantis ha ra-
gionato intorno alia foftanza deli' aloe j i l 
Marchefi delle, virtu di quello i l Martí
nez delle fue vaneta : i l Fuchfio , ed il Pu-
teano della feo per ta delle fue vene . Moi -
te, cofe particoiari ahresi relaíive zW'aloe , 
fecondo le occafioni , ci fono fia te dette di 
quello dagli Autori Botanici, e Farmaccu-
t i c i . Veggafi Lipen. Bibl. Mcd. par. 12. 

Pih fpecificamente rifpetto ai principj , 
ed all ' analífi deli' aloe fi é parlato nell'Hift. 
Acad. Scienc. Parif. an. 1708. pag, 66. Af t . 
Erud. Lipf. 1710. pag. 294. Della íua tflS-
cacia , ed ufo profittevole, veggafi Zacut. 
Lufit. Med. Princ. Hift. Lib. u.Hift . 21. pag. 
36. & feq. Se le vi r tu deli' aloe rifeggano 
nella fuá gomraa , o fia parte refinofa , 
Junck. Confpeft. Therap.. Tab. 3. pag. 61. 
Maniera di fuá operazione , Quine. Pbarm. 
Leé^ 4. Pag. 47. Ufo di quello nelie fiatu-
lenze , Junck. Confpefl:. Med. pag. 5^9- Per 
facilitare i l Parto , Ephem. Acad. N . C . 
Dec. 2. ann. 4. Obferv. 117. Wfato alTec-
ceífo , quali effetti ce. Ephem. N . C9l 
Dec. ann. 5. pag. 444. Cagiona , e pro-
muovere delle emoragíe , Junck. Therap. do-
ue, fopra o. Orina fanguigna , Barthol. A6L, 
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'Med.Tom. 2. p. 166. Preparazione ñraordí-
.naria del medefimotí/oe, Memoires deTrev. 
ann. 1729. pag. 19. 

Legno aloe, Quefto legno dagriadiani , 
e dai Portughtfi viene &^ú\uo calantba , 
ovvero calambac , eííendo la coía medefi-
ma, che dagli Scnttori di Medicina é ñata 
.«hiamata aitraroente xyloahes , ed anche 
agallochum . Vegganfi Af t . Erud. Lipf. ann. 
1695. pag. 501. Nouv. Rep. Letf. Tom. 15. 
pag. 202. Vegganfi gli articoli AGALLO-
CU M , e CALAMBA. 

I I Signor Lifchoíen(^ ) , e dopo di luí i l 
Dottor Grew C ^ ) , ed altri ancora per equi' 
voco , e mala intciligenza prendono i tre 
•legni, de'quali fi ragiona nclla Ciclopedia , 
come prodotti da altrectanti al be r i , che al-
i ignino, e crefcano in differenti iüoghi. 

( a ) Linfch. Lib. 1. cap.jó. ( b ) Grew, 
Muf. Reg. Sockt, Pan. 2. pag. 180. Vegga-
gafi ancora Bont. Not. in Garg. ab Hort, 

I I Signor Vernatti formalmente Refiden-
te in Java major deferí ve V aloe non al trá
mente che un legno d' un albero vívente, 
ma che non víen troncato fino a tanto che 
non é morto , ed inaridito per fe fteífo . 
La prima feorza del legno é bianca, mór
bida , c íbmraíniQra un fugo lattígínofo , 
che é un veleno ellrernamente potente. I I 
legno aloe, ovvero calambac, fí trova den
t ro i l legno blanco, ma non in tuttí i pez-
•ú . Allorché 1'altero viene a perire, i l le
gno bianco ímraediatamente aggrinzaíi, ed 
appafíifce, e cade a braní tutío tarlato, e 
Ja foftanza lattiginoía teñé accennaía vi íi 
fecca talmente fopra, che la potete tor vía 
agcvollílimamente , e íiaccare colle voftre 
man i . I I migliore íi trova nel centro , o 
nel «merzo de 11' alber© , nutrtto dal cuore 
delía radice , che gli corriíponde perpendí-
c -.rmente fotterra. Traní . Filoíof. n. 93. 
pag. 863. 

I I Dottor Grew deferí ve un pezzo di 
legno aloe colla íua propria gomma ere fe i u-
tavi fopra nel coníervatorio della Societa . 
reale. La gomma fomminiftra gulhndola i ! 
lapo re íkiTiiii mo , che da il legno 5 ed i l 
calore di quelia é fomigliantiíTimo a quel-
lo del piíi puro , e piü lucido aloe fucco-
trino ; perché riñettendo ín eíTo la luce , 
v i fi vede quafi la fimi'e ragia . Se fi al-
lontani la luce , riíplendc non altramente 
che un carbonchío i e ridotto ín polvere 
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di venta di un color giallognolo ( r ) . (fuc
i l a , od alcune altre fimiglíanti gomme aro-
raatiche , erano veracemente T aloe digi i 
Ebrei , di cui fi fa diverfevoke parola nei 
Tefiamento Vecchio , noverandole fra i pro-
f u m i , mirra, ed aloe { d ) \ e adora vano i 
veftiti ü aloe ) e di caília ( e ) . Una me re-
trice di Salomone ebbe i l fuo letto profu-
mato coli' aloe ( / ) . I l tefto ebraico in oue-
fto palio contiene la voce ahalim : queda 
voce s' incontra fimiglsantemente nel Libro 
dei Nuraeri ( § ) , ove i l figníficato ha da
to occafione ad alcuna controverfia : la 
vulgata ce la traduce per Tabemacula, pa-
diglioni i e San Girolamo , ed aítri per 
fantalum ; aítri ( ¿ ) per zafferano . La ver» 
fione Inglefe con grandiílima proprieta tra
duce ahalim l 'tgnum aloes. 

( c ) Grew , Muf, Reg, Sockt. Par. 2. c. 
i.pag.179. í d ) C a n t . c . i v . v . 14. ( e ) Salm. 
xiv.x». 8. ( f ) Prov. c v i i . v . 1 7 . Cg) A?«-
m e r . c . m i . v . é . ( h ) Caftcl. Orat. de Bo
tante, fact. p, 29. & Jeq. 

I I Signor Bejer ha íatto un ragionamen-
to a polla fopra la voce ahalim, incu íeg l i 
fa vedere, che importa lo fieífo, á i tagaU 
lochim . Stampato in Wedú. Exerc. Med. 
Philol.Dec.Oaob. pag. I . 10. Veggafi anco
ra' i l Sachs de aloe filef. in Ephera. Acad. 
N . C. Cec . i . an. 1. pag. 182. Rifpetto alie 
facolta , ed aglí ufi dell' aloe veggafi Bejer. 
loe. cit. pag, ó. & feq. Di preíente viene 
eftratta dail' aloe un' acqua odorofa . Aél. 
Erud. Lipf, ann. 1Ó98. pag. 390. 

A L O E T I C O . Gü aloeticí aprono gli or i-
fizj dei vafi { a ) ianguigm, e fono per tal 
rifpetto ípenmcntati aííaí pregiudizialí , c 
dannofi nelleemoragie ( ó ) , e fingolarmen-
te in quelle del n á f o ( c ) . Somigiiantemen-
te nel mal de' pon d i , o fia Tenesmo {d) 1 
nell'emicraqia ( e ) , ed in fiaiighanti ma-
l o r i . L'ufo ( / ) smoderato , e foverchío dei 
mtdícamenti aloe tic i tende gagliardamente a 
produrre le emoroidi , i dolon ipocondria-
c i , e le enfiagioni ) . 

( a ) Rolfinc. Med. Confult. Lib. 3. Con-
fulu 2.pag. 339. ( b ) Nent. Fund.Med, Tab. 
q.fag- 11. e pag. i*), ( c ) Idem ibidem Tab, 
9. pag, 19. ( d ) Junck. ConfpeBus Medicus , 
Tab. 8. p. 58Ó. ( e ) Idem ibidem, Tab, 20. 
p. 120. ( f ) Nent. loe. cit, p. 156. (g) Wepf. 
Obferv. page 603, 

Giovanni Giovannio ha faíto un Trat-
tato 



i 6 o A L O 
tato a polla fopra le pillóle ahuche . Joan. 
Joann. de JjtiUtatc Pillularum aloeticarum . 
Hieron, ab Aquapendsnte . Patav. 1630, in 
8. Upen. Bibl. Med. pag. 12. 

A L O G I A N I . Gli alogiani) o fieno alo-
gj sbucaron fuori innanzi , che term¡naife 
i l fecondo Secólo. AíTerifcono cortero, che 
i l Vangelo di San Giovanni, cui gfferifeo-
no gli Ortodoíli eíTere ñato feritto per op-
porfi a Ccrinto, foflfe vera e genuina com-
pofizione di queflo medefimo Erefiarca; né 
vi fu chi reputaííe , ed avefíe in pregio 
maggiore rApocaliífe quaníocofloro. San
to Epifanio { a ) fra i Padri antichi, eGio
vanni Clerc fra i moderni hanno feritto 
ampiaroente contro la folie divifata opinio-
ne di quefti Eretici alogiani. Gl i argomen-
ti del primo fono flati dimoílrati inconc'u-
deníi dal Padre Simone ( ¿ ) , e da altri 
{ c ) \ né i l fecondo ha ricevuto ringrazia-
menti per la fuá difefa , eííendo ñato at-
taccato da m o l t l , ed accagionato qual fa-
voreggiatore del fiftema alogiano. 

( sr) Hxref. ¿ 1 . p. 184. ( b ) HiJ¡. Cric, 
de Nov. Teflam. ap. Bibl. Univerfelle Tom. 
i 2. p. 134. ( c ) Vegganfi ¿ÍB. Erud. Lipf. 
íi'zn. 1697. P- 499- Ítem ann' I^9^- P- 45^« 
Kuft. Bibl. Nov. Liter. ann. 1698. p. 683. 
Opere di Letter. Tom. 1. pag, 74. 

II Padre Maííuet ( d ) pretende , da un 
p.iiía di Sant'Ireneo , che gli alogiani non 
rigetíioo tutío i l Vangelo di San Giovan
ni , ma únicamente quella parte di e(ío , 
che ragiona dcllo Spiriro Santo , ovvero 
Paracleto : queíia opinicne é íiata impu
gnara , ma con non tétale riufcita ( e ) . 

( d ) Not. ad Irenseum , Lib. ^. c. 11. §. 9. 
(e } Inií. Evang. Santi. Johan. Reftit. c, 24. 
p. 419. & feq, 

A L O N E . I I Signor Wcidler s' infegna 
a tutto fuo potete di confutare la maniera 
di calcolare d' Ugenio rifpetto agli aloni , 
per un ampio numero di piccioli vapori , 
ciafcheduno con un núcleo nevofo, veílito 
intorno con una coperta traíparente . I I Si
gnor Weidlcr dice, che quando ¡1 Solé pin-
ge la fuá immagine ne!!' atmosfera , e che 
per mezzo della forza de' fuo i raggi pone 
in moto i vapori, e gli f pin ge verlo la fn-
perficie , fino a tanto che vengono rsccol-
t i in una tale quantita, ed in una tale da
ta diílanza dal Solé in ciafcun lato , che í 
luoi raggi vengono doppiamente refraíti , 
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e doppiamente riflettutí per mezzo del tera-
po, che ferifeono 1' occhio : moílrano que-
fli 1' apparenza di xxrí alone adórnate dei co
lorí doll'arcobaleno : quefto fenómeno pub 
avvenire nei vapori pellucidi globular! , 
fenza i nuclei nevofi , fíceome apparifee per 
mezzo dell'efperienza delle sfere concave di 
criilallo piene d'acqua . Laonde qualunque 
velta che quefti vapori sferici trovanfi fi-
tuati nella maniera poc' anzi divifata , le 
re fie ilion i vi accaderanno fomigliantiííime , 
e la figura d'una cereña circolare coll'ufa-
ío ordine di colori , ne fara la confeguen-
za , eTeífeíto neceflario ad accadere . Tran-
fazioni Filofofiche n. 458. §.2. 

ALOPECIA . Differifce prepriamente 1' 
alopecia dal Defluvium capillorum , fíceome 
nel primo cafo certe date parti , o tacche 
o piazze vengono lafeiate affatto nude, do-» 
ve per lo contrario nel fecondo cafo i ca
pel h ere feo no smoderatamente radi { a ) . 
Ella differifce íimigliantemente da IT Opbia-
fts , comecché quefta feconda s' arrampica 
fpiralmente , e s' attorciglia interno alia íe-
fta non altramente , che i ravveglimenti , 
ed avviticchiamenti delle ferpi , dove per 
lo contrario la prima n n íi riífrigne ad 
alcuna particolar figura ( ^ ) . 

( a ) Polif. Mirrhol. c. 1^. art. 2. pag. ^i6t 
( b ) Burggr. Lex. Med. Tom, 1, pag, 467. & 
fequent, 

Quanto all' effetto perb fembra , che 1' 
alopecia differifea foltanto dall1 Ophiafis , 
quanto all'eíícre d5 Índole meno maligna. 

Celfo chiamo V alopecia colla voce área ^ 
per rapporto al farfi veder ful capo in fog-
gia di área , di piazza , di toppe , o tac
che. Ce//, de Medie, lib. 6. c.4. 

La cagione, ficcome anche la cura dell* 
alopecia é la ík'íía üeíTiíTima di quella delP 
Ophiafis j quantunque non manchino Au-
t o r i , che amino meglio di giudicarla dirFe-
rente \ opponendo 3 e foílentando , che 1* 
intenzione primaria nel primo cafo , cioé 
áelY alopecia, fi é di correggere , o di por
tar ilion 1' uraore viziofo j nel cafo dell' 
ophiafis di fupplire la mancanza del nutri
mento alie parti cutanee . Polif. ubi fupra, 
Cafi. Lex. Med. pag. 34. & feq. E»rggr. loe. 
cit. Vcggafi ancora Bibliotheca Anatómica > 
Tom. 2, pag. 679. 

A L T A R E . Vahare faceva preífo gli an
tichi Ja parte principale del Templo ( a ) . 

Quin-
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Quíndi gli antichi Magi ( ¿ ) , come anche 
i primitivi Criftiani , non avendo avuto 
Templi , vengono rapprcfentati come íen-
2a altari ( c ) . 

( a ) Mem. de Tnv . an. 1717-P^R-
< b ) V. Jour. des S$av. Tom. 18. pag. i i i . 
< c ) Minut. Félix p<*g. 91- Mem- ^ T u v . 
Mnn. 1718. pag. 145- Jour. des Scav. Tom. 
20. pag. 6̂. Veggafi Tarticolo TEMPÍO . 
Cidopedia. 

Erano gH altari di diverfe íjiezie per rap-
•porto alie loro qualita , all' ufo loro alia 
materia, ond'erano fabbricati , alia forma, 
agli accidenti, e fimiglianti cofe; ed erano 
confagraíi agí1 Iddii , agli croi , alie virtu-
di , ai vizj , aile malattie , ed a cent' al-
tre follie, e íumpiaggini del Paganefimo . 
Cosí noi leggiamo dell' altare interiore , o 
fuello fia , che era fabbricato fotto la vol-
ía , o tettoia d' alcun Tempio , o d' al-
che Fabbrica : leggiamo altare fcoperto , 
che era alzato fub dio , od all' aria aper-
•ta : noi leggiamo altare aurato , e quefto 
era un' altare coperto, e adornato con la
me , e con piaítre d' oro : altare di bron-
zo, altare íimighantemence coperto di pia-
iire ec. di bionxo : altare immobíle , o j l a -
zionario , quell' altare fabbricato per iñare 
perpetuamente ircmobile in un medefimo 
luogo : altare portatile, queüo , che era fat-
to per effer moíio, e trafportato a talento 
da un luogo all' altro : altare femplice , quei-
lo len/a alcuno abbellimento , o decoraiio-
ne : altare magnifico , quello , che era in 
varié fogge arnechito di metalli , di pietre 
preziofe , di quadri , e di ftatue ec. altare 
di pietra , era quello fatío , o di femplki 
pietre , ovvcro di pszzi di pietre ammaífa-
i e , ed uoite inHeme , o di pietre tu:te d' 
«n pezzo ridotte a foggia d1 altare dagh Scul-
tori : altare di térra, o tufo i e queíta fpe-
zie d' altari erano terrapieni ridotti in fog
gia ü altare , o di pezzi di tufo accozzato 
infierne in fimigiiante figura : altari efiem-
poranet , erano quelli fatti su due piedi , 
ed in íretta per alcune emergenze .• altari 
fagnficativi, quelli , che fervivano ad im-
raolarvi fopra le vittime , e le offeríe pre-
fentate ad alcuna Divinita : a l t a n memora-
hih , quelli , che ve ni va no innaliati per 
perpetuare la memoria d'alcuna buona ven
tura , od altro evento ítraordmario, che ac-
cadeva in quel dato luogo: a lmi unti , o 

.Suppl, Tom, I . 
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eenfagrati erano quelli , che venivano aífe-
gnat i , o votati a quella data falla D i v i n i 
ta per mezzo d' una forma , o ceremonia 
regolare, in cui la principale azione , G r i 
to con/jfkva neli' unzione : altari votivi » 
quelli dicevanfi , che erano votati ad un 
Nume come in gratitudine di un qualche 
ricevuto beneñzio : altari privati , ovvero 
domeflici erano quelli-, che venivano •eretti 
dalle perfone prívate , o dentro le loro pro-
prie cafe , o prefTo ad eífe per le faccende 
religioíe della Famiglia : altari pubblici , 
quelli confagraíi per pubbhco uío in una 
maniera pompóla , e íolenne ; altari fune-
rei , quelii , che akavanfi (opra i íepolcrí 
delle perfone t ra palia te , nei quali leggevan-
íi ícncti i nomi di quelie ; altar i Eucarijii-
ci , quelli fono , nei quali viene ammini-
ftrata la íanta Comumone fra 1 Cníbani , 
ed oíFerto il fagrofanto Sagrifizio della D i 
vina Eucariília al vero Dio : altari bajji $ 
quelli , che fon fabbricati in piaña térra : 
altari eminenti, quelli fabbricati con un nal-
zamento di piu pian i , e gradina te , ficché 
rimangono alto da térra un tratto coníide-
rabile : altari fotterranei, quegli eretti íotto 
térra : altari proprj quelli fono, che corri-
ípondono ai caratteri , ed all' ufo fpeciíica-
to nella loro definizione : altari improprj , 
ovvero figurativi , quelli , che intanto íi 
chiamano cosí , in quanto hanno nella ¡or 
forma fomiglianza el' altare , a cagion tT 
efempio , altari ajlronomici, e poetici: alta
ri idolatri, quelli eretti ad un qualche Ído
lo , o falía Deita : altar maggiore , quello 
che é il primo , o collocato nei principal 
luogo di quel Tempio , ove fono altri al
tari : altari di orno , quelli fabbricati di 
queft' albero : altari cimricj , quelli , che 
eran fatti di ceneri : altari di legno ec. al
tari fanguigni , quelli , ove erano fcannati 
gli animah : non fanguigni , quelli erano 
finalmente preífo i Gentili medefimi, fopra 
i quali venivano offerte piante, frutta, ípi-
che, e foftanze fimiglianti . 

Non vi ha dubbio , che gli altari fieno 
tanto antichi , quanto lo fono i medefimi 
fagrifizj \ e per coníequente la loro origine 
non é gran fatto piíi batía di quello fia 1 
origine ftefla del Mondo. Cenefi cap. i v . 

Aicuni fi fanno ad attribuire la loro ori
gine agli Egiziani : altri per lo contrario 

Giudu j d altri a quei Pairiarchi, che 
X viífero 
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viffero innanzi al diluvio ( d ) . Alcüni ne 
fanno Autore lo fteífo Adamo , deü' altare 
del quale tanto vien ragionato, non meno 
dagli Scrittori Ebrei , che dai Criíliani (e). 
A l t r i fi contentano d'afcriverla queda ori
gine al Patriarca Enoch , aíTerendo , eííere 
ííato i l primo, i l qualeconfagrafle un pub-
blico altare ( / ) , Checché fia di cib , i l foio 
altare, di cui troviamo cliiara, accertata , 
e verace caratieriftica teftimonianza , fi é 
quello, che fu innahato da Abramo ( ^ ) . 

( d ) Rhodig. Letl. Ant, Lib. 18. cap. 57. 
( e ) Fabric. Cocí Ffeudepig. Vet. Tejí. Tom. 
i.pag. S9. ( f ) Genef. c . iv .v . 26. ( g ) Hift, 
Acad. Infcript, Tom. 3. pag. 20. 

A L T E R A N T E . 11 termine alterante vie
ne ufato per fignificare certi p'articolan me-
dicaraenti, dati coila medica iotenzione di 
correggere le qualita morbifiche, o difordí
ñate dei fluidi nel corpo anímale , fenza 
alcuna parncolare fenfibíls evacuazione . 

Queíli fono aleramente detti ancora al
teran v i , 

G l i altcrantí, in quefto fenfo, fanno una 
delle (p';z¡e primitive , ovvero diviüoni dei 
medicamenti , Sonó oppofti alie medicine 
catartiche, od evacuanti; e fono fimiglian-
temente connaddiílinti dai corroboranti , 
aílringenti , refrigeranti, ec. 

Vien fup porto , che gli alteranti eft rol t i 
no particolarmente la loro facolta , e vir-
tíi íopra gli umori dei corpo , xaddolcendo 
I ' acrimonia di quelli , ammorbidendone 1' 
acido, abbaffandone i l foverchiocalore , ov
vero temperando la f -verchia loro rigidita , 
e producendo altri efFetti di íimigliante na
tura . 'Zwing. Specimen Medicum , cap. 1, 

Alcuni definífeono , gli alteranti eíTere 
quella -data fpezie di medicine, per lequa-
l i viene ad eífer corretto i l vizio dei fu* 
g h i , fieno queíli acidi, fitno biliofí , t ¡tor
nando alio flato lor na tu rale, i'amaro , i l 
falino, i l dolce , e Pacido , che da Ippo-
crate i n prima , e poícia dagü altri Me-
d ic i , fono ftati fcopcrti nel corpo umano, 
Medie. Euporift. cap. 4. Jour. des S^av. Tom. 
5. pag. 47, 

Allorché i l fangue íi trova nel la fuá pro-
pria, acconcia, e dovuta temperatura , íi 
afferifee, effere di un íapor dolce: fe la hi
le vi domini alcun poco, e piíi di quello, 
che ella dovrebbe, diventa al guíl® íalatoj 
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e fe queda bile va incalzandoviíi di plíi , 
i l fapor del fangue diventa agro, ec. 

Alcuni obbiettano alia corteccia peru
viana, o fia la china, che ella agifee fol-
tanto nel porpo umano come una medici
na alterante , fenza produrre la menoraa 
fenfibile evacua/ione , c che per legittima 
conífguenza eila viene a lafeiar nel corpo 
la cagione del la malatfia , e qucíla e non 
altra vogliono ( c non fenza probabiljíllma 
ragionc ) eííere la cagione , onde quelle 
perlone , che la prendono , ricaggiono qua-
íi íempre nelia medefima infermita . Jour, 
des S^av,Tom. 54. pag. 178. 

Noi ponglüaino a mazzo col 1c medicine 
del la fpezie carurtica , o purgativa , rap-
prefentateci dagli Scriítori dalla Bn^k^ me
dica non altramentc che alteranti , ta Co-
locintide ' qutlla fingok-! mente prelctjtta 
dall 'Elmonzio : concióCi$ch¿ tn&c qyeüe 
medicine , le quaii operane per íectiTo , 
vengono frequentemente incluíe fotío que-
fía appeliaziune. Tranf. Filofof. num. 365. 

Viene trovata , e fperimentata cofa mol
i ó a propofito i l ridurre queile medicine , 
le quali di natura loro , e propriamente , 
fono catartiche, alia fpecie degli alteranti ^ 
minorandone la doíe, nelle malattie maffi-
mamente croniche , ed ollinate : cosí la T7»-
tura fagra , a cagion d'efempio, data nel
ia quantha d' una mezza cucchiajata per 
cadauna dolé , non produce l'effetto imme-
diato iopra g r i n t e í b n i , ficché venga a fca-
ricargii , ed efpelíerne le materie in eííi 
conte-iute; ma va paífando lentamente per 
le altre ftazioni della circolazione . Quinv* 
Lex. Medie, 

I I prode Signor Dottor Woodvard s1 in
terna nel rintracciamento dell' efficacia di 
parecchi medicamenti alterantiafíxilVimo áe-
cantati, e fa ogni sforzo per fartoccarcon 
mano, quanto picciolo fia i l fundamento , 
fopra del quale vada a pofare la grandiíTima 
voga , in cui fono ftati meíTi . D i queílo 
numero, fecondolui, fono gli aíforbtnti, la 
corteccia peruviana, gli amari tu t t í , i fa-
li , 1'acelajo , e le preparazioni tutte cali-
beate , le acque minerali , e fomiglianti . 
Woodvard. State of Phyfic. Jour. des icav. 
tom. 70. pag. 64. 

Gli alteranti i pih eíficaci, ed i piu pro-
ficui, fecondo T opinione di quefto medefi-

mo 
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mo Scr'ttore , fono i cordiali , gli ftoma-
chici , gli attenuanti, i l mercurio dolce , gli 
olj vegetabili, le mucilaggini, certi dati af-
forbenti , non tu t t i , cd alcune particolari 
preparaxioai oppiate.. 

A pare re di queflo dottiflimo Medico 
tutto quello, che viene aflerito nfpetto al 
cambiamento dei principj, o fieno fermenti 
delle malattie, per mazo dei medicamenti 
alíerantt, altro non é che una mera imma-
ginaria chimera., un fogno medico ; avve-
gnaché non venga faíta alcuna mutazione 
a vantaggio dei corpo umano , fenxa una 
rinnovazione fucceíTiva , e lo fea rico di ció , 
che é nocevole, e dannoío , ed un fupple-
mento in luogo di quello dialcun'akra ío-
ftanza innocente . Woodvard , flato, di FL-
íica , P. i . Me mor., de Trev. ann. 1723., 
pag. yaó. J o u v r . des S^av. tom. 69. p. 596. 

Gli elementi p r imi t iv i , ovvero coíhíueati 
dei corpi , non cangiano la loro figura , 
grandezza , íolidjta, o gravita, m-i nman
go nfi nel medefur.o loro (lato di crcazione.. 
Quindi alcuni inferifeono 1. effere tutte to
le quclle di coloro che pretendonó le tne-
tamorfofi dei metalli . 2. Effere una mera 
follia i l pretendere di motare la maffa del, 
fangue per mezzo di quefti tali nmedj ap-
pell.-.ti alteranti . PFoodv. Idea deíla natura 
delP Uomo , .pag. 8. xVIem. de Trev. ann.. 

Le commiftioni, e le combinazioni degli 
e lemení i , o principj p r imi t iv i , fono prefíb 
che infinite, e le loro altcrazioni, quanto 
al fenfo, ed a i reüerna apparenza , é cofa 
ffeverchio grande. Pub sggiungerfi , che fra 
i medicamenti alteranti, ve ne fono paree-
chi y che fanno una rnutazion di fcena di 
íiníomi ; altri per un dato tempo rattengo-
no 1' azione del la materia morbífica : ed al
t r i intafano , diminuifeono, o rendono ot-
tufa la fertfibilita degli organi. 

Ma quefta fpezie di medicamenti, i quali 
tengono per un dato tempo imprigionati i 
principj morbifici, fono foltanto palliativi , 
ed ancora, in alcuni cafi, pregiudiziali, e 
dannofi , avvegnaché poñano a un tempo 
fíeífo imprígionare altresl gli altri princi
p j , che fono neceííarj alia v i t a . I I Wood
vard ^ da la preferenza agü evacuanti ,come 
quelli , che fono i foli medicamenti capací 
di liberare, e neítar la macchina daquella 
materia, che la feompone, e la affligge . 
Woodv, loe. cit. 
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Alcuni prendono una traccia tutto con

traria , e fi fanno fimigliantemente ad 
attribuire gli effetti buoni, e faiutari degli 
evacuanti alia loro Índole , e natura alteran' 
te • Qutílo é ftato , a cagion d' d'empio , 
aííerito del Mercurio nei morbi 'venerei : 
i l fimile vien coñantemente aííerito in r i -
guardo ai Minorativa, che alcuni foüengo-
no j come non producono la guarigione per 
mezzo della da loro prodotta evacuazione, 
ma bensi per via della loro alterazione. Lo 
fíeífo appunto viene altresl aííerito dell' Ipe-
cacuanha nella cura delle diffenterie , e di 
diverfi altri emetici, o fiano vomitorj, nel-
le apopleífie . In fatti le medicine evacuan
t i , íiccome non dilungano i ! fangue dal lo
ro letto, fembrano difpofti indifferentemen-
te tanto al male , quanto al bene . Sthal. 
Negot. Otiof. pr. 5. Jour, des f^av, tom. 69. 
pag. 90. & feq., 

Gl i alteranti vengono divifi da alcuni , 
in aííorbenti calmanti ,, incidenti, od atte-
nuanti , emollienti , edemukcnti . C^) A l 
t r i dividongli in medicamenta atterantia odo* 
rata, o fieno quelli , che gettano un' odo-
re a cuto ^ ed modorata, che fono, di quelle 
fpezie , che gettano poco, o niuno odore . 
Quei di quefta prima fpezie poííono fimi
gliantemente eííere inoltre divifi in dulcia, 
acriora , & foctida ; e quei della feconda fpe
zie in emollientia, agglutinantia , aflringen* 
tía & abforhentia . ( b ) 

( a ) Hoñraan. Med.- Ration, tom. 3. feSl. 
2. cap. 4. aci. Erud, Lipf. an. 1728.^.374. 
Quine. Prxlccl. Pharm. 1. pag, 2. 

Un ' Alterante ficuro, e íommamente ef-
ficace viene fpeditamente, ed age.voliííima-
mente prepáralo nella feguente maniera . 
Prendi un' oncia di nitro puriñeato , e due 
ferupoli di coccinig^ia , o. grana ridotta in 
poivere : fa bollire quede due foftanze in -
íierae mefeoíate in cinque , od in fei once 
d' acqua: filtra i l liquore , e poi fallo fva-
porare, finché fi fecchi dimenandolo conti
nuamente finché ne ver ra a riufcire una 
finiílima polvera porporina , la quale pub 
preícriverfi in forma di bolo , di pillóle , 
di poivere , e come piü aggradi , Shaw , 
leítur. pag. 229. 
I I Dótíor Shaw oflerva in quefto propofito, 
che fe le facolta , e virtü medicinali del 
nitro , foffero numérate appunto come ven
gono confermate da una bañante eíperien-

X 2 xa 
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f.a , verrebbero peravvcorura tróvate mol
ió piíi numerofe di quello che lo fieno tut-
te le altre medicine fin ora conoíciute . Fa 
quefto gran bene ncl mal di pietra , ed in 
fimiglianti mali urinarj , nel delirio, nelle 
febbri maligne, nelle diarree, e nel vaiolo 
del la ípexie minuta e copiofa , e tomi-
glianti di modo che fi viene a pro por re, 
ed a provare per un rimedio prcffo che uni-
verfale . E tatte quede eccellenti quaiita di-
vifate trovanfi in quefto íale , unite colla 
proprieta fommamente defiderabile d' eífere 
innocente, od almeno appena di liev íümo 
pregindizio al corpo umano. 

L Etiópico del Plummero é altresl un* 
efficaciíTimo alterante . Veggafi lv articolo 
ETIÓPICO DEL PLUMMERO . 

Alterazione. Queíla voce viene ufata nel-
k Medicina, per dinotare un cambiamen-
ío nel lo flato , e nelle quaiita del corpo 
animale , in r i (guardo al temperamento ,© 
Ha coftituzione , alia fanita , ovvero alio 
ftata di mala difpofizione. 

I n quefto fenfo V alterazione Include non 
¡meno 1' evacuazione , che T accrezione . L in
den.So!. Med. Ex. 13. §. 3*5. & feq. 

A L T I T U D I Ñ E . 'Altitudine determinati
va , althudo de.'srminatrix , viene ufato que
fto termine da alcuni Scrittori per efprime-
re f altezza , dalla quale cadendo un corpo , 
per mezzo della fuá naturale acceieraiione 
viene ad acquiftare una data velocitá . Her
mán, Phoron. lib. 1. pag. 92. 

I circoü dvW altitudine vengono comuna-
mente conoíciuti col nome di Almucantañ , 
Veggafi 1'articolo ALMUCANTAR , Ciclo
pe di a, 

Alcuni fi fono fatti a fofpettare una va-
riazione nelle apparenti altitudini folftiziali 
del Solé. Alcana noziqpe d'una fpezie fo-
migiiante ebbe gia i l Signor Caffini nel 
1655. per mezzo di un'aíTai grande gnomo-
r.e nella Chiefa di San Pecronio di. Bolo-
gna : e quefte prime nazioni dal fovrano 
aftronomo Caííini acquiftate , venncro vie 
raaggiormente confermate dopoi da altre 
oftervazioni faite nell'OiTervatorio di Pari-
gi'* La variazione ofíervaía dal Signor Caf-
íini peí tratto continúate di ventidue an-
ni , montava foltanto a pochi minuti fe-
condi . E col!1 aver confróntalo P oílerva-
zione fatta dal Piteas in Marfilia trecento 
snni prima la venuta di Crif to , con altra 
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fatta dal Caftini nel 1672. nel medeíTmo 
luogo , vi apparve , che nel corfo di due 
millc anni quefta diff'crcnza d' altitudine 
montava a pochi minuti p r i m i . Vegganíi 
Memoires Acad. Sienc. ann. 1693. P« 780. 
& feq. Veggafi l'articofo ECEITTICA . 

Vien detto che 1' altezza . del Solé pub 
eífer trovata in pochi minuti fecondi, con 
un' iftrumento avente un raggio di tre pie-
di i. Ma quefto radiflime volee corníponde-
ful fatto { a ) , U n Macchinifta Franzefe v 
i l Signor Hautefeuille , ha propofto un uuo-
vo iftrumento, per mezzo del quale ei pre
tende di prendere 1' altitud/ni in terzi m i 
nuti , ( ¿ ) 

( a ) Jcur. de S$av. tom, 32. pag. 55. & 
feq, ( b ) Mem, de Trev. ann. 1704. p. 4.46.. 

Trovare V altitudine del Solé per mezzo 
del globo. Veggafi V articolo GLOBO . CV-
clopedia 

A M A L G A M A Z I O N E . Viene defínitai 
dagli Alchimifti Vamalgamazione i l calcinar-
fi dei metalli per mezzo del Mercurio .- per
ché quantunque i l piano dell'operazione fía-
alquanto differente , né fatta precifamente 
per ottenere una di re t ta calcina , tuttavia-
effendo fufficicnte per 1' impref i , che richie-
defi d' una íoluzione , cd il metallo conver-
tito in un' amalgama , o fia pafta , viene: 
ancora in breviílim' ora ridotta ad una fi-
niííima polvere, appellata dagü Alchimifti-
calcina : in quefta forma ella vien trovata, 
e procurara con ifvaporare i l mercurio a 
fuoco lento. Ruland Lex, Alchem. p. 36. 

Noi non fappiamo chi fi foíTe i l ritro-
vatore di fimigliante ingegnofa operazione;; 
ma fi vede , che é molto antico. Plinio y 
{ a ) e Vitruvio , ( ¿ ) ne fanno parola 
quantunque fotto altra denominazione . 11 
Wedelio { c) fimigliantemente fi ingegna, 
e fi arrabatta di provare, che fofle nota al 
medefimo Ippocrate con un'argomento, i l 
quale , le non é foiido , é per lo meno 
fufficiente . Ippocrate ( ^ ) oíferva, che queiís 

foftanze , che o peía no ful l ' oro,, lo íciol-
„ gono coll' ajiito d' un fuoco lento 5 Per' 
,, ché un gagliardo non farebbe lo ftefto 

effetto ., " Quale farebbe quefto gentil 
fuoco , che ftrugge , e liquefá 1' oro piu 
fpeditamente di quello, che farebbe un fuo
co gagliardo ? I I Wedelio rifponde , (e ) 
conviene , che quefto fia i l Mercurio . 

( a ) Plin. Hifl, Nat. tom, z. lib. 33. c. 6. 
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pao. 611. & fcq. ( b ) Vitruv. de architeB. 
lih. 7. cap.%. pag. 140. & feq. ( c ) ¿Vedel. 
Pharm. AcroamAib. 1. §. 4- ^ 5 - Cd)Hip -
pocr. de D'm, lih. 1. cap. 15. ( e ) Burggr. 
Lex. Med. tom. 1. pag. 3 i4 ' 

Da alcuríi Scrittori viene divifa r amal-
gamazione in voleare, ed in Filofofica. 

L' Amalgamazione volgare fi é quella , che 
é fatta col mercurio volgare, o fia argen-
tovivo raoventefi , fpianato intorno . 

V amalgamazione filofofica poi é quella , 
che vierK effettuaía col mercurio filoíofico . 
Cafi. Lex. Med. pag. 37. 

L ' amalgamazione oá é fatta in forma 
fecca , ed indurita , od in forma umida, e 
fluida. „ • • j 1 

A M A R E Z Z A . Secondo 1 opimone del 
Doítor Grew , 1' a m a r t z z a é prodoíta da 
uno zolfo bene impregnaío ds un íale , od 
alcalico , od acido , ed intimamente umto 
colla térra . 

Quindi egli é , che le piante fommamen-
te amare , fomminiflrano d' ordinario una 
quantita abbondantiííima di íale hífiviale 5 
e che mol t i olj ¿iftillati, digeriti con qua-
lunque fortiíBmo -acido , acquiíhno un fa-
pore amaro. Aggiungafi a queílo che tut-
te le foglie delle radici dulcí fono amare . 
I I fíco, che produce un frutto dolciffimo, 
gocciola un' umore lattiginofo detto latíi-
ficcio, amaro ; e che le radici delle pian
te , le quali han no lo ftelo , o gambo ama
ro , n o n fono amare, ma calorofe . Che 
le partí deila térra contribuifcano confide-
rabilmente ail' amarezza de i corpi , quindi 
appariíce , che parecchi corpi di una tale 
fpezie fono fiííati 5 ovvero, fe non mandan 
fuori furai , non laíciano perb con quefto 
il loro fapore amaro. Veggafi Grew , D i -
fcorfo íopra i l fapore deiie Piante, cop,, 4. 
§. 12. Oíferva i l Signor Boyle , che una 
foílanza amara in eftremo grado pub eííere 
divifa in due foftanze , una eftremamente 
faporofa , e l 'altra afFatto infipida . Que-
11 o avviene quando i criftalli deil' argento 
fono diñiliati da un fufficieme calore per 
cavar fuori tuttí gli fpiriti dall' argento . 
Qiiella materia, che vi rimane é infipida, 
e quella, che fi folleva neíla diftillazione, 
é in cftremo grado accida . Opere Riñr. 
V0I. 7. pag. 541. ^ 

L1 eflinguere, od allontanare dai corpi V 
mn'ne-zza , vien detto. dolcificamento ec. 

A M A 1^5 
Veggafi T artícelo Do LCIFICAMENTO , C i -
clopedia. 

I l Signor Bon ci ha fomminifirato i mc-
todí di allontanare od ifcaricare V amarezza 
deli'olive , e delle cafiagne indiane . Veg-
ganfi Mem. Acad.Scien, an. 1720. p. 600. 

V amarezza dell'acqua marina nafce dal
lo feioglimento dei l e t t i , o ftrati del bitu-
rae , ficcome appunto la fuá falfedine vie
ne origináis dallo Icioglimento deglí firati 
falini . Marftgli in Hift. Acad. feien. ann. 
1710. pag. 33. Veggafi 1' articolo MARE . 

A M A R Ó . Le quali ta dei corpi amari 
vengon fuppofte eíTere ar id i , caldi, afirin-
genti , e terrei. Gorr. Med. Dcfin. pag. 373. 
voc. •y/'xpjf. Secondo if parere del Dottor 
Grew, tutte le piante , che fono amare 
e pungenti, o fopra la iingua , o nelía go
la , ed efofago , fono ottimi nettanti , o 
purganti, a cagion d' efempio , i l daizyt , 
che é una fpezie di fiore di primavera 
forfe i l giacinto , 1' anagallide {a) , e fomi-
güant i . Aggiunge 1' Autore medefimo , che 
mol te piante purgative , ed emetiehe, che 
hanno qualfivoglia fenfibile fapore , fono 
amare ; o fieno que fie femplici , come la 
colocintide \ od amare infierne , ed aftrin-
genti , come i ' aloe, ec. { b ) 

( a ) Grew , Idea di Filofof. ( b ) J/loria-
delle Piante , §. 30. pag. 14. 

Le coíe amare fono univerfalmente r i pú
late buone per lo fiomaco : ma fecondo i l 
fentimento dell' Abercromby , fono natural
mente fatta appoíhi per ifconvolgere, e per 
danneggiare lo ftomaco , e divengono fol-
tanto proficui gli amari e di benefizio al 
medefimo, ove fon rendutí proprj dalia lo
ro afiringeníe facolta . Tranf. Filofof. n. 171. 
pag. 1026. Veggafi 1' articolo STOMACHI-
CO , Ciclope di a . 

A M M A Z Z O N E . Noi leggiamo delle 
Amazzoni della Scitia in Erodoto : delle 
Amazzoni della Libia , in Diodoro Si cu lo j 
e delle Amazzoni della Gemianía , in Lu
cio Floro . I Geografi piíi moderni , ed i 
lavoraíori altresl parlano delle Amazzoni 
Mingreliane , e Giorgiane; delle Amazzo
ni nelT America , nel Monomotapa , nelie 
Ifole F hppine, in Danimarca, ed in altri 
luoghi . 

Le Amazzoni dell'America Meridionale , 
che vivono alie fponde del vaftiíTimo fiu-
rae, che da loro i l nome , fanuo una maf-

íjma 
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fima comparfa nell' Iftoria moderna . Veno-
gono quefte rapprefeníaie 5 come governa-. 
te , e coüdotte in guerra íoltanto daila lo
ro Regina . Non é permeífo agli uomini i i 
vivere fra efie; febbene queüi d'alcune. na-
zioni circonvicine hanno la permulione di 
viíitaríé , in cene date ftagioni , per ca-
gione del la procreazione . Suppl. tom. i . 
nunu 6\ 

Le Femmine r che nafcono da quedo di-
vifato commercio , fono con grandiíTima 
cura da efTe allevate , ed ammaelirate ia 
tutto c ib , che ha rapporto alia guerra, ed 
al governo : i maíchi poi , gli rimandano 
nei paefi dei loro padri . Veggafi i^o^rí-, 
Voyages , tom. i . pag. i co . Martin. Di¿l. 
Georg. tom. i . , pag. 300. 

I Gefuiti Miffionarj parlano d' una fimi-
gliante Repubblica tiAmazzoní, piantata in 
una delle nuove Ifole Filippine . Hanno co-
íloro i loro mar i t i , i quali vanno a.trova
re in una certa data ftagione del i ' anno ; 
e dopo eíTeríi trattenuti infierne con1 eífe 
alcuni pochi giorni , fi ritirano dentro la 
loro propria libia , e feco portano la pro
le maíchi le , che era nata dall' altra vifita , 
che eranfi fatti infieme , e laíciano alia 
Madre le bambine . Lett. Edif. tora. ó. in 
Praefat. Mera, de Trev. ann. 1706. p. 462. 
& feq. 

Viene aíTerito , che le truppe miglio-
r i , che fien o nelle ármate dell' Impera tore 
di Monomotopa , ficno donne , le quali abi-
tano nelle vicinanze del N i l o : quefte con-
verfano in certi dati periodi con gl i uo
mini , e difpongono dei loro figlioli nclla 
maniera íleffa che le altre . Recucil des Vo
yages de la Compagnie des Indes Orient. 
tom. 5, 

II Signor Thevenot , cd altri riféri-
fcono , come nella Mingrelia vi é una 
popolazione di gente s che abita ful monte 
Caucafo f preíTo la quale vi ha copia grande 
di Donne guerriere , • le quali fanno delle 
frequenti fcorrerie nella Mofcovia , e che 
fpeffo prendon foldo , e s' ingaggiano col 
Calmuc de* Tartar í .. Veggafi, Chard'r , 
Voyag. Tom. 2. p. 124. Nouv. Rep. Let.. 
T o m . 4. p. 8^5. 

Adamo Bremenfe , Eccleíkflico , che 
viveva iníorno 1' anno 1070. ragiona di 
una ^ Nazione d' Amazzoni deila coftiera 
Báltica 5 della quale ci riferifce molíiíiime 
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delle cofe üeííe , che fono fiate dette lo-
torno alie Amazzonl , aggiungcndo eglí 
íoltanto nuove maraviglie , e prodi^j ; 
concioíiiaché egli dica , che , fecondo" al
cuni , coiloro ingroííavaníl con bévere al-
quante gocciole di una cert' acqua ; che , 
lecondo altri , elle avevano commercio 
con dei roercadann , che trafficavano in 
quel'e contrade, ovvero con i prigionieri 
fatti da efle in guerra , ovvero con dei 
moílri , i quali fra loro fono frequenti : 
e quefla ultima opinione ad Adamo Bre
menfe fembra la pih probabiie . Ds fttit 
Dana , cap. 28. Martin. DÍ61. Georg,. 
T o m . 1. pag. 305. 

Le Amazzoni vengono da Platone appel-
late anche Sauromatides. Erodoto aíferifcs?, 
che i l nome loro ncll ' Idioma Scitico era 
Acorpata , che fignifica ammazz uomo r 
parola formata per ventura dal Céltico 
acor , uomo , e pata , uccidere . Veggafi 
Mifce l l Berold.Tom. 1. p. 5. 

La metrópoli , o prima térra , in cu i 
íieno iate le Amazzonl , é poda in que-
flione da Strabone: e quedo punto con filie 
nel concepire ,, come mai fuffider poda 
una Popolazione , Societa, Communita di 
Donne per iungo tratto di tempo , e che 
poífa far guerra con profpero evento col 
Popoli circonvicini , ed efporfi a lunghe , 
e durevoli fpedizioni railitari . L ' incredu-
lita, di Palefato , rifpetto all' efidenza delle 
Amazzonl , é fondata fopra una confidefa-
zione di mi ñor peío . I I fu o argomento 
fi é , che non crede che una tale Repub
blica non fia mai data realmente, perché 
non fe ne trovava una fimile al tempo 
fuo j fendo per efib un principio , che 
qualunque cofa , la quale fia data nel 
Mondo nci primuivi tempi , efida anche 
per i ' avvenire . Lo deffo Aurore, faltando 
di palo in fraica , fa un' altra objezione, 
che non é meno inconclsdente , e ridicoia 
della prima , vale a diré ,. che le Amaz
zonl akro non erano , che uomini vedi ti 
da Don na . Nouv, Repub. Let. Tom. 4. 
pag. 835. 

In difefa dell' Idoria delle Amazzonl 
M . Pctit argomenta , che la diverfita dei 
Cl imi produce una diverfita grandiííima di 
umor i , e d'inclinazioni, e che la regione 
delle Amazzonl ebbe le fue particolari dis-
poíizioni, per cui venivanole femmine i vi 

nate 
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mate ad acquiílare con un robuílo tempe-
Tamento una difpofizione feroce . A quefta 
connaturale ferocia pub a gran ragione 
aggiugnerfi la forza dclla educazione , 

Veramente la maniera , colla quale al-
levar fogiionfi preflb di noi le Donne , é 
ad efife un grandiífimo oltacolo a divenire 
jímazzoni: venivano quelle indurate fino 
dalla loro infanzia in efercizj di fatica , 
ufare a maneggiare , e fpada , e piftole , 
a batterfi, non aitramente, che gli uomini 
facc.ano; e che maraviglia é ma i , ch'elle 
diveninVro prodi Soldati ? 

I n fa:ti Platone nelia fuá Repubblica 
impone alia gioventu dell' uno , e dcll' 
altro íkíío 1' addcftrarfi nei medefimi efer-
cizj . NÜUV. Rcp. Leí. Tom. 4. p. 836. 
& feq. 

Si affaticano alcuni di concillare le due 
opioioni , col riputare una pura Chimera 
una Repubblica confidente di fole j ímaz-
zem i e coll'aíTcrire , che Ja Repubblica 
di coluro era una Repubblica come tutte 
le a'trc, d' uemini compoíla , e di Donne , 
e che dífFeriva dalle altre foltanto in que-
ílo , che le Donne ave vano in mano 11 
governo , ed i l comando , e ehe facevano 
nellc guerre la prima figura . Queíla opi-
nione kmbra eííere data tolta di pefo a 
Phaio , ed a Pomponio Mela , i quali 
fanno menzlone di un certo Popólo deila 
Scizia » preíTo del qoale tenevano le Don
ne i l iupremo comando, e quedo lo chia-
mano i] Regno átlls dmazzoni. Bibl. Un. 
T o m . 4. p. 833. 

Aicuni íi fanno a credere , che quedo 
lia ttoppo , e fuppongono, che tutta queda 
invenzione fía data fondata fopra un ufo 
antico di diverfe Nazioni , di portarfi le 
Mogli alia guerra coi loro M a r i t i . I I cafo 
degli antichi Cimbri non é meno oder-
vabile. Veg. Tacit. de Morib. Germ. c. 8. 
Dithm. comm. ad Lov. Bibl. Germ. T o m . 
15. p. 120. Pomp. Mela . Ltb. 3. c. 4. 
Bibl. Univ. Tora. 1. p. 273. Steph. Cleric. 
Diíí. Phiio'. 2. B bl. Univ. T o m . 4. p.437. 
Mem. Acad. Infcrip.Tom. 8. p, 149. 

Le Amazzoni della Libia furono una 
Repubblica di Donne , le quali abitavano 
fu He ípiaggc del Lago Tritonide , famofe 
per le loro gare, e conté fe col le Gorgoni, 
e con altre Popolazioni del fe do medefimo . 
Veg. l'articolo GORGONI , 
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I n quedo fenfo le Gorgoni fono contrad-

didinte Amazzohi 1 e fortidime rivaii , 
ed emule di queiie \ componendo codoro 
propriamente due differenti Nazioni don-
nefehe guerriere , che avevano loro danza 
fi'Ta preíío le fpiagge si V una , che T al-
tra , del Lago Tritonide ; e famofe per 
le loro controverfíe , e per 1c guerre , che 
ebbero infierne ( ^ ) . Diodoro Siculo fa 
parola dei Stpolcri delle Amazzoni, alcuni 
avanzl dei quali erano in ed'erenel tempo 
íuo . Erano quedi Sepolcri tre depofiti, o 
Maufolei innalzati da un' antica Regina 
di quella regione , nei quali erano fepolte 
moltidime delle loro Donne famofe i n 
guerra , ch' erano date uccife dalle Gor
goni ( ¿ ) . 

( a ) Maffieu Dijjert. fur Ies Górgones in 
Mem. Aerad. Jnfcriptions, Tom, 4. p, 72, 

( b ) Madieu , loe. ch. 
Oltre le Opere di M . Petit fopra i l 

foggetto delle Amazzoni, ( r ) é dato pub-
bhcato da M . Moreau de Mautour un 
piano di una nuova Idoria delle -Amaz
zoni ( d ) \ ma noi non troviamo , che le 
promeffc corrifpondano in faíto riípetto a 
queda Idoria medefiraa, 

(c ) Petri Petiti de Amazzonibus Dider-
tat io , qux , an veré extiterint, nec ne , 
variis ultro citroque conjeíluris , & argu-
mentis difputatur : multa etiam ad eam 
genrem pertinentia ex antiquismonumentis 
eruuntur , & illudrantur . Parifiis 1685. 
in 12. Atl. Erud. Lipf. ann. 1685. p. 390. 
Nouv. Repub. Setter, Tom. 4. pag. 831. 
Jour. Lher. Tom. 10. pag. 105. Suit. Hijl . 
fur les Amazones , cu F on trouve íout es 
•que les auteurs tant anciens , que modernes 
ont ecrit pour , m contre ees Heroines , &c. 
Leiden 1718. 2. Tom. in 8. 

( d ) Di fe. Prelim. fur la Differt. H'iflor, 
des Amazones ) ap.Mem. de Trev. an. 1703. 
pag. 157. 

A M B A R V A L T A . Queda Feda degli 
Antichi Pagani fu altramente delta lujiratio 
agrorum . 

La colloca i l Rofino nei numero di 
quelle Fede , le quali non erano fiífate per 
qualfivogüa giorno ^ o tempo certo ; ma 
dovevanfi petb fare codantemente in ca-
dauno anno . Per lo contrario i l Ti tolo 
di un Capitolo delle Opere di Catone > 
fembra , che faccia tonoícere , come dava 

in 
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in arbitrio del Popólo lo fceglierfi a talento 
i l tempo di folennÍ27,are una fomigliante 
ceremonia. Cato de Re rujiica, cap. 141. 

Pretenderebbero alcuni , che le Feile 
Ambarvali , ambarvalia, íi faceíTero due 
volte Panno, la prima volta verfo la fine 
del me fe di Gennajo , ovvero come altri 
immaginano, dentro i l meíe d' Aprile ; 
e la feconda dentro i l me fe di Lu^lio , 
ovvero , ficcome va opinando i l Refino , 
dentro i l mefe d' Agofto , nel tempo ap-
punto , che le biade biondeggiavano , o 
per meglio eíprimerci , quando era per 
farfene la raccolta , maturis frugibus . 
L ' opinione piü probabile fembra eííer quel-
la , che s' appoggia alia teftimonianxa di 
Ovidio , i l quale ne' íuoi Faüi deferivendo 
le Fcfte che Ti focevano nei primi íei mefi 
dell' anno dal Gennajo , cioé , al Giugno 
inclufive nulla dice delle Feíle ambarvali. 

I I Sagrifizio , che in fimígliante occa-
fione veniva offerto , venne quindi detto 
Ambarvali facrum , ed anche hojiia. ambar-
val i $ , 

Le Fe fie ambarvali , ambarvalia , era no 
di due fpezie , vale a diré , pubbliche, e 
prívate . 

Le prívate quelle erano , le quali veni- . 
vano folennizzate dav Capí di Caía , ac-
compagnati , e col feguito dei figiiolj, e 
dei íervi , nei Villaggj , e nelle polTcílio-
ni , e tenute efiílenti fuori di Roma . 
Facevano effi tre camminate , o gírate 
intorno a quel dato terreno, cadaun d1 eííi 
effendo coronato di foglie di quercia , e 
cantando, come in proceffione, delle Ode, 
od' Inni in onore di Ce re re . Dopo la 
divifata proceffione andavanlene a fagrifi-
care . 

In queda occafione ufavaníl ceríe date 
formóle di voci iegnatamente per quefte 
Peñe preferirte. Vid. Cato de Re Ruílica, 
ap, Danet, Di£l. Antiq. in voce. 

Le Feíle Ambarvali pubbhche , publica 
ambarvalia, erano quelle , che íi celebra-
vano intorno ai confini , o circónferenza 
della Citta , ed in queíle , due fíate i 
Fratres arvales Pontificalmente velliti , 
camminando alia teíta della Prcceffione dei 
Citíadini officiavano intorno ai poderi gi
rando , ed ai vigneti di Roma . 

La preghiera, o formula , che venivavi 
ufata j era ; Avenas morbum , mortem 5 

taiiem, nebulam , ¿mpetiginem , peftfiatm. 
Fe/í. de verborum figmficatione in voce 
Pefejiaí. 

Alcuni vogliono , che un Ambarvak 
foífe quinquennale , vale a dife , che 11 
faceíTero quefte luftrazioni ogni luftro, ogni 
cinque anm, e T altro poi una volta ogni 
anno , ficché foffero due differenti Ambar
vali ^ vale a d i ré , Ambarvak quinquennale^ 
& Ambarvale annale . I l primo era detto 
máxima Ambarvalia , come quello , che 
veniva effVttuato a norma del rito ftabi-
hto . Stmbra , che appartenga a si facti 
Ambarvali íoli la denominazione Su ove-
taurilia . Baxt. GloíTa . Veggaíi V articolo 
SüOVETAURILIA , Ciclopedia . 

A M B E . 1 1 racconciare le luílazioni , 
o slogamenti del braccio dalla fpaÜa é una 
di quelle operazioni Chirurgiche , che ha 
imbarazzato , e confufo mol ti (lime volte i 
Cerufici piü fperimentati , e piu periti . 
Fra le macchine invéntate per una si fatta 
imprefa 1' Ambe immaginata da Ippocra-
te , é una delle a lía i antiche , ed aífai 
famofe . 

Confiíle quefta d' una leva orizzontaíe , 
cd una punta fiííatavi fatta di legno aggiu-
ftata verticalmente , alia eftremita della 
quale viene ad unirfi la leva per mezzo di 
un arpione . 11 paziente ftandofi a federe , 
ed eífendo alzato il braccio di luí , che é 
slogato , la mace hiña viene fpinta verfo 
1' afee lia piü che íi pub ; curandum , di -
cendo Ippocrate, ut quam peritijfme alam 
fubeat . 

I I braccio é legato a quedo legno oriz
zontaíe , ed allora un1 aííiftente foíliene la 
fcapula , e la clavicoia ne! medefimo tem
po , che un' altro aííiftente comprime in 
gm verfo térra ¡a leva , e per íimigliante 
guifa fa , che i ' cíío torni di nuovo al fuo 
luogo. 

I I maí í imo, e capitale difetto di queíla 
macchina Ambe íi é , che viene a fpignere 
i l capo dell'oííb nella fuá caví ta prima che 
fieno faite 1' eilenfione , e la contreften-
íione : le confeguenze perniciofe di quefto 
fatto fono , pnmieramcnte , che ia redu-
zione é fommair.ente difficultofa , perché 
1' oífo non é condotto per la ftrada mede-
fima , per la quale fi é slogato, ma viene 
ad eífer fatto paila re per altra , onde viene 
ad incontrare tkgli oftacoli, e degl' intoppi 
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síalle partí , cíie lo circondano , come an
che dalla fcapula ñeffa , cd in ció , che 
1' articola . I n feconcío luogo nell' atto di 
fare deglí sforzi per iaperarc i diviíati ofta-
coli , uno corre pericoio di roveltiare e 
fpignere indietro i ñli ed eftremha cartilá
gine íe della cavita della fcapula , ovvero 
della 'capfula ligamentofa . I I terzo difetto 
di quefta macchina Amhe d ' íppocraíe fi é, 
ch' ella non pub muovere 1' oífc» slogato , 
fe non fottinsu ; e per confeguente quefta 
macchina é buena únicamente per quelle 
luíiaxioni , o slogamenti fatti direttamente 
a l l ' ing iu ; ed é certa altresij, che Je brac-
cia íteffe s'cgate in fuori , e in dentro , 
come anche gli slogamenti íporgenti m-
nanzi fono affai frequenti . I n quefti cafi 
pertanto la macchina Ambe non é di neííun 
=ufo • ed eííendo pericoiofa nelle luííazioni, 
o slogamcnti alí' ingiu , ne íesuc , che 
queila macchina patiíce l'eccezione di fom-
«jarnente difettofa, e mancante. 

I I Ssgnor ie Cat nelle Tranfazioni Filo-
fofiche al Num.469. ha íiudiato con ogni 
attenzione maggiore di por riparo ai divi
íati diflfetti, col darci la deferizione di una 
nuova Ambe , e infierne i ' ufo di quella , 
che non é veramente foggetta ai manca-
menti della vecchia Ambe , Ma íiccome 
traícenderebbe i teraiini del da noi propo-
floci filiema i l darne la divifata deferizione, 
ci é giaoco forza il rimettere percib colo
r o , che ne foífero vaghi, alia Lettura delle 
Tranfazioni medefime . Veggaíi 1' articulo 
•LUSSAZIONE , CicloDedia . 

A M B I D E S T R O . Per la cagione natu-
rale di queña facolta , alcuni, come THoe-
fero ( ^ ) , I ' attribuifcono ad uno ftraordi-
nario rinforzo , e fupplemento di fangue , 
e di fpiriti dal cuore, e da) cervello , che 
fornifee ambe le braccia della neceflaria 
forza , ed agi!ka . Altr i poi , come N x -
eolb Maffa , alia fituazione diritta del cuo
re , che non inclina né verfo H braccio 
dintto , né verfo il braccio fin i tiro : ed 
altri finalmente aferivono quefta facolta alie 
arrerie finiftre , e deftre colincate fotto le 
cía vi colé , che fieno di un' akezza mede-
íima , e pofte ad una medefuna .diftanza 
dal cuore , dalle quali i l fangue viene fpin-
to con ugual forza ali' uno , ed all' altro 
braccio. Ma noi con buona pa'e di quefti 
Autori , e di qualunque altro, che volcfle 
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impantanarfi ¡n foggetti cosí ridicoli , e 
che moftrano debolezza di raziocinio, C 
cattiva loica , diciamo francamente , che 
i l volere aífegnare fimigliand cagioni fon 
frottole , ícempiataggini , e chimere , 
La vera , Ja piaña , la natural cagione 
deefi únicamente aítribuire all' educazione, 
ed ali' abito , o per meglio diré , alia 
natura medtfima , Ja quale , fe fi la leUÍ fíe 
fare, e che gli uommi , non altramente 
che i bruti animan , foíítro laíciati re gol are 
da eífa fol-a, ella é cofa piu che probabile, 
che gli uomini tucti farebbero ambidefiri : 
conciofifiaché nclla natura delle cofe non 
vi fia in contó veruno quefta diíferenza di 
deftro, e di finiítro. Le nutrid., e le altre 
donne lattaníi fon forzate íimiglianttmente 
a íoffrir delio liento ntl nutriré i bambo-
Üni alia lor cura commcíii per non aver 
1' ufo di mancggiare i l ¡oro braccio fini-
ftro ( - f ) . Quanto mai grande fvantaggio fi 
é i l noftro di efter privi di mezzi di n o i , 
e della meta dtlla noftra dtftrezza 2 Se 1'ufo 
apparato a ve 01 m o di maneggiare con egual 
franchezza si 1' uno , che 1' altro braccio , 
e si i ' una , che l'altra mano , non vi ha 
i l menomo dubbio, ch' ella farebbe per noi 
cofa aftai vantaggiofa . Egli é certo , 
avervi nella vita infinite occafioni , nelle 
quali di gran bene , e vantaggio altrui 
riufcirebbe 1' aver 1' ufo dell' uno , e dell' 
altro braccio . I Cerufici , e gli Ocuüfti 
fono per neceffita obbligaíi ad eífere ambi
defiri i i l cavar fangue , ec. nel braccio 
finiftro, o nel fínittro nodo del p iedeCí i ) , 
e le operazioni negli occhi finiftri ( e ) ^ 
non poííono eflere fatte bene, ed a dovere, 
fe non fe colla mano finiilra . Incontranfi 
nell' Iftoria diverfi cíempj , nei quali la 
mano finiilra é ftata coltivata prtfcribil-
mente alia deftra . Ma le Leggi degli An-
tichi Popoli deila Scizia imponevano alia 
gente il canco d'efercitare nella fteíía guifa 
ambedue le mani , fenza alcuna fiagolarita, 
o parzialita né per la finiftra , né per Ja 
deftra ; e Platone ( / ) nella fuá Repubblica 
ingiugne, che debba eflere oííervato quefto 
ufo di efercitare ambe le mani come quel-
lo , che pone nella perfona piíi deftrezza 
non folo , ma piü coraggio eziandio. 

(a ) Hcrcul. Med. Lik 7. cap. 6. 
( b ) Burggr. Lex. Med. Torn. 1. in voce. 
( c ) Veggajl i /Ferrari de Infam. Cura 
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Part. i . ¿ífor. 45. ( d ) Horn . Mkrotec. 
Se£i. 2. pag, 151. ( e) M.em. de Trev. ann. 
i j o ó . pag. 326. ( f ) De Legib. I, 3. 

Nclle ármate degli antichi Greci, i Sol-
dati loro i piíi diílinti , ed i piu riputati , 
fi erano quelli di picea , e di alabarda , 
come quelli , i quali formavano le prime 
linee dei loro battaglioni , e quefti dove-
vano eíTere acconci a ferire non meno 
colla diritta , che colla íiniftra mano . 
Noi troviamo rammemorato nella Scrit-
tura che , in un' occafione ñraordi-
naria , la fola Tr ibu di Gad mi fe innanzi 
fettecento valoroíi uomini , i quali combat-
tevano tanto colla mano finiftra , come 
colla dir i t ta . E gí' lílorici Romani ci aíTi-
curano , che vi erano dei gladiatori , i 
quali fi addeftravano in quedo medefimo 
efercizio. U n ' ingegnoíb Scnttore Franzefe 
( / ; ) fi fa le maraviglie , come fra tutti i 
raoderni raffinamenti della guerra , e dell' 
arte militare tanto raíTottigliatafi a i noflri 
tempi , non vi fia ftato al cuno , i l quale 
abbia mai penfato a porre in ufo di nuovo 
] ' antica pratica degli amb'idefiri , i l quale 
é cofa piu che indubitata , che riufcirebbe 
cT un fervigio fommamente confiderabile , 
maffimamente nella efecuzione degli flrat-
tagemmi. 

( g ) Giudlci cap. 10. verf. 16. 
( h ) Morin . apud H'tfl. Acad. Infcript, 

Tom. 2. pag. 98. 
A M B I T O . L ' Ambito, ambitus, preflb 

i Romani differiva dall' ambizione , come 
i l primo cade nell' atto pratico , e 1' altra 
nella mente , 

Era 1' Ambito di due ípezie , uno per-
raeífo dalle Leggi , ed anche commenda-
bile , I ' altro infame . 

I I primo , che dicevafi .anche ambitus 
popular i s , fi era , allorché una perfona 
offeriva francamente i l proprio fervigio alia 
Repubblica , lafeiando a ciafchedun altro 
la liberta , e V agio di giudicare delle fue 
pretenfioni , fe foífero, vale a diré , tró
vate ragionevoli, o nb . 

Quefta fpezie d' Ambito non era vietata 
áa alcuna Legge , ma fempremal appro-
vata , e praticata exiandio dai migl ior i , e 
dai fommi perfoKaggj, 

I mezzi , e gl' iftrumenti , dei quali 
percio face vano ufo , erano diveríi, 1 .Amici, 
Pcríone amiche, le quali erano folio varié 
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relazioni e rapporti, onde venivanvi incíufi, 
Cognati , nffines , neceffarii , familiares , 
vicini , tributes , clientes , municipss, foda-
les ^ collega . 2. Nomenclatura : otrvero fia 
i l chiamare , ed ii íalutare cadauna Per
fona peí proprio fuo no me , pe! qual fine 
i candidati venivano accompagnati da un 
Uñiziale , i l quale percio denominavafi 
Interpres , ovvcro nomenclátor, 3. Blanditioy 
o foífe 1' obbligare ie Perfone per mezzo 
di far loro de' fervigj , od a loro amici , 
od Avvocati , e fimiglianti , efibendo loro 
i l proprio voto per un' altra occafione . 
4. Prenfatio, e quefto era l'afferrar ie Per*-
fone per la mano , 1'offerir loro i l proprio 
fervigio, la propria amicizia , e cefe fomi-
gl iant i . 5. Ajfiduiias . 6. Toga candida , 
i l farfi veder in pubblico vefiito colla toga 
bianca . 7. Benignitas , i l diflribuire dei 
prefenti , o delle generofita , congia-
ria 1 ec, ec. 

La feconda fpezie á* Ambito era quella } 
nella quale uno fervivafi della forza , della 
lufinga maliziofa , dell' inganno , del da
ñare , od altra Jomigliante foverchieria . 
Quefta si fatta azione era riputata infame, 
e veniva feveramente punito eolui , che ne 
foífe convinto colpevole , fendo riguardata 
non altramente che una forgentedi corrom-
pimento , e di raille altre feiagure , e di-
íordini . 

Parecchie Leggi furono fatte contro quedo 
Ambito turpe . Ta l i appunto fono : Lex 
Acilia, Calpurnia, Aufidia , Bccbia, JEmi-
lia , Cornelia , Fulvia , Pabia , Julia Augu-
fti, Julia defaris , Licinia , Maria , Pcete-
l ia , Pompeja , Tuilia vetus , V id . Pitifc. 
Lex. Antiq. Tom. 1. p. 80. 

Nell ' anno di Roma 321. fu proibito 
Tufo della Toga candida: c 1'anno 398. fu 
vietaío ai candidati 1' andaré ai Mercati , 
ed ad altri luoghi dei borghi, o vicinanze 
della Citta a brogliare, ove eravi concorfo 
grande di gente . Nell ' anno 571. furono 
importe pene feveriífime a coloro, che per 
la medefima ragione dell' ámbito allargaf-
íero la mano con donativi , ec. V anno 
594. fu a queña ifteífa cofa ingiuntá una 
nuova pena, vale a diré , quella del bando, 
od efilio. Finalmente l'anno di Roma <597. 
venne aggravata la mano fopra fimigliante 
divieto con impofizioni , ed ammende pc-
famiííime. Baxt. Gloff. p. 8^. e feq. 

Per 
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Per la LeggeTullia cmanata nelConfo-

]a£o di C/ccrone, venne vieíato ai Candi-
dati di preícntare al Popólo qualfivoglia 
fpettacolo gladiatorio , di fare qualunque 
fefta pubblica , o di proccurare d' eííer fe-
guitati da folta corona di cl ienti , per due 
anni prima, che pretendeíTero , c s' affac-
ciaflero a chiedere qualche poflo. 

U n Senatore , che in qualfivoglia forma 
aveffe contra vveniiEo alia di vi Tata Lcgge , 
veniva punito con dieci anni di bando : 
gli altri poi , che non erano Senatori, ve-
nivano per fempre renduti, e dichiarati in-
eapaci di concorrere, e di confeguire qual
fivoglia Dignita . Danet D í a . Antiq. in 
voce . Non era V ámbito praticato foltanto 
in Roma, e nel Foro ; ma eziandio negli 
akri toncorfi, ed affemblee delle altreCit-
t i , e piazze dell' I tal ia, ove trovavaníi di 
ordinario parccchi Ciuadini per loro inte-
íeffi , od impieghi. 

Queña pratica ceísb nella Citta fino dal 
tempo degF Imperador i , e cib per la íbla 
ragione, che i pofti , e le cariche non ve-
nivano allora confcrite dai voti del Popólo, 
c dei Cit tadini , ma únicamente per favo-
re del Principe . 

Quelle Períone , le quali a ve va no pen-
denti delle caufe , praticavano lo üefib ufo 
deli' ámbito , portandofi , cioé , iníorno 
prefío i Giudici , ad implorare i l lor favo-
re , e la loro mífericordia . Vo¡f. Et im, 
pag. 2%. 

Le pcrfone , che cib praticavano , dice' 
vanfi ambitiofi, Quindi noi leggiamo preíío 
gli antichi Scrittori Romani ; Ambitiofa 
Decreta , ed Ambitiofa Juffa ; efpreffioni úfa
te per tali fentenze , e decreti, come quel-
Ji ? che erano ftati cosí proecurati daiGiw-
dic i , in guifa opponentefi alia ragione, ed 
ah'equi ta , o per mero favore , e parziali-
ta , od a forza di íomme di danaro. Veg. 
Pitifc. Lex. Antiq. tom. i . p. 79. in voce 
Ambire , 

A M B R A . E'quefto nell' Iftoria naaurale 
un nomc di un foífiie folirio , duro , opa
co , mfiammabile , rifplendentiírimo, d' un 
foave odere , e che ad un fuoco lentiífimo 
/ i liquefa in una mafla fluida . 

Trovafi queíla voce feritta ancora Am~ 
bsrgreff, ambergreece , ed ambergrh, ambra-
grigia; ed h compota dal Latino bárbaro 
amhsr, ambra, e gris , grigio, 
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L' ambragrigia, é anche conofeiuta fotto 

i nomi , ambarum , ambra 1 ambra grifea, e 
íimiglianti, 

L'Autore del la Letrera al Signor Pluxe-
net erróneamente aíferma , che 1' ambra
grigia é una foftanza anímale , prodotta 
da una certa fpezie particolare d' infetto, 
come lo fono i l miele, ed i l latte , e che 
in un gran pezzo. d' ambragrigia , che g l i 
venne fatto di trovare nelle coftiere della 
Giammaica, vi ícopri pe re n tro delle fpine, 
delle ale , ed altre parti del corpo di peíci 
vifibiliHime . EgH aggiunge i l buonoScrit-
tore, com'ei crede eífere come feiami fat-
ti nel¿lido del mare , o dentro i l mare 
meefefimo , Tranf, Filofof, pag, 232. e 
pag. 712, 

Ella é opinione d' alcuno , che T am-
bragrigia íi generi realmente nelia balena 
del corpo del lo Sperma-ceti, non altramen-
te che fi forma i l rauíchio, lo zibetto, ed 
alcune altre íbftanze nei corpi dei refpetti-
vi loro animali , La ícoperta fu primiera-
mente pubblicata dal fempre venerabileSi
gnor Paolo Dudley, tale quale avevala egli 
rieevuta dal Signor Abkins perfona non 
meno dotta, che d'ottima fede , e fomma-
mente fin ce ra , di Buñon , che ha raaneg-
giato, ed efaminato per interi dieci, o do-
dici anni la balena \ efiendo egli ftato uno 
dei primi fra coloro, che hanno riconofeiu-
to , trovaríi nella balena lo fperma-ceti , 
l'anno 1720. La fuá Iftoria é a capello la 
feguente. 

V ambragrigia , fi trova únicamente nelio 
fperma-ceti deile balene . La fuá confígu-
razione confifte in palle, o corpi globulari 
di forme di verle di un diámetro dalle tre 
alie dodici dita, e di un pefo, di una lib-
bra fino alie libbre ventidue , e raezzo 9 
contenute in un'ampio facco, o borfa ova
le , lunga tre, o quatr.ro piedi , profonda, 
e larga , due , o tre piedi . Simigliante , 
quanto alia forma, ad una ghianda di quer-
cia; colla (ola diíferenza , che le eftremita 
vengono a finiré in una punta alquanto 
piu acuía , aííomigliandofi ad un lungo 
mantice d' un fabbro , con un nembo di 
umore , che precipita per un tubo cónico 
dentro per la lunghezza del pene , ed un 
canale , che viene a ferrarfi nell' altra eftre-
mita della borfa , o facco ovale , avanza-
tefi verfo gli arnioni . Queña borfa va di-» 
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l-ittamentc ad attaccarfi fopra i tífticoli , 
che fono del la lunghetía in circa d' "un 
piede, ed é collocata lungo la radice , o 
bafc del pene , circa quattro , o cinque pisdi 
fotto i l bellico , e tre o quattro picdi in
terno all' ano . Que ño facco , o borfa ovale 
e quafi tutta plena di un liquore d' un co
lore d'arancia carico, a un di preíío atíac-
caticcio come i'olio e di un' odore forte 
al pari di qutllo ckWawbmgrigia, ed anche 
piíi aciito , ma di quella ípezie , che gal-
Icggia} e nuotavi perentro. 1 lati interior! 
della borfa fono fommamente t inti del co
lore medefimo del liquore , che pub effere 
anche tróvalo perentro i l canale del pene 
medefimo. Le palle fembra ,. che fieno per
fectamente dure, per poco , che la bakna 
fia ancor viva , perché , íiccome vi fono 
raolte volte tróvate nell' aprir della borla,, 
iarghe , concave , le medefime , e della fieí-
fa confiíienza , di modo che fcagliate che. 
fieno , fembra che le fieífe divifase palle 
vengano comporte di varié incamiciature di-
í i in te , racchiuíe una dentro T alera, ed al-
quanto íimili a, quelle di una c i polla. Rií-
petto al numero de lie divifatc palle , i l Si-
gnor Abkins non ne trovo raai in una bor
la piu di quattro: e gli venne fatto di tró
vame una volta una , che peso vent' una 
libbra , che fu la piu grande , che fino al-
lora aveífe trovata, ma quefta era fola den
tro un' intiera borfa . 

Fra gli fpsrmazetl d' una balena avente 
tutte le fus paüe , ve ne fono due , che 
non contengonle j e che altro non racchiu-
dono nelle loro borfe, falvo che un liquo
re d' un cupo , e fommamente carleo color 
d' arancia ; lo che conferma quéllo , che 
venne afferito da un' altro fperimentator 
di bal ene, vale a diré , che 1' ambragrigia 
fu fulamente trovata in tali fpermaceti di 
balena , che fieno avanzaíi in eta , e ben 
paíciuti. Ella é univeríale opini ne dei pe-
fcatori delk balene , che 1' ambragrigta fia 
predotta loltanto dal maíchio , o fia da quel
le borfe, che ha foltanto i l Mafchio, vale 
a diré lo fpermaceti. La ragione pub eíTere , 
che le femmme fon fempre piu difficili ad 
eífer prefe , come quelle , che effcndo aííai 
piu timorofe dei mafchi, é preífo che im-
poííibüe , che vengano incontrate , e che 
lafeinfi vedere dai pefeatori , feppuré non 
foííero tróvate addormentate íull' acqua % o. 
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ntenufe ferme dai loro balenottí . I l me^ 
todo di cavar fuori dalla balena 1' ambra-
grigia praticata dal Signor Atkins , fu i l 
íeguente: poiché i l pe íce .é uccifo , ei lo 
fa volta re colla pancia all' insü, attacca una 
corda al pene, e fi pone a tagliare per la 
filiara del bellico fino che arrivi col ta-
glio agl ' inteftini, edaliora fi fa a ricerca»« 
re peí dutto , o canale piu a dentro fino 
a che trova Tertremita della borfa : lega 
una corda aííai vicino alia borfa con eftre-
ma diligenza, e taglia i l condotto , che la 
circonda ; eib fatto , eftrae íl pent dalU 
coda, e la borfa dell' ambragrigia gli vien 
dietro perfettamente, e falra fuori bella, e 
intiera fopra la pancia . Uno ingegnofa 
ferittore fi fa a congetturare , che quefta 
borfa , o facco , fia la vefeica urinaria , e 
che le palle dell' ambragrigia , íiano una 
fpezie di concrezione formatafi dalia grafía 
odorífera foftanza del liquor feminale , o 
fpermatico nella medefima vefeica conte-
nuto o. Tranfazioni Filofufichen. 387. pag» 
2.66. , e feq, 

A quefta iftoria viene oppofio , che g i l 
fpermaceti di balena fono trovati nei mari 
fettentrionali, ove non vi fi trova con effi 
ambragria . L ' altra obbiezione fi é , che que-
fti fmifurati pe?.zi d' ambragrigia , de' quali 
fa parola Garzias ab Hor to , ed altri Scrit-
t o r i , fono a grandiíTimo liento conciliabiü 
col divifato fiftema . Garc. ab Hort. Hilior, 
A rom. hb. 1. cap. 1. Vcrdr, Phyfic. part. 
2. cap. 6. §. 6. 

Egli appariíce manlfeflamente , che Vam» 
bra non fia una foftanz-a anímale dai prin-
cipj chimici , che eftraggonfi dalla medefi
ma , avvegnaché ella non fomminiílri né 
fpirito volatile urinofo , né fale j ma per 
lo contrario una piccioüffima quantitk di 
un fale acido della natura fimiliíllma dell! 
ambra fteífa ». 

I n una- parola, le varié erronee conget-
ture intorno alia natura, ed all'origine di 
quefta foftanza , fono fíate , quafi diíTi , 
ionumerabili. Ma egli é piu che indubita-
to , che ella trae un'origine minerale , e 
che ella non é altro in foftanza che un bi-
turne lucido, e fpumofoche trafuda fuo
ri della térra in forma d' un fluido, eche 
pofeia fi va indurando, e ridueendofi come 
noi lo veggiamo . Che quefta foftanza fia 
(lata una volta fluida,. noi lo argomentia-

roo 
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mo manifeílamente dalla rneaefima pmva, 
che fi fa úe\V ambra , la qlíale é , che ella 
aííai frequenternente contiene delle íoftanie 
ftranicre immerfe dentro la maík íolide , 
le quaü non vi políono eífere ftate i otro-
dotte , fe non fe aliora quando trovayafi 
in i ¡tato melle , e fluido. Le picciole chioc-
ciole , le pietruzxe , i granelli d' arena non 
di rado trovanvifi per entro ; ed alcune 
fíate vi fi trovano delle tefte, e delle boc-
che deretane di calamari, ed altri pefcetíi 
di quefta fpeiie . Qiiefti fono ftati prefi in 
iícambio , ed erróneamente giudicati tede 
di parrucchetti, e d' altri uccelli, da colo
ro , che erano ignoranti de-Ha natura deipe-
fei } e di cib , che ad efli appartiene : e 
quindi appunto riconobbero la loro origine 
tanto ftravaganti congerture , come nfpet-
to all'origine del corpo fteíTo . HUI. Hiíh 
dei Foífili, p. 412. 

Gli Autori hanno ragionato di due fpe-
zíe d' amóra, una ñera, ed una grigia , o 
bigia, delle quali ci hanno aíícurato , che 
la grigia fi é la migliore . Ma la veri ta fi 
é , che quede non fono gia due differenti 
foftanze s ma bensi únicamente due appa-
renze della íoíhnza medefima . Qualfivoglia 
ambra é comporta di particclle bianchiccie, 
e nericcic j le bianchiccie fono i l profumo 
piu fino, e quando fono in grande abbon-
danza, tutta la mafia é fommámente odo-
rofa , e di gran pregio . Ma quefte parti
cclle biancbicce efíendo fom mámente mi
nute y e faciliffime a diftruggerfi, cosí elle 
vengono ad eíalare in copia grande , ed a 
la fe i a re le altre particelle quaíi fole j le 
maffe in fimiglianíe flato conviene , che 
íieno grandemente- inferiori alie altre in 
odore, ed in pregio , e d' un colore tene-
brofo, e quefte fono appunto quelle , che 
vengono dette ambra ñera. H i l l , licor, dei 
Foffili , p. 412, 

V ambra viene tro va ta in roaggiore , od 
in mi ñor copia in molte parti delle Indie 
Orientali . 11 Giappone ce ne íomminiilra 
uua grandiííima quantita ; e le parti poíle 
al Levante di Java,- e delle lióle Maldive, 
hanno arricchito mo l t l , che fi fono da ti a 
yaccGgliernc , e farne traffico . In quelle 
contrade viene d' ordinario trovara 1' ambra 
attaccata alie radici degli alberi , che cre-
feono nei lidi bagoati a otta a otta dal ma-
n v ed in quei íiti nei quali fe un poco fi 
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fea vi no, fi trova T acqua , e mentre ella é 
in tale fiato ella é foffice, mórbida , c ma-
neggevole non altramente che la cera , ed 
alcune volte un poco piu dura della gela
tina i ma tofto che viene queft' ambra ca-, 
vata fuori, s' inngidilce , e s' indura , e di-
viene in un fubito cosí confiílente , come 
noi la veggiamo. 

C i é fiato parlato d'alcuni pezzi á''ambra 
aífai maggiori di quei due , che fono efpo-
fti nella Ciclopedia , di due piedi di diame-
rro . Uno di qneíli era flato trovato neile 
vicinanze del Capo di buona Speranza , i l 
quale pefava trecento libbre ; e l ' a l t ro , fe 
dobbiamo dar fede alia relazione , cinque-
cento libbre. Tranf. Filof. n. 26 ?. p. 573, 
Veggafi ancora il Numero 132, p. 712. 

Non di rado nella Giammaica fi trova ab-
bondantemente un fimigliante prodotto pre-
giabiliffimo . Noi abbiamo ncllc Tranfazio-
ni Filofofiche un' ifloria d' una perfona , che 
in due viaggj ne raccolfe cento, e cinquan-
ta libbre , e quefta avevala principalmente 
cavara ful lido in quella parte deli' Ifola , 
detta quindi i l Punto delT ambra. I n quel
le partí corre un' opinione , che quefta ven
ga prodotta da un' uccello , e eib perché 
trovanvi alcuna fiata dei becchi , delle piu-
me , e fimiglianti parti di queft i dati uccel
li ; e quei villano viaggiatore, che la rac
colfe , afferma d' avervi veduto gli uccelli 
che vi fanno gli feiarai come le pecchic 5 
e che vivenfi intorno a quelle rupi : ma 
tutto quefto- racconto é un' equivoco . I 
becchi, che vengono trovati dentro F am
bra , non fono altramente becchi d' uccelli, 
quaníunque fieno fomigliantiflimi a quelli y 
roa fono bocche di calamari , e di pefci 
marini , che fono a (Tai volte trovati vi per-
entro , e qualfivoglia altra materia , che 
trovafi dentro flanziante, viene tirata feco 
dall' ambra fleíTa liquida e dentr' efla r i fer
rar a nell' indurirfi , che ella fa . 

Le cofliere occidental i deli' Irlanda fom-
miniflrano andh' effe groííi pezzi di quefta 
preziofa droga . Le cofliere delle Contee di 
Sligo, di Mayo, di Kerry , come anche le 
Ifole d' Arran , fono i luoghi principaii , 
ove ella é flata trovara, e noi abbiamo nei
le Filofofiche Tranfazioni 1' iftoria di una 
maffa trovata nella coftiera della Conrea di 
Slligo , qui in primo luogo nominata r Tan-
no 1691. che pesb cinquanta due once , 

e fu 
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e fu eomprata ful luogo per vcnti lire íler-
line , e venduta poi in Londra per piu di 
cento lire üerline . Era quefta nerlccia, e 
Juftrata come la ragia nei cantoni , e fac-
cíate di fuori , tna tagliata un poco, venne 
trovara di ua color giallognolo, e piü ípun-
gofa, picchettata di una grana biancañra , 
e di un finiíTimo odore , roa non cosí com-
patía , né cosí grigia rifpetto al colore , 
come lo, e la fpezie comune : nelle iüeííe 
coñiere ne fono ílati troVati varj aítri pez-
zi oeri , e come la ragia per entro , ed 
a'cuni quafi totalmente bianchi, fimiliíTimi 
a quella r che dall' Ormio viene appellata 
nei fuo Mufeo , Acerba , ovvero ambra im-
pcrfet.ta . Tutte quefte pero tramandano un 
odore finiffimo , quantunque lanera fia l ' in-
feriore di tutte quefte . Tranf. Filoíof, n, 
227. p. 509, 

L ' ambra pub conofcerfí cífer genuina dal 
fuo fragranté odore , quando venga punta 
con un'ago, o fpillo infuocato , ílruggen-
dofi come i l graífo ed eflendo d' una confi-
íknza uniforme . Dove per lo contrario 
1' ambra contraífatta non dará mai un' odo
re fomigliante , né reggera alia prova del-
la fuá grafTa teflTitura tcflé divifata. Alleyn* 
Nuova Djfpenf. p. 145, 

Una cofa pero é íommamente oíTervabi-
l e , che quefta droga, la quale é piu foave 
di qualunque altro profumo , farebbe capa-
ce d' eííer renduta fimile, quanto all' odo
re , per mezzo d'una data preparazionc , al ,• 
eorpo il piu feíeme , e gittante i ' odore i l 
piíi odiofo, che concepir mai fi pofía , I I 
Signor Horaberg trovo, che un vafo , in 
cui a ve va egli fatto una lunga digeftione 
di fecee umane , acquiñb un' acutiflimo, e 
perfettiíTimo odore d' ambra j di modo che 
uno fi farebbe fatto a credere, che vi foí-
fe ñata collocata entro una grandidima 
quantita d' eííenza, o fpirito d' ambra . i l 
profumo riufci talmente acoto, ed offenfi-
vo , ehc fu giuoco forza 1'alloníanare quel 
dato vafo dal Laboratorio . Memoircs Acad. 
Scienc. Paris. ann. 1711. 

L ' ambra poflicde molte delle ücíTiftlme 
virtü medicinali , delle quali é dotato i l 
muíchio, e dee eíTtre praticata per le me-
defime intenzioni, e generalmente per eí-
fere un' ingrediente delle compofizioni me-
defime, e folo egli é di una fragranza al-
cun poco piu debole. Quine, Diíyenf. par. 
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2. pag. 8ó. Veggafi 1'Articolo MUSCHIO . 
Dice 1' Ofmanno , che quefta droga é la piíi 
efficace di tutte quelle, che fono dótate di 
facolta, e virtti antepiíettica . Opere tora. 
3. feft. té cap. i . §, 4. 

L ' eífenza , o fía tintura d' ambra, é un 
profumo cordiale preparato d' ambra , di 
mufehio , di Zibetto , e di zucchero can-
di to , per mezzo di digeriré quefte date fo
lia nze nello fpirito di vino tartarizzato. 

Afferma i l Signor Quincy , che quefto 
dee e líe re i l migliore di qualfivoglia altro 
profumo medicifiale , e nato fatto per la 
trafpirazione . Quincy, lib. cit. p. 294. 

I I Dottor Ntwman di Beriino ci ha da
to una DilTertazione fopra 1' ambra , che 
efifte nelle Tranfazioni Filofofiche al nu
mero 435. In eíía ci fa ancora parola di 
una aííai fempüce , e piaña ricetta , e mé
todo, per fare la foluzione d e l l ' ^ ^ nel
lo fpirito divino . Coníifte quefta foltanto 
nei porre la duodécima parte d' ambra fat-
ta in piccioli pezzetti nello fpirito di vino 
tartarizzato purificato al grado eftremo, od 
anche nei fempüce fpirito rettificato, íenza 
tártaro , in un vaío di vetro , e cib fatto 
materlo a quel dato fuoco , i l quale fía 
valevole a lar , che lo fpirito cominci a 
bollire . 

M o h i , e raolti Scrittori hanno trattato 
fopra i l foggetto átW ambra ̂  come il Klo-
bio ( ) , Claudio del Pozzo ( ¿ ) , i ! Ca-
melli (c) , ed alcuni Sct ittori A non! mi {d). 
I I Cavalitri ha pubblicato la deicrizione. 
di un- groífo pezzo d' ambra in Amfter-
dara ( e ) . 

( a ) Hiftoria Ambrse Vit tel . aym, 1666*. 
in 4. Tranf, Filofof, n. 28. pag, 538. Jour, 
des f$av. tom, 5. p. 147. ( b ) . Lipen. B i -
bl, Med, p. 13. Ejufdem , Bibk Philofoph, 
pag. 34. ( c ) . Tratinfus de Ambaro a G. S. 
Camello, Tranf* Filofof, n. 290. pag, 1 591» 
( d ) . Lettera di Roberto Boyle 13. Smew 
bre 1673. fcrhta alP Editore rifpetto ^ / f am
bra , e rifpetto aW effere un prodotto vegetabi-
le. Tranf, Filofof. n. 97. pag, 613, ( O « 
Dcfcrirjone del pezzo á ambra , che l® C a 
mera d? Amfierdam riceveíte dalP indie Orten* 
tali, che pefava cetito ottanta due libbre, con 
un picciolo Trattato della fuá Origine , e dclla 
fuá virtü , Amfierdam lyoo, 4- Tranf.. 
Filofof. n., 263. p. 573, 

A M B R O S Í A . L ' ambrofia, vienci comu-
fí^mert-
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nemente rapprefentata come 11 cibo folido 
degh D e i , per farne la diftinzione dall'al-
tro fluido, o foíTe bevanda , che fu deno-
minata Nettare . Ma non una íola volta 
queüe appcllaiioni fono varíate , vale adire 
parlandofi tíagll Scrittorl MV ambrofia come 
della bevanda dei Numl , e del nettare , 
come del loro cibo , Rhodig. Antiq. Left. 
lib. 7. cap. 15. . 

I I Wedclio ha faite una Diflertanone 
fopra V ambrofta, ed i l Nettare, nellaqua-
le fa vedere , che 11 termine viene alcune 
volte uíato per dlnotare miele, alcune vol-
te vino , alcun' altre profumo , e ílngolar-
mente ambra-, alcune volte vuolfi Intende-
re i l método, o fíeno gl'ingredienti per im-
balfamare , o per prelervare i corpi morí! 
dalla put-efaiioae, ed alcune volte ancora, 
per fignificare uno ñato d'immutabillta , o 
fia immortaüta . Wedelius , Eserc. Phil. 
Med. Dec. 5. Ex. 5. de Neflare, & A m -
hrofia» _ ... . 

A M E T I S T O . E quedo i l nome di un' 
affai conofeiuta belülTima gemma . La pie-
tra degli antichi ame tifio appellata , é cofa 
evidentiflima, che era quella fteíTa, che di 
preíente é conofeiuta fotto queílo nome , 
e che é lontaníííimo dal denotare alcun'al-
tra gemma . E la pietra ancora dttta gla-
cinto ajtrp in íoílanza non era, che la pie* 
tra medéfima alquanto variata , come quel
la , che rapprefentava i l fiore cosí appella» 
t o . Veggaíi 1' articolo GIACÍNTO . 

Vcngono altresl noverate , olí re a que-
fta, altre cinque fpeiie d' a m e t i j i o , le qua-
11 tutte, a vero d i ré , non fono nicnte piü 
che quefta pietra üeífa dlverfificata íoltanto 
nel grado dei colore, e íutte queñe ¡e ab-
biamo anche al prefente, quantunque 1 no-
ü n giojellieri non le cono fe a no fotto a l t r l 
nomi . V i farebbe, a dlr vero, minor nu
mero di fpezie attribuite a queíla gemma , 
fe fofifero queie date fecondo 1 lor diffe-
renti gradi di colore , avendovene alcune 
volte delle piü pendentl al turchino, delle 
piü roíficce por por i ne , e varianti appunto 
come 1' uva porporina , e d'ombra meno 
colorita di criflalli purlífimi. 

Quanto alia bellczza egli é appena in
feriere a qualfivoglia altra gemma , e 1' 
ametijio di fcelta finiflima é della medeíi-
ma medefimiíTima durezza , e valore íleífo 
del rubino . Trovafi di varié configurazio-
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n i , vcggendofene di diverfe grandezze , va
le a diré dalla groííezza d' una veccia , ad 
un dito e mezzo di diámetro, ed aííai vol
te mplto piü rifpetto alia lunghezza . Egli 
Varia quanto alia forma , non akramente 
che 11 diamante , ed alcun' altra gemma j né 
rade volte fi trovad'una forma rotonda, e 
íimigliante al (elce: alcune volte alquanto 
bislungo, ed aíTai fpeíTo piü aguzZo da una 
eftrcmita , che dall' altra , e íimigliante in 
qualche modo ad una pera. Fra quede va
rié forme, veggonfene alcune ben rotonde 
da ogni lato , roa aííai frequenti fono que-
gli ametijii che s' a Izan o p iü , e fporgono in 
íuorl da un lato , cd aíTai fíate di quelli , 
che hanno piccioliílime facce , in parecchi 
latí , fommamente rifplenáenti . Quaotun-
que le divlíate forme non fieno tanto ra-
re a trovarfi , tuttavia quell i , che piü co-
raunemente fi veggiono , fono d' una figu
ra criftalliforme, fendo trovati aderenti al
ie loro bafí ad una materia petrofa , e od 
incroílati nelie crepature , o feífure degli 
ürati delle pietre ferruginoíe, od incaftrati 
nel lati interiori di larghi concavi nodi fer-
ruginoíl , fimigliantiffimi a quelle pietre 
focaje incavaíe , che nol veggiamo tutto 
di in Inghiltcrra veüite per entro, ed i n -
creftate di piccioli lufifentiffimi criftalli co- \ 
muni . In quefti noauli 1' ametijio prende 
fempre la forma , o d' una corta , e ben 
ferrata colonna di quattro pian! , termina-
ta da una groíTa , e corta pirámide dello 
íleífo numero di l a t i , oppure tí'una figura 
fomiglíantiíTima ai nortri comuni criflalli 
e fago ni , ed efangolari , ed alcune volte 
neila figura d' una lunga pirámide , fenza 
alcuna colonna, aderenti colla lor bafe al
ia materia del nodulo j in quei , che han-
no la figura di colonna, fi cavano delle fi
gure belliflime , e fommamente vaghe \ roa 
nelie maífe fomiglianti ai feici, trovafi fem-
premai degli ametijii di molto fondo 3 e di 
grandiífimo valore. 

HUI. Iftoria dei Foffill , pag. 5 9 3 . 
I I colore dell' ametijio pende al porpori-

no , quantunque vani nei gradi , accoílan-
dofi alcune volte al color violáceo, ed al
cune volte gittando fuori una fpezie acco-
fiantefi quafi al color di rofa. Ne vien tro-
vato alcuna fiata ancora di quelli non co-
l o r i t i , naturalmente t a l l , e poflbno In ogní 
tempo efí'er rendutl cosí fenza colore, col 

met-
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mettergli nel fuoco; e fieno efTi, o natu
ralmente cosí trovati nelle miniere, oren-
duti tali coll' arte, imiteranno i l diamante 
tanto perfettamente , che fembreranno ve
ramente tali , né potrannofi in alcun'a!tra 
guifa diftinguere , fe non fe in risguardo 
alia durezia. 

Le punte degli ametijii angolari fono af-
fai frequentemente le íole partí de IT amett-
flo colorite, ed i l rimanente della colon na 
é tutto bianco. 

Trovafi V amettjlo tanto nelle psrti dell' 
Indie Orientali , quanto in que'le deli' I r i 
die Oceidentali , ed ancora tro va (ene neli' 
Europa . Alcuni ametijii orientali , e fpe-
zialmente quelü della ípezie di fe lee , fono 
duriíTimí, e d' un grandiííimo fplendore, e 
per confeguenza di gran valore ; ma quefti 
fono aííai r a r i , e moltiííimi per lo contra
rio degli amettfii Orientali fono pochiffimo 
dui i , e niente piii del en lia 11 o comune ; 
íiccome anche tut t i quelli , che trovanfi in 
¿Europa, fono di queda fpezie mórbida , e 
paftofa . Quindi é , che V ametiflo é d' ordi
nario d' affai miaor valore , di queIIo di 
mol te altre gemme , febbene alcune poche 
fpezie di efíi fieno aflíai pregiate, e coll i no 
molto . Gli ametijii Orientali trovanfi in 
Calícat , ed in Bisnagar . Gl i Euro pe i fo
no comuni a parecchie regioni : la Ger-
mania , la Sleíia , e la Boemia , ne produ-
cono in copia ; né fono tanto rari in I i pa
gua , e nell' Italia eriandio . I Pircnei, e 
le Montagne d' Avergna , ne íotnmini-
firano dei perfetíiíTimi; e la montagna di S. 
Sigismondo nella Catalogna , in molti luo-
gni ne é piena . Trovanfene dei finifli-
mi , íianiianti nelle ípaccature , o felfure 
della rupe fra certa térra rofficcia ferrugino» 
fa smoventefi. 

I l Signor Morino fe ce vedere al Dottor 
Liíler uno smiíurato pezzo d' ametiflo Fran-
zefe , che peíava circa trecento Libbre (^) . 
I I Signor Ra y ( ¿ ) ragiona d' un monte d' 
ametijii. 

( a ) Veggafi Liüer , Jour. Parif. (a ) Ray , 

Puh I ' ameti/io eífere contraffatto col crí-
ñallo , dandofi al criftallo medtfimo ii co
lore di quello, od una macchiá aífai fomi-
gliante. Ve ne fono alcune di quelle con-
traffaciture finifiime faite in Francia circa 
l'anno 16^0. le quali ingannarono, e fono 
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capaciíívme d' ingannar tuttora , fe pí^ fe 
ne trovi , i piu periti conofeitori di pietre, 
fe non fi cavino querti ametijii (jal oaíio-
ne, ove fono ñati incaftrati . I I método di 
coloriré in fimigliante guifa i l criftallo é 
i l feguente : Prendí deñe cencrí di criftal
l o , fatte con del terfo perfettiííimo , e fi-
niíimo ; pofeia prepara una miftura di pie-
tra roanganefe ridetta in poUere , una lib-
bra i di zafferano preparato , un' oncia , e 
mezzo i meícola btn bene infierne quefte 
date polveri, ed aggiungi a cadauna Ubi ra 
di ceneri di criftallo , uo' oncia di quefta 
polvere . Porral qucita mi llura in un vafo 
col le ceneri chimiche , ma proecura , che 
i l vafo non fia di metallo, Q_uaodo il tut
to fara flato per buon tratto di tempo in 
infufione, diverra perftttamente pura, e fi 
trovera tale, che fe ir, br era nei vafi un per-
fettilTimo ametijio . N e r i , 1'arte deiCnftal-
l i p a g . 92- . . 

Alcuni Medici fanno una claíTe di me-
dicamentí iorto la carattenñica denomina-
zione di amethyjia ^ '¿ijiSúra, fotto la qua-
le vengono a comprendere tutti gil fpeci-
fici preíervatívi dal'i'ubbnachczza. Veggaíl 
Galen. Compof. Medie, fecundo loco , c, 2. 
Gorr. Def. Med. pag. 28. 

A M M I R A G L I O . Nome dato nella Con-
chiologia dagli Scrirtori di quefte cofe ad 
un beiliffimo, e preziofilíimo nicchio , o 
conchiglia della fpezie dei ritorti , conches 
voluta. Vegganfi le Tavole de 'Nicchi , n, 
10. Ne ríconofeono i curiofi invtlligatori 
di quefte bagattelle quattro fpezie , 1, ¿Im-
miraglio grande. 2. Vtceammiraglio . 3. s ím-
mtraglio arancia . e 4. líLxirn-Ammiraglio , 

Gi l Ammiragli della prima fpezie fono 
infinitamente ftimati, e ne fu comprato uno 
in Olanda per cinquecento fionni . Egli é 
d' uno smalto blanco aífai vago , grazíofo, 
e nlucente, ed é variamente fegnato di fa-
fc^ giaile , rapprefentanti in un quaiche 
grado i colori delle bandiere di guerra>del
la marma ; e quindi egli ha acquiftata la 
fuá denominazione . Egli é formato in una 
gu fa aílai cunóla , e parí icol are , e maffi-
mámente é sil ai graziofa la figura della iua 
teíla , avendo la clavicola fporgente in fuo-
ri , e appariícente . In quefta Conchiglia 
lungo i l centro della larga fafeia gialla vi 
feorre una linea íottiliffima denticulata , che 
forma i l fuo carattere diílintivo. 

I I 



I I Vkt'Jmmhaglw h un gni lo ío m e 
chio s ma la fuá tefta non é ü 'un lavoro 
tanto vago , ed elegante , qúanto lo fi é 
quella átli'Jmmiraglio, e le fue faice non 
hanno i l diftintivo della poc' anzi divifata 
linea tanto rilevata ed apparifeente , come 
r i fa 11 a n e 11' Ammiraplio . 

L'^ww/m¿//íJ aranciaé plugiallo di quel-
l o , "che lo fiano gii altri t re . 

L ' fs.us.-AmmiragitQ ha le ñeííe fafce , 
che gli altri tre , ma una va a precipitar 
dentro I ' a l í ra , e forma una fpezie di nu-
vola piíl mefcolatá*. 

A M M I T T O . Quefto paramento é al-
tramente z^ t̂Wzto anabolagium : alcune vol-
te ancora ambolapjum , anagolagium , ed an
che humerak , amitius , ammitto . Giiantich 
Scrittori ecclefiaíHci Inglefi ákevanlo amiiíe 

V ammitto é propriamentc un paramen 
to di tela di lino di figura quadrata , xhe 
fi pone dal Sacerdote fopra la teda , e po" 
fopra le fpalle prima di metterfi i l cami 
ce,. E' 1' ammitto i l primo dei fei paramen 
t i , che fono común i ai Vefcovi , ed a 
Sacerdoti . Gli altri cinque fono , Alba 
Cingulum , Stola, Manipulus , & Planeta 
cioé , Camice, cingolo , ñ o l a , manipolo 
planeta. 

V ammitto é altresi un paramento peí 
Diácono , e peí Suddiacono , allorché ufi-
ziano alT Altare . Trev. D i ti. Univ. Tom. i . 
pag. 3 4 7 . & feq. 

Anticamente tut t i gli EcdefiaíUci porta-
vano la tefta coperta coll1 ammitto , come 
ora portano i l cappuccio molo Regolan : 
in feguito di tempo fu foltanto rifervato a 
quelie funzioni , ove entra la planeta. Ma-
grí , Vocab. Eccleí. pag. 14. 

Vengono nelle Scritture Ecclefiaíiiche 
efpofte varíe fignifieszioni mifteriofe , ed al-
Jufive di fomigliante abito, o paramento . 
Veggafi DH Cange , GloíT. Latín, Tom. 1. 
pag. 168. & feq. 

I Preti , ed i Diaconi portano perpetua
mente in alcune particoiari Diocefi 1' am-
mitto fopra i loro capi dal di di Tu t t i i 
Santi fino alia Pafqua , quantunque venga 
loro dai Canoni proibito di vertiré T am
mitto ^ fenza alcun motivo confiderabüe . 

Aíferifce i l Signor Thiers, che l'ufode-
gli ammitti non venne introdotto nella Chie-
fa Latina prima del décimo Secólo { a ) . 
Pomenico de Vert ( b ) foíliene 11 contra-

¿uppl, Tom, L 
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r i o , appoggiato principalmente ad una Fi
gura di San Firmmo primo Vefcovo d' A -
miens , che fu martirizzato verfo il prin
cipiare del fe-tíimo Secólo, nella qual figu
ra vien rapprefentato in abito Pon tífica le , 
coll' ammitto fopra la tefta , come antica-
niente ufavafi ( c ) . 

( a ) V. Thiers , Hifioire des Penuques , 
cap, 8. ( b ) Explic. des Ceremon. de la Mef-
f a , Tom. i . pag. 242. ( c ) Aubert , apnd 
Rihel. Ditl. Tom. 1. pag. 7 9 . 

A M N I O S . D fferifeono gli Autor! gran
demente in fra loro rifpetto alia quantita 
non meno, che alia qualita del liquore dell' 
amnhs . Vegganfi. Med. Eííays Edimb. Tom. 
2, art. 9 . 

I I liquore át\V amnios , fecondo 1' aífer-
zione del dotto SignorMonro , ferve a con-
íervare i l Feto , e le fue membrane mor-
bide , ed eíknfibili , ne impedifee la coe-
íione , e difende i l feto medefimo dalle com-
preffioni, od altri urti , e violenze , che ca-
gionerebbero fenz' eífo grandidimo male fo
pra quelle íommamente dilegini ? e tenere 
parti . Veg. Medie, Eíf. Edimb. Volum. 2. 
art. 9 . 

Ella é una queftione , fe i l liquore del!' 
amnios fia i l cibo proprio peí feto ? Vegga
fi 1' Eftratto , o Compendio dei Saggi Me-
dici d'Edimburgo , Tomo primo pag» 310. 
ove fi vede, eííere i l Signor M o n r 6 d'opi-
nione , che qualunque fiafi i l liquore con te-
nmp neVC amnios, fia queíb íolido , fia mol-
le , moftri molto poco do ver' effer i l cibo 
del feto, e che chi cosi fi é fatto ad opi
nare., calcoli molto male , facendolo fervire 
di nutrimento capace d' intrometterü , eftar-
fi neilo ílomaco -del feto. 

Viene di fatti ancora controvertito , fe 
queilo liquore ézVC amnios paíli nello ftoma-
co del feto . I I me defimo Signor Monro 
dice aífeverantemente , che i l liquore dell' 
amnios non paila afiol uta men te nello ño-
maco del feto ; e riíponde , e confuta da 
prode gli argomenti tutti im-raginati , e 
prodotti da uomini letreratiffimi fuílenen-
t i i ' opinione contraria. Veggafi i l Riftret-
lo dei Saggi Medie. Edimb. ibid. pag. 314. 
& feq. Vegganfi ancora gii articoli , N u -
TRIZIONE , e FETO . 

A M O M O . I I femé di quefia fpezie di 
Sium ( avvegnaché da molti fía quefia plan
ta cosí appeilata 5 e pofia fotto la ClaíTe 
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deí Shm ) é un potenti í í imo, ed cfficacif-
íTimo diurético, ed é íommarrente proficuo 
in tut t i i cafi nefritici. Viene alíresleom-
mendato univeríalmcnte per un buono ape
riente , c prefcritío nellc oñruzioni del fe-
gato , e delia mi Iza , ed anche nelle fop-
preíTioni del meílrui . La gente d' alcune re-
gioni d' Inghilterra ammacca i femi, e gli 
beve COSÍ nelia birra tepida per i dolori , 
ed affezioni coliche j ma fe vogliamo far-
cí a diré i l vero, i femi di carvi , ovvero 
gli anací fono a (Ta i mig l io r i . 

L ' amomo antico era di diverfe fpezie ; 
ma i l molto ñimato , ed avuto in pregio 
fi é V amomo di Armenia. Egli era piu r i -
ícaldante, piíl feccante, e piu aftringentc ; 
ed ufavad come un narcótico, per mitiga
re , e togliere i dolori, per la cura dei mor-
fi veleooli , e per le infiammazioni degii 
occhi, ec. 

Veniv-a alcona fiata adulterato per mez-
zo di un' al ira planta non diíTimigliante da 
efifo appellata pe re ib amomis . Plinio { a ) , 
c Diofcoride ( ¿ ) fono gli Au to r i , che par
larlo piu ampiameníe che gli altri , dell' 
amomo : ma le loro deferizioni fono cosí 
itnperfctte, che lafeian luogo ad una ven-
tina di differenti piante modernc d' eífer pre-
fe per amomo ( c ) . 

( a ) Plin. Hi¡i. Nat. Tcm, i . Lib. 12. c, 
j^.pag. 662. & feq. ( b ) Diofcorid. Lib. 1. 
cap. 24. ( c ) Burggrav. Lcx, Med, Tom. 1, 
f*g& 599-

Si appaga un moderniffimo GlofTarifta nel 
d i r é , che 1' Amomo al tro non era , che i l 
Cinnamomo , fendo si Tuno , che V altro 
defcriíti dai Poeti antichi come molto ufafi 
per imbalíamare . Baxí. Gloíí. pag. 100. & 
feq. Veggaíi l'art'icoio CINNAMOMO . 

Quindi ancora tutte le medicine , un-
guenti, e fpecifici ufa ti neli' imbalíamare , 
e nei prefervare i corpi dalla corruzionc 
furon detti Amomia, Hoffman. Lex. Univ . 
T o m . 1. pag, 185. 

A M P E Ú T E . E ' T ampellte una tér
ra bituminofa fimigliantiffima al carbón 
foílile , di modo che la differenza , che paf-
fa fra quefto , e quella , é appena diftin-
guibile , e fenfibiíe , Coerentemente ce ne 
dk Teofrafto la fuá deferizione íotto la claf-
fe dei carboni ; e fembra , che i l dottoSi-
gnor Woodward tenga la /medefima opinio-
ne . L ' ampdite delle bottcghe , íecondo il 
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medefinio Signor Wodward, é lo M b ap-
punto, che il noftro carbón foffile fcannel-
la to , che fi trova nella provincia di Lau
ca . IVoodward , Nat. Hiíl. FoíT. Angüc, 
pag. 165. 
' Diíferifce queílo dai carbón foífile conau-
ne , nell'eífere piíi friabile, e piu untuofo , 
ed infierne meno compatto , e meno féti
do : e queíla índole particolare fa si , che 
non accordifi colla deferizione fattaci dai 
Woodward del carbón foílile fcanneliato , 
cui egli ci rapprefenta come finiíTimo , e 
duriffimo , di modo che' fi poíía anche r i -
durre beniííirao a pulimento , c luflrarlo , 
come una pietra dura. 

11 migliore, fecondo c\h, che ne dice Dio
fcoride , é quello di color ñ e r o , fomiglian-
te a piccioli pezzi di pietra pece, lapispi-
ecus , o fía carbón foílile , luílro da tutte 
le bande, febbene , quando fía intrifo con 
un poco d' olio , fquagüafi immediatamente , 

Trovafi nei luoghi medefimi , ove tta-
vafi i l carbón di térra , ed é ufato dai con-
tadini ec. per ifporcare le loro viti , e cosí 
difenderle dalla canaglia , che va a vigno-
ne : ridotto percib in polvere . A queüo 
propofito ne viene altresi fatto ufo per t in
ge re i capelli . Mercat. Metalloth. arm. 5. 
cap. 8 . I I Libavio ha trattato affai ampia-
mente della térra ampelhe. 

A M U L E T O . Si fanno a credere alcu-
n i , che queíla voce fia derivara da amula, 
pieiolo vafetto , in cui ponevano 1' acqua 
luürale , che i Romani antichi folevano 
portare in tafea , per motivo di luürazio-
ne , ed efpiazione . Queft' ultima opinio-
ne apparifee la piu probabile da quefio , 
che alcuni amuleti erano fatti in forma di 
picciol vafetto , fíceorae fí vede dalla te-
íliraonianza di Plinio , i l quale oíTerva , 
che i pezzi d'ambra , tagliati in forma di 
vafellini, erano attaccati al eolio ai bam-
bini per amulen . Infantibus alllgatur fuc-
cinum amuleti ratione , formam vafeuli ha-
bens . Veggafi Jour. des Scav, Tom. 45* 

Vengono gli amuleti da alcuni coníide-
rati come naturali fpezie di Talismán! (-r?) ; 
cd altri per lo contrario amano*meglio di 
credere e d'afíerire, che i Talismani fono 
una fpezie d' amuleti ( b ) . 

( a ) Mem. de Trev. ann. 1707. pag. 1250. 
( b ) Jour, des Scav.Tom. 20, pag, 416. 

Vien' 
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Vien 'Pe r i to dall'Harmanno , come i l 

fambuco fia un* amuleto contro i'epilepfia . 
I Diníaci , fe vogliam dar fede a Diofco-
ride , ed alio Scaügero, fon buoni amuleti 
contro la febbre quamna. La Linaria vien 
da altri riputata un'amula o contro remor-
roidi . 11 Telafio, íecondo il fentimento del 
Wedelio ( r ) , é oítimo per le emoroidi 
cieche, e per i condylomata \ e fecondo al
t r i , un ragno rinchiufo in una noce, pre-
ferva dalla tifichezza . 

( c ) Ephern. Acad. N . C. Dec, i . ann. 2, 
Obferv. 195. ]our. des Scnv. Tom. 7. pap̂ . 38. 

La Bulla y che portavano gli Ant ich i , e 
V abraxas dei Braíilidiani, era no fimiglian-
temente ámukti. 

Gli antichi facevano grand'ufo delle gem-
me, portándole come amuleti. Tmto V O-
riente al pare re del Signor Chiñet , lavo-
rava una fpezie di diafpro per fimigliante 
fine , che a ve va uno fpaccio infinito . P i -
tife. Lex. Antiq. T o m , 1. pag. 90. 

Vorrcbbono alcuni , che i Theraphim di 
L a b a n o ( ^ ) , che furono portati via da Ra-
chcíe , e gli orecchini , che Giacobbe na-
feoíe íotto la Quercia, foffero amuleti(e), 

( d ) Genef. cap, x x x i . y . 19. ( e ) Genef. 
cap. xxxv. v. 4. Calmet, Dicl. Bihl. Tom. 1. 
pag, 122. 

Quelle fpezie d' amuleti compofii di ve-
í e n i , ufati come prefervativi contro la pe-
fiüen'za , vengono piu particolarmente de-
norainati Zeneclba. Veggzfi i l Giornale de' 
Letterati di Parrna dell'anno 1690, p. 154. 

Sotto la denominazione d'amuleti inclu-
dono alcuni certe date foílanze o medici-
nali , o á' altra fpezie, che vengono attac-
cate agli animali bruti , ed ancora taivol-
ta alie piante, per prefervarle da certe par-
ticolari malattie , e corrompimenti . Incan-
tefími, voei, ruo l i , figure magiche, e nu-
meri , componevano una claffe afiai am
pia, e copiofa á''amuleti , ai quali fomma 
devozione hanno pur anche ai nofíri gior-
ni i T u r c h i . I loro amuleti detti Chaimai-
li , fono piccioli bocconcini di carta al-
Ú due o tre dita ravvolti fopra pezzetti 
di feta, contenenti brevj preghiere , owe-
ro fentenze cávate dall'Alcorano , con cir
co! i , ed altre figure in cui ferivono i l no-
rae di Gesu, la figura della Croce, le pri
me parole del Vangelo di San Giovanni , 
e cofe fimiglianti . Portangli attaccati in.-
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torno al eolio , o nafeofi fotto le afeelle y 
od in feno vicino al cuore, e cib fingolar-
mente ufar fogliono quando vanno alia guer
ra , ripuíandolo que' barbagianni un prefer-
vativo contro i pericoli di quella . Tranf. 
Filofof. n. 1 5 5 . pag.445. 

I I Papa ha la facoha di fare «erti fagri 
amuleti, e queüi fono la confagrazione degl.i 
A gnus Dei \ e veracemente queíla data fpe
zie , a chi abbia pura, e viva Fede , puo 
produrre ottimi effetti, non meno fperituali, 
che temporali , e prefervare da pericoli, da 
difgrazie , ec. Veggafi 1 articolo AGNUS DEI . 

A N A B A T T I S T I . Detti erano Anabitti-
Jii coloro i quali prende vano iilceiramente 
le armi e che decünavano , e dipartivanfi 
dagli ufizj tutti del governo . Ufavano co-
ftoro coíhatcmente di bagnarfi . Alcuni íi 
facevano ferupolo di cofeienza del pagar le 
decime, altri d'oííervare i l Sabato de1 Giu-
dei . Cortoro pero non venivano propria-
mente fotto la denominazione d' anabattifii, 
come di Sabbatarianr , di Quackeri , di 
Muggk-toniani , e SimigÜanti . Chamberí.. 
Pref. Stat. Par. 1. lib. 3. pag. 165. 

Con tutto che in fembianti raoftraíTero 
quefii anabattifii una morale feveriffima, !a 
quale veramente appariva eftremamen te 
grande , ed ofíervabile , { a ) alcuni cattoli-
ci pero, come i l Prateolo fra gli altri , ed 
i l Morer i , fi fanno , non ingiuñamente per-
avventura , ad accagionargli d' abominabiiif-
íime impurita , rinnovellando per certo mo
do in eíTi la impuriffima praíica , e coílu-
manza deteftabile degli Adamiti , e cari-
cando d' infamia le donne loro, come quel
le , che fi proüituiífero di buon grado a tutt i 
coloro, che ne le richiedeíTero. ( Quan-
do veniva domandato da alcun c ib , ch' ei 
diventerebbe in quella Societa, e fe pote va 
uno efimerfi d' a ver parte nell' amminifira-
zione del Govcrno, veni vagli da coloro rif-
poflo: " Non temeré , the fra noi non vi 

ha i l piu mifero uomo , che fia all ' al-
„ tro foggetto, che fra di noi ciafcheduno 

h fignore, e padrone . " ( O 
( a ) Bayle DiB. tom. 3. pag, 300. ( ¿ > 

Idem , tom. 1. pag. 204. n. ( M ) C c ) Idem , 
tom, 2. pag, 555. 

L ' Olanda é alfa i fertile di quefia razza 
d' Eretici: Ella é piena d' anabattijli, e fon-
vi conofeiuti fotto la denominazione di Men-
nomt'í * Sonó coftoro divifi in due principal i 

Z- 2. Set-
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Sette , o Fartiiglic , o Compagnie, vale a 
d i r é , in qudla degü dpojiolici, ed in quella 
de' Galcnici . Carpzov. Introduft. lib. Bib!. 
tom. 5. Par. 1. cap. 18. pag, 226. V Otíio , 
loSpanemio, lo Schyn, i l Catrau , ed al-
tr i eziandio , ci hanno íomminiftrato 1' I[lo
ria degli anabattijli: I I Vandale , IlGs-le, 
cd altri fi fanno a difenckre la mala cau-
fa di coíloro . Lutero , i l Wigand , lo Schel-
guigio , 1' Oíiandro , i i Clopperburg , 1' Bar
de r , i l d 'Affigny, ed altri della medefima 
tinta , ícrivono centro queñi lor difenfori, 
e gl i con fu taño . Veggaíi Budd. Ifag. ad 
Theol. l ib. 2. cap. 7,- pag. 1362. & feq 
Oovres des í$av. Septemb. ann. 1699. pag 
378. Mem. de Trev. ann. 1702. Oftob. pag 
214, Jour. des fcav. tora. 35. p. 565.1.41 
pag. 4 á ó . & feq, ad. Erud. Lipf. an. 1704 
pag. 329. Ir . fuppl. pag. Sr̂ . Pándale Hift 
Baptifm. ap. Biblioteque Cboifie , Tom. 9 
pagg, 230. 231. 232. 

Strabone Walafrido, i l quale vivevanel 
nono Secólo , e Lodo vico Vives, i l Salma-
fío, ed altri ancora, Uomini foromamente 
dotti degli ultimi tempi, fono di parere , 
non dover eífer porti in verun contó fra gli 
anabattijli, (non eíkndo per modo aleono 
ad eflfi dovuta quefta denominazione , né 
queño carattere ) i Fanciulli , che neila 
primitiva Chícfa non erano persnche bat-
tezzaí i , Nulladimcno il Pccdobaptifma appa-
rifee eíTere ftato in ufo ncl tempo di San 
Cipriano, che viveva nel terso feeolo del
la Chieía . Sofíiene il Vandale , che rico-
cofee la iba origine da quella eta , e che 
non fe ne ebbe la menomifiima conteiza 
nei due primi Secoli, c che a quella data 
coflumanza dié occafione un' opinione , che 
ailora prefe piede , della neceífita del Bat-
íefimo per i'eterna faluíe . 11 fatto pero fi 
é che queda neceííita comincio coila Chiefa 
fteíía ; e queüo é incootrallabile . Veggaíi 
tuttavia cío , che é ftato a líe rito dal Dot-
tor W a l ! j come anche cib , che a queílo 
é ftato aggi unto dal Dottor Gale . Vegganíi 
inoltre , Pfdaf.Strab, de Rcbus Ecclefiafli-
cis, cap, 26. Ludov. Vives , ñor. ad Sanfl. 
Auguft. de Civitate De i , cap. 27. Bibüoth. 
Choiíie , tom. 9. pag. 230. & leq. Nov. 
Rep. Lett. tom. 20. pag. ó i o . Veggafi l'ar-
íicolo BATTJ SIMO , Cyciop, & Suppl. 

A N A C A L I T T É R I A . Secondo i l páre
l e di Suida 3 erano gl i anacalittería prefenti, 
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c donativi fatti alia novella fpofa daí ps-r 
renti , dai dipendenti , e dagli Amici deí 
marito di quella , allorché per la prima 
volta fcuopriva la fuá faccia , e facevala 
vedere agli U o m i n i . Suidas, Lex. tom. 1. 
pag. 165. Veggafi ancora Jo Spanemio atl 
Callimach. pag. 180. 

Quefti donativi , o prefenti erano anche 
appeliati l-!ravKMct. \ avvegr^aché prefib i Gre-
ci le fanciulle prima di maritarfi , erano 
guárdate con iílrettiíiima cautela , e ñavaníi 
fommamente ritirate , e riíirette , fendo loro 
radilTiras volte permeflfo i l compariré in 
pubblico, e moho me no i l converíare coll' 
altro Seííb , ed allorché venivano pofte in 
liberta, portavano in capo un gran velo , 
coi quale coprivanfi la faccia , appellato 
Yitth.óiítpfiov .) ovvero YLuKvirTftx , i l quale non 
ve ni va da effe alzato alia prefenza degli 
Uomini , fe non fe tre giorni dopo , chs 
la fanciulla foííe ftata unita in matrimo
nio j e appunto da ció venne queílo dato 
giorno , in cui allontanavafi , e toglievafi 
via dal volto i l velo in prefenza degli uo
mini , fecondo i l feniimenio d' Efichio ,ap^ 
pellato anacalypterion .- Potv. Arch^ol, lib. 4. 
cap. 11. tom,- 2. pag. 294. & feq. 

A N A C O R E T A . A11 ora quando parec-
chie fianza , od abituri d' Anacoreti erano 
piantati infierne in uno fie lío dato deferto, 
o folitudine , ad una data difianza gli uní 
dagli a l t r i , venivano appeliati con un no-
me comune a tutti Laura', i l quale , fle
cóme ci avverte Evagrio, differiva da Cce-
mbium f o Convento , in quefio , che un 
Laura confifieva in parecchie ceilette divife 
ciafcheduna Tuna dali'altra , ove un Mo
naco , o Solitario penfava a provveder -fe 
folo; dove i l Ccenohium , o Convento era, 
ficcome lo é a' di noftri , un' abitazione con-
tinuata, nella quale i Monaci vi ve vano in 
focieta, ed avevano le cofe tutte in comu
ne , che noi diremmo , facevano vita eo* 
muñe 

I I Palladlo , e Si Cirillo hartno feritto 
le vite degli Antichi Anacoreti. / . Fabric. 
Bibl. Gr^c. lib. 5. cap. 32. & 4 1 . Bingham* 
Origin. Eccief. lib. 7. cap. 2. §. 2. 

Gli Anacorstti Crecí de'nofiri giorni v i " 
vono tre , o quattro infierne in una cafa 
dipendente da quel Monafierio , del quale 
hanno prefo a viver la Regola . Hann© 
qusfti la 1er Cappcila , e dopo le loro pre» 
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d , éd Üfizio , ed Orazione fí inlpiegano 
a coltivare le loro Vigne , i loro Uüvi , 
íe loro piante fruttifere , e fomigüanti eíer-
cizj villeíchi, dai quali ricavano lalorprov-
viíione per tutío P anno . _ 

Simiglianti Anaconti differiíccno dai Mo-
naci, o Frati conventual! foltanto in que-
flo, che hanno eíTi minor commercio col 
Mondo, e vivonfi in pochi. 

I n alcune partí del!a Grecia i Monaci , 
o Solitarj, íbnodivifi in ^ ^ c o r e í J , ed Afce-
t i c i , ovvero Eremiti . Veggaíi Tournefort, 
Voyage de Levant. Lett. 3. pag. 41 . 

A N A L E M M A . Viene gfata queda vece 
da Tolomco , i l quale ci ha dato un Tratta-
ío particolsre fopra ií foggetto , wíe/AfuKqz-
(jtxTos: ma i'Origínale Greco fi é perduto , 
e ce n'é rimafa foltanto una veríione Lati
na , che é piena zeppa drerrori. Fu que lia 
pubblicata con un Comento da Federigo 
Comrmndino in Roma nel 1562. in 4. Veg-
gafi Fabric. Bihí. Grase. Lib. 4. cap. 12. n. 9. 
Giorn. de' Lctterati d' Italia , tora. 19. pag. 
153. e feq. 

L ' Analemma fu inventató da' un certo 
Spagnolo detto Giovanni de Royas. I van-
taggj di queílo , intorno all añrolabio di To-
lomeo , e di Gemma Frifio , fono , che 
tutte le linee procedenti dall' occhio fono 
paralelie V una all ' altra , s perpendicolari 
al piano di projezione 5 e per confeguente 
non folo 1' Fquatore é una linea re t ía , co
me nell' Aftrolabio di Gemma Frifio , ma 
lo fono' cosí, ancora tutte le paralelie ail' 
Equatore \ di modo che, in virtu deila di-
ítanza infinita deli'occhio , fono tutte nel 
cafo medeíimo , non aitramente che i l lo
ro piano naíTafie per 1' occhio . Per la ra-
gione medetima l'Orizzonte, ed í fu o i pa-
ralelli , fono ahresi linee reíte . Per altra 
parte , ove nei due pnmi Aftrolabj i gradi 
dei circo!i convertid in linee rette verfo i l 
centro di ventano fom mámente piccioli e 
foítili, e larghi verfo la circonferenza , cosí 
vi diventano fottrli verfo la circonferenza, 
e larghi verfo i l centro : di maniera 'tale 
che le loro figure non faranno meno alté
rate in quefto, di quello , che effe lo fie-
no negli altri . A queílo s' aggiunga- , che 
¿vi molti circoli vengonvi a degenerare in 

idl i f f i ' , che aflfai fíate fono malagevoli a de-
ítriverfi. Veggaíi Hi f l . Acad. Scienc. ann. 
5701. pag, 125. & feq. 
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A N A L I T T 1 C O . Nell ' Irtoria Letteraría 

viene particolarmentc ufata quefta voce per 
dinotare cerré Opere d1 Anílotile fotto que-r 
fto Titolo . 

Coníüiono gli Analhtki d' Ariftoíile in 
quattro L i b r i , due fotto la denominazicna 
di p r i m i , lÚQh^hvaTiv'Fíum .vpóipév, co
me molti vogliono , de' feeondi ' A ^ \ t ^ > 
%m é?ipm . Appartcngono quefti alia claflfe 
de He fue voei acroamaíiehe . Suggerifce Ga
leno , che il Titolo an tko , e genuino dei 
due primi L i b r i , eva vee)- o-v'/ioyio-û  , del 
fíHogifnao , la quale opinione viene fegui-
tata , c confermara da Boezio : I I Ti to lo 
degli altri due , fecondo i l fentimento dei 
medeíimo Galeno , era VÍQ). a iro^é^f , fo
pra la dimoftrazione . M . Petit foíliene , 
che gli Analittici, de'quali parlo Ariílotils 
a Nicomaco , era no differenti da queili , 
che ora abbiamo . I n fatti Laerzio fa pa
rola d' otto , ovvero, fecondo altri Manofcrit-
t i , ed efemplari , di nove , od anche di 
dieci Libri dei primi Analittiei, oltre i due 
dei feeondi. A quefto aggiungafi , che cf 
aííicura Ammonio, come al ternpo di To-
lomeo Filadelfo non vi era meno di qua-
ranta Libri di AnaUttici d' Arillotile efilien-
íi nella Biblioteca AleíTandrina . 

Proclo attacca , e cenfura gli Analntid 
d' Ariñorile per c fíe re feritti m iftile fover-
chio piano, ed diftefí in guifa intelligibile 
da qualfivoglia períona . Ramo per lo con
trario , piü adeguatamente per avventura , 
e con piu giuüizia , e veri ta , fi lagoa aflai 
foveníe , che fieno fover¿hio oícuri, e pref-
ío che inintelligibili 

Conviene adunque affermare , che A r i -
fioííle per mezzo di queíte voci ha voluío 
fignificare , ch' ei dava , e fomminifirava 
per una tal dottrina i l método di razioci-
nare , c di dimoñrare : tompüracnto , che 
non pub con giuílizia eíTer fatto a molti 
moderni Scrittori del fapere umano , e 
delia Lógica, che poco nei loro feritti ra-
gionano , e manco dimoíirano . Abbiamo 
non pochi Commentatori degli Analittiei 
d1 Ariftotíle , per i quali rimettiamo di buon 
grado i Leggitori a c ib , che ne vien rife-
rito dai Fabricio . Bibl. Graíc. lib. 3 . cap. 61 
num. 3 . 

A N A L O G I A . L ' Analogia é una della 
maffime forgenti della cognizioné e dell' u-
mano fapere. La parte raaggiore della Fi* 

loÍQ-
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íofofia., e della Teología raedefima altresi r 
non pofa fopra altra baíe , che fu quefta • 
Da pochi dat i , e da pochi punti conoíciu-
t i , e conceduti , noi ci facciamo a ragio-
nare per a m l o g ) a ) G á a dedurne un ampio 
numero d' altri . Egli é- appunto cosí , e 
non altramente, che molti rami di cogni-
zione , e di fapere vengo no eüefi alie lo
ro preíenti dimenfioni . Non vi fono che 
poche cofe attualmente oííervate , che po-
che efperienze fatte. E tutte le oíícrvazio-
n i , ed efperienze , che noi abbiamo, fono 
tutte íingolari, vale a diré, non piü d'una 
fola reipettivatnente . Tale eñetto venne 
trovato , da un tale individuo corpo , fot-
to tal i , e tali circoftanze . E ' giuoco for-
za r che noi vi ci arreltiamo , e che ci con-
tentiamo della femplice fcoperta d' un folo 
íingolare fenómeno ; o ci é giuoco forza f 
che (eguitiamo a fare le me de lime oíferva-
zioni , ed i medefimi efperimenti di tutti 
gli altri corpi della claííe medefima , fotto 
íimiglianti circoftanze , prima che noi pof-
íiamo concludere qualfivoglia cofa rifpetto 
a quelli . Troppo impazicnte fi é lo fpiri-
to delT uomo . La cognizione , a quefto 
prezzo, non viene, né acquiílaíi , fe non 
fe a paflb lento, o per meglio efprimerci 
non pub acquiftarfi tutta in un fiato. Noi 
adunque diamo di piglio agli e í l raí t i , alie 
vie piu brevi , e compendiofe , quantunque 
fia que 11 o un corfo precario . Noi argomen-
tiamo , che quello , che é ftato oííervato 
ti ' un corpo , fotto quelle tali date circo-
Üanze, fia per eífere, per a n a l o g í a , e per 
uniformita nelle opere del Creatore , lo 
íkíío egualniente negli altri corpi tutti della 
fpezie medefima, fotto fimiglianti circoftan
ze . Queílo si fatto opi nare ci ha mol te 
volte ftrafcinati s, e precipitaíi in errori gran-
diíTimi, e continua a ftraícinarvici , e pre-
cipitarvici turto di anche al prefente in er
rori nuovi 3 e puoíTi a buona equita pro
nunciare , che la forgente mafíima di pren
dere una per altra cofa nel corfo di tutte 
le fcienze , fi é 1' argomentare per a n a l o g í a , 
Ma e quale fará mai i l rimedio l Come í! 
potra egli fchifare ? Fa di raeftieri operare 
per mezzo di diritto raziocinio, per via di 
penetrar ben'addentro , ed inveftigar nelle 
cofe,. nelle quali la pazienza , e í'applica-
zione richiedefi cosí grande , che non é 
poííibile- j . che altri vengano in cognizione 
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per mezzo d'un'oííervazione , e d' unefpe-
rienza . Quelli , che fi faranno ad invefti-
gare, a cagion d' efempio , ció che fegua 
nel firmamento , nelle región i delle ftelle 
fiífe , e dei Pianeti , nelle regioni vicine 
al Solé , nella fuperfície della Luna , nel 
centro della Terra , nel fondo del mare , 
nei corpi degli animali , nei vegetabili , e 
nei minerali : tuíto cib, che coftoro poffeg-
gono , lo hanno per la fola a n a l o g í a del le 
cofe ; e la fuppofta corrifponcienza , fra que-
fti oggetti non conofciuti, ed inacceíiibüi , 
ed altri oggetti, co'quali pofTono aver praíi-
ca , dovrá eífcr la loro guida . 

L ' a n a l o g í a , a cagion d'efempio , fra i 
tre Regni delle Piante degli animali , c 
dei minerali , é ftata la forgente d' una 
moltltudine di fcoperte , o reali , o imma-
ginarie : quindi é3 che noi abbiamo impa-
rato , come le pietre vegetano ; che le pian
te refpirano ; che i l fugo circola perentro 
alie medefime: che la gencrazione viene a 
perfezionarfi nell' umana fpezie per mezzo 
d'uova: che la Luna, ed i Pianeti , han-
no la loro atmosfera , i loro abitanti , i 
loro alberi, i loro mar i , e che non hann' 
egli no ? I n fatti fe noi anderemo dietro ove 
ci conduce V a n a l o g í a , fia poi quefta reale , 
fia immaginaria, verremo condotti in ira-
menfo fpazio di fcienza , che non ha con
fine . Quanto magnifiche fono mai le cofe , 
che ci vengono dette dell' a n a l o g í a fra il mi -
croco fmo , ed i l macrocofmo , vale a diré 
fra i l picciol Mondo , che é i ' uomo , ed 
i l Mondo grande? Quanti , e quanto am-
p j , e groíTi volumi non ne fon'eglino ftati 
fcritti ? 

I l Mondo , fecondo i l parere del Kirke-
ro , e d' altri ezianclio , altro non é , che 
un grandiííimo anímale , dei quale il foie 
é- i l cuore, i l firmamento i l cervello, fa-
turno la milza , marte i l fegato , mercu
rio i polmoni , Giove , i l fangue , e gÜ 
fpiriti animali. V i fono o fía, cartilagini » 
vene, arterie , nervi , fangue , efomigííanti 
anche nella Terra ; e fe voi volete andar 
innanzi rifpetto a microfcofmo , direte , aver-
vi delle pietre, dei metall i , dei minerali, 
dei fiumi , dei laghi, delle caverne nel cor
po degli uomini . Veggafi i l Kirker, Mund. 
fubter. lib. 12. fe6l, 1. cap. 5. 

I Signori Chimici non fono ftati meno 
fortunati nel tracciare V ana log ía fra i l cor

po-
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po umano , ed i l chimico Lambicco . I I 
cuore é i l Focut , o fia i l luogo , ove fi 
col loca i l fuoco, i l na ío , i l becco , e cosí 
delle altre parti. Ogni piü miferabile Fifi-
co Meccanico altro non trova nel corpo 
umano, fe non fe, leve, carrucole, vi ti , 
ñ r e t t o j , e che so ioP 

Egli é lo fteflb principio ü a n a l o g i a quel-
lo , che ha íomminiftrato i Vortici ccieíli 
a Cartefio, e che ha fatío fcoprire nel cor
po umano quelle parti , che appartengono 
íoltanío ai Bruti animali . GH Anatomici 
di tutte le eta per raancanza di opponuni* 
ta di far le loro ricerche n d l ' uomo, han-
no prefo mokiffime delle loro defcrizioni 
dai Bruti animali , per fupporvi una per-
fetta analogía. 

I p r imi , vale a d i ré , i Ch imíc i , dagli 
cffetti delle foílanze minerali nelle loro for-
naci , argomentano , che feguano le cofe 
medefime nei noftri corpi ; e qusndi , per 
efcmpio, ebbe origine quello, che fece eí-
clamare al Van-Elmonzio, che bifogna ca
var langue nelle íebbri . Siccome , dice egli , 
noi non poffiaino rinfrefcare i l ¡iquore, che 
bolle nella caldaja, fe non fe con cavarne 
fuon parte di cffo; cosí , ec. I I calore nel 
primo cafo dee eííere foltanto abbaffato col 
minorare i l fuoco ; per confeguente , nell' 
altro cafo, i l modo d' aiieggerire i l fervore 
fi é quello di fcaricare Ja materia febbrile 
per raezzo di íudore , o d' altre evacuazioni. 

Nella fteífa guifa , quanto alie materie 
divine , e foprannaturali viene aíTerito , che 
nuiia fappiamo , né conofciamo di quelle , 
fe non fe per a n a l o g í a ^ che é quanto d i ré , 
per mezzo della meditazione , e foftituzio-
ne di quelle idee , che noi abbiamo di noi 
üeffi , e degli alcri enti naturali • ( a ) Le 
noflre idee di Dio fleíTo ci vengono , con 
una data proporzione , da queda medefima 
íorgente; non avendo del medefimo perce-
zione diretta, ed immediata, falve íempre 
Je nozioni , che ne abbiamo per Ja Divina 
Rivelazione . La cognizione , che noi ab
biamo dell'Ente Supremo , é foltanto una 
oíTcrvazione delle Opere di Lui , ed una 
rifleííione della mente , la quale conoíce i l 
poíere , la Sapienza ec. che é neceífaria in 
Lui per giugnere a produrle , e per eííere 
capace di si gran cofe . ( ¿ ) Non avendo 
idea propria delle fue perfezioni , noi dia-
mo a quelle i nomi delle facolta degli 
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uomlnl , che noi giudichiamo neceífar; « 

( a ) Proced. Extent. ec. of Underfiand, 
Víb. 1. cap. 1. Pref. flate Rep. Letter, tom. 2 . 
pag* 49. ( b ) King. ferw. en Divine Predeji. 
Nouv. Rep. lett. tom. 4. pag. 597. •& feq. 

Ma dee eííere oííervato , onde nafca Ja 
Difputa . II comune dei Teologi , e Mae-
ílri in Divinita fanno diñinzione fra gli 
attributi di Dio Naturali , e fra gli att t i-
buti Mora l i , fofienendo, che i primi fono 
foltanto analogici, ma i fecondi proprj ; a 
cagion d' efcmpio , dicon' eglino , quando 
le Scritture Divine attribuifcono a Dio Si
gnare maní , occhi , piedi e volto , noi 
non intendiamo quindi, che Dio abbia real
mente queíle parti; ma che foltanto abbia 
i l poíere d' efeguire tutte queíle azioni , 
per efeguire le quali fono a noi neceííarie 
queíle parti : e quando la Divina Scrittura 
attribuifce a Dio tale paííioni , come pla
ceré , amore, odio , pentimento , vendet
ta , e fomiglianti , i l íignificato fi é , che 
come egli punirá certamente gli empj , e 
gli fcellerati, non altramente che foííe in-
fiammato dalla paffione deií ira , che egli 
infallibilmente compenfera , e premiera 1 
buoni, come fe aveííe amore per effi , e 
che quando gli uomini fi allontanano dai 
loro perverfo operare, gli accetteradi nuo-
vo nella fuá amicizia , non altramente che 
fi peníiííe d' avergli avuti in odio , e che 
fi mutaííe di fentimento. La Scrittura par
la di quefti attributi ., collera , placeré , 
amere, odio, pentimento, vendetta , e fo
miglianti , come non appartenend a Dio 
Signore in un fenfo proprio, e giufto, ma 
in un fenfo improprio , ed analógico . Ma 
quando la Divina Scrittura medefima attri
buifce a Dio cognizione , Sapienza , Volon-
ta , Bonta , Saní ira , Giuüizia , e Veri ta , 
queíle voci debbono eííere intefe ílretta-
mente , e propria mente , ovvero nel loro 
fenfo comune. L ' Arcivefcovo Tillotfon fo-
ítiene i l fuo fiílema di De i ta per querte vo
ci . Collins , Diííertazione fepra la Líber. 
Teolog. kdí. 2. pag. 50. 

Dalí' akra parte V Arcivefcovo King af-
ferma , che Ja Sapienza , la cognizione , 
e Miícricordia , la Predeílinazione , e la 
Voionta , quando vengono aferitte a D i o , 
non debbono eííer prefe propriamente . 
D i piü , che la Giuílizia , e la Virtü 
( e per confeguente gli attributi morali di 

Dio 
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Dio ) non debkmo intenderfi per fignifi-
care la cofa mcdefirna, quando fono appli-
cati a Dio , cd all' uomo , e che fono di 
una natura cosí difieren te , e cosí íupe-
riore a tutto c ib , che da noi puoíTi imma-
ginare , che non vi é piu fimiglianza fra 
cffi , di quello vi fía fra le «oüre mani , 
e 1' onnipotenza di Dio . Ma tutti queüi 
attributi debbono elle re concepiti, ed inteíi 
nella maniera medefima , come quando gli 
uomini attribuifcono a Dio mani , occhi , 
piedi ec., ovvero quando gli uomini attri
buifcono a Dio me de fimo collera , amore , 
odio, vendetta, pentimento, cambiamento 
di determinazioni , e fomigüanti , e deb
bono elle re inteíi nello fteíTo fenfo impro
pr io , ed analógico > 

Da íutto quefto un moderno Scritrore 
cava qusfta concluTionc , che ficcome V Ar-
civefeovo Tillotfon defínifee Iddio un' Ente 
íenza par ti , e fenza paíiioni , Santo , 
Saggio, Giufto , Buono, e Miíericordiofo ^ 
e per lo contrario bifegna d i ré , a dir vero, 
che la Definizione dell' Arcivefcovo King 
viene a far Dio un' Ente , non folo fenza 
par t i , e paíiioni ,, ma privo eziandio ;d'.in-
telligenza , di miíencordia , di fantita , 
di Bonta, di Verita , ce. : empia dotíi 'ina, 
e deteftabile . Difcorlo fopra í' opinar libe
r o , Sezione z . pag. 51. & feq, Ma quefto 
porre in ridicolo , e far comparire le Per-
lone per empie deH'Autore del Diícorfo del 
libero opinare , é di pari invidioío , ed 
íngiufto . Concioffiaché fendo flato poíla 
fotto rigorolíffirao cíame la quiftione , e 
profondamente pondérate le opmioni di 
queüi due Arcivefcovi , ü é trouato e 
toccato con mano , che queíle diffenícono 
piu , quanto alie voci , di quello , che in 
realta differifeano , quanto alia foílanza . 
Quanto alia queílione in sé fteíTa, ficcome 
é chiaro , per una parte , che bifogna , 
che noi deriviamo le noftre nozioni degli 
attributi Divíni da quelii de Ha mente uma-
na , efcludendone qualíivoglia limitazione , 
e qualíivoglia imperftzione ; qumdi noi 
poffiam diré , che noi venghiamo a con-
cepire in qualche íenfo i Divini attributi 
medefimi per analogía. Ma dall'altro canto 
non fembra meno certo, che fa di meftie-
n , che ¡a cognizione , ed intellígenza 
pivina fia infinitamente di vería , e tinta 
fjtra dalP umana, qualunque fia i i modo 3 
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con cui ne confideriamo i fu o i oggctti , 
o la maniera di conofeere. La cognizione, 
ed intelügenza umana non fi eftende , né 
pub eftenderfi a qualíivoglia cofa poííibile , 
né lo é perfeí ta mente diftinta , né fimul-
tanea. Noi non poffiamo per modo alcuno 
concepire in Dio alcuna limitazione , né 
alcuna imperfezione ; avvegnacbé non fa-
rebbe D i o , fe la cofa fofie concepita diver-
famente . Non pub in Dio aver luogo la 
diftinzione fra le facolia inferiori , e fupe-
riori ^ ed i l grado , e la maniera di fuá 
intellígenza bifogna , che fia incoraprenfi-
bile a qualunque limitata iníelligenza » 
Puofíi adunque con i termini delle fcuol.e 
afferire , che la Iníelligenza di Dio diffe-
rifee toto genere dall' intelügenza umana : 
ma far a ella cofa giufta 1' aitaccare V Arci
vefcovo King , con d i ré , aver egü aíTerito, 
che Dio é un' Ente k m a. intellígenza ? 

A N A R C H I A . Qualíivoglia forte di fia-
to é ícggetto alie Anarchie. Noi troviamo 
fcrltto , e fatto parola átWz Anarchie C iv i l i , 
delle Anarchie Ecclefiaftiche , o Spintuali , 
e troyiamo eziandio delle Anarchie nella 
Repubblica fteffa delle Lettcre . Egü é flato 
rinfacciato ad un dotto Prelato , come i 
fuoi prmcipj tendevano a fare un1 Anrrrchia 
del Regno di Cr!üo( « ) . Clemente Walker 
ci ha dato 1' Iñoria de 11' Indipendenza iotto 
i l T i tolo d' Anarchia Jnglefe { b ) . 

(a ) Veggafi B i l l . Angl. Tom. 3. p. 251.. 
( b ) Londra i ($49. in 4. Wood. Athen. 

Oxon, Tom. 2. p. 146. 
E ' flato alcuna fiata meffo in quiftione4 

€ fattone come un problema , quale, cioé, 
de' due ftati fia i l migliore , fe lo flato 
d' Anarchia , o quello della Tirannide , e 
delT autor i ta arbitraria, o fia difpotifmo . 
Vegg. Nouv. Rep. Lett. Tom. 40. p. 262, 
Cato, Lettcre , Tom. 2. pagg. 207. 215. 

Vien fuppofto , che le Anarchie comin-
ci?. fiero a regnare dopo i l D i l u v i o , innanzi 
della Fondazione delle Monarchie { a ) . 
Noi troviamo , che continua a dominare 
tuttora in diverfe parti del Mondo, e íin-
golarmente dell' Africa , e de 11' America, 
a cagion d' eiempio, prelío gl ' Itínefi , i 
quali viene oílervato dai Viaggiatori , che 
vivonfi in una totale , e per fe t ta indipen
denza da qualíivoglia Superiore ; prefifo i 
Canadefi , che vien detto e fíe re íenza G'u-
d ic i , e fenza Sacerdozioj preíío i Califor* 
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nianl , ove cadauna Famiglia fi fa \t fue 
proprie Leggi da fe medefima, come anche 
la propria Religione : ( d ) nel Chiü , ove 
ciaíchedun Capo di Famiglia é un Re: ( e) 
nell' Ifole Mariane, ove non é conofciuto 
né Sovrano , né Leggi , ma cadauna Per-
fona fi governa , fi diporta , cd opera a 
talento proprio ( / ) ; e per non farla piu 
Junga , preíío gli Hotentoti , ove 1' única 
fomiglianía di governo , che vi vien rav-
vifata, fi ¿ > c^e 'n cadaun vicinato il piíi 
vecchio é i l piu onorato , ed i l piu ripu-
tato, e vengono feguitati principalmente i 
fooi configli , e partri , non gia , ch' ei 
goda ticuna civile autorita, ma únicamen
te perché vien íuppofto , aver maggiore 
•cfperienza degli ^ I t r i C g ) . 

( a ) Veggafi fhotnaíT. Meth, Etud. Hifl. 
lib. i . cap. i k pag. 207. ( b ) Lett. Edif. 
Tom. 2. pag. 505. ( c ) Opere dé* Letterati , 
Tom. 5. p. j 0 . ( á ) M e m . de Trev.an, 1705. 
pag, 1750. ( e ) Nouv. Rep. Lett. Tom. 54. 
pag. 110. ( O Oeuvres des fpv . Marf. ann. 
1702. pag. 114* ( g ) Tranf. Filofof. n. 310. 
pag. 2426. 

Alcuni eñendono piíi oltre 1' idea dell' 
Anarch'ia , facendola abbracciare ancora tutti 
i Governi piu popolar:. 

I n queño fenfo F Anarchia s' accoíla 
molió all' itidole della Dcmocrazia . Veg. 
1' articolo DEMOCRAZÍA. Cyc. 

L ' Holbs in qucfto fenfo chiama la Ro
mana Repubblica un' Anarchia, Cri/i. Ma
chi av. Lib. 3. c. 6. pag. 105. 

A N A S A R C A . Quefta infermita viene 
alcuna volta appellata anche Catafarca , 
alcune volte hypofarcidium , alcune volte 
Epifarcidium , alcune altre agua inter cutem, 
ovvero Intercus, in riguardo alio ílenderfi , 
e dilatarfi che fa quefto umore pituitofo 
per la carne . Sereno Samonico chiamala 
aífai elegantemente Lymphaticus error ; e 
TAlbucafis chiamala una idropifia per ¿nfil-
traúonem . Freind. Iftor, di Fific, Parí. 2. 
pag. 168. 

E1 T Anafarca usa fpezie particolare di 
Idropifia univerfale difieren te non meno dalT 
Afeite , che dalla Timpanitide . Differiíce 
dall'Afcite , febbene derivi dalle caufe rne-
defime, in quedo , che in un'Afeite non 
polfeggono le acque le partí fuperiori del 
corpo. Junck) Confp. Medicus, Tab. 65. 

Alcuni fanno difiinzione fra VAnafarca, 
Suppl. Tum. L 

A N A 185 
t h Lciicophlegmatia, aíferendo , che queíla 
feconda viene , e deriva dalla pituita , e 
la prima da una ferofita purolenta fcaríca-
tafi nclla fuperficic del eorpo , apparente-
mente per vizio che trovafi nei vafi l in-
fatici . Bibl. Anatom. Tom. 2. p. 550. 

Alcune volte Y Anafarca ñ fermaa mezzo 
i l fuo crefeere; in quefio cafo viene dagli 
antichi appellato Phkgmatia , ove la gon-
fiezza , ed i l tumore , h vifibile , ma 
mórbido, e mincio . 

I l método comune di medicarla preíío 
di noi fi é lo ficífiííimo , che vien prati-
cato nella cura dell' Afeite . Gli antichi 
infegnano un método particolare adattato 
alia cura fingolarmente úclla Phlegmatia . 

Riferifce Etio da Afclepiade la maniera 
di guarir da un' Anafarca , con eflrema 
efattezza. Quedo fi fa con incidere la parte 
adérente della gamba con un taglio circa 
quattro dita largo intorno alia nocca della 
profondita foltanto , che foglion farfi i ta-
gli nelle comuní cávate di fangue . Alia 
bella prima fcaturira fuori un poco di fan
gue ; e poi ne fuccedera una fcaríca con-
tinuata d' acqua , fenza la menoma infiam-
mazione di modo che l ' apertura non pub 
chiuderfi , fe non fia tutto ufeíto fuori ^ e 
queíla é una cura , che produce aííoluta-
mente la guarigione da fimigliante malore, 
fenza 1' ufo di alcun' interno medicamento . 
Freind. Iftor, Fific. Parte 1. pag. 53. 
& feq. 

Leonide inoltre dice, che fe le inclfioni 
nelle gambe non producono lo fcarico ví-
vace , e fufficiente ; non lafeíano alcuni 
di farne anche in altre partí del corpo ; 
come nelle cofeie , nelle braccia, oppure 
nello feroto , fe é gonfio, e che per fimi-
glíanti mezzi pub venire a fcaricavfi gran-
diffima quantita di materia acquofa . Freind, 
Iftor. Fific. Par. 1. p. 34, 

Di queíla flcífa operazione parla Ippo-
crate medefimo , ed é ftata praticata dal fuo 
tempofino ai di noftri con oítima riufcita, 
quantunque alcune volte ne fia fucceduto 
nei pazienti, nei quaii era ílata efeguita , 
uno sfacelo . Silvio de le Boe propone un' 
altro modo della puntura dell'ago, e fi fa 
francamente l ' Autore , ed Inventore di 
queño nuovo trovato, quantunque eglí é piíi 
che certo, che l'ha egli toltodi pefo dalla 
deferizione dataesne da Avicenna, e quello, 
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die é piíi offervabllc , fi é fervito delle 
medefime medefimiftirae eípreíTioni , e pa
role di quedo antico . l o non fo in qual 
Mondo fi credano di eííere queíli sfaccra-
tiíTimi , o per meglio eíprimerci , quefti 
fíoltiífimi impoftori . Freind, Iftor. Fific. 
Parr. 1. p. 35. ; ' 

I n alcuni cafi appanfce , che , anzi che 
la cura dell' Anafarca abbia meffo a morte 
i l pazieníe, é ñata al medefimo di íommo 
vantaggio . Vegg. A61. Pbyfic. Accad. N.C. 
T o m . 2. Obíerv. 13. 

La cura del Dottor Dovar per V Ana
farca é un' elettuario comporto d' acelajo 
prepáralo eolio Zolfo , e coll' Antimonio 
crudo, un'©ncia per cadauno, e di quattr' 
oncie di diagridiotdi queíle foílanze faccia-
fene unafinililma polvere; aquella aggiun-
gafi la porzione adeguata di qualunque fiafi 
fciroppo , e fe ne avra un mórbido elet
tuario . 

A N A T H E M A . Nella Pagana Theología 
viene a dinotare quefta voce Anaihema un 
donativo , o p re fe n te offerto ad una qual-
che Divinita , ed appefo nel Tempió di 
quelía. 

I n quefto fenfo la voce é feritta in Greco 

I n fatti molti Scrittori Greci diflinguono 
quefta voce Anathema feritta coll' ;;. o fia 
e lungo ^ ¿vctZama , da Anathema feritta 
coll' e , o fia e breve, a m S í u c e ; quantun-
que da Be?a , e da alcuni alíri Scrittori 
venga quefta diíferenza rigettata . Oíferva 
Polluce nel fuo Leffico, che la voce figni-
fica propriamente un regalo, un dono, un 
prefente dedicato agí' Iddii . Quefta inter-
pretazione viene confermata da Efichio , 
irquale traduce , e fpiega la voce Ana
thema per ornamenti . Sute. Thef. Ecclef. 
in voce AvúSí iÁx . 

I I fare dei donativi alie falfe Divinita 
fu, una coftumanza , che praticavafi nei 
tempi piü antichi, o per placargli quando 
gli credevano fddgnati , o per oítenere al-
cun beneftzio per 1' awenire, o finalmente 
per gratitudine , e riconofeimento di un 
qualche ricevuto beneíuio , o favo re . 
Erano quefti doni d' ordinario corone , 
ghirlande , addobbi, ^afellami d1 oro, o di 
altro pregiabile metallo, e qualunque altra 
cofa , la quale ridondafife in ornamento , 
©d anicchimento dei Templi . 
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Erano quefti appellati comunemente ¿v** 

^ « r a , ed alcune vohe ^ K H ^ ^ dalla 
maniera , colla quale venivano depofitatí 
nel Tempio , ove erano alcune volte legati 
al palco d' eíTo Tempio , ed alcune volte 
appefi alie muragÜe , alie porte , alie co-
lonne , od in altro luogo vifibiie , ed ap-
parifeente . Alcune volte la cagione di tal 
confagrazione era feritta o fopra la cofa 
fteíía donata ed offerta , ovvero , quando 
la materia ef'a tale, che non poteíTe com
portare 1' iferizione , in una tavoktta apoda, 
e legata al donativo medefimo. 

Allorché qualfivogHa perfona abbando-
nava i l proprio impiego , o la maniera di 
vi veré da eífa per lungo tempo tenuta , 
eravi i l cofturae di dedicare gí' iftrumenti 
appartenenti a quel dato impíego , npn 
altramente , che una grata rimembranza 
del favore , e della protezione divina . 
Cosí in un antico Greco Epigramma noi 
troviamo un Pefcatore , che ta preíente 
delle fue reti alie Ninfe del Mare. Le loro 
Sampogne appendevano i Paftori a Dio Pane, 
o ad alcuna delle Deita del Paefe, ficcome 
leggiamoaver fatto uno di loro i n T i b u l l o . 
Cosi la famofiííima Meretrice La i de aván
zala che fu in eta, dedico a Venere i l fuo 
fpecchio ( a ) . Paufania ci ha lafeiato una 
particolar deferizione degli Anathemata del 
Tempio di Delfo , che fu i l piü ricco di 
tutta la Grecia . ( ¿ ) . 

( a ) Potter . Archxol. Lib. 2. cap. 4, 
( b ) Potter. loe. cit. 
Trovafi altresl la voce Anathema in un fen

fo fimig'iante applicata alie offerte Criftiane . 
Gl i Anathemata, o fieno ornamenti deüe 

Chiefe antiche , fono altramente detti dagli 
Scrittori Ecclefiaftici Donaría» 

Tal i fingolarmente erano quelli appellati 
ExTÚTr&'tíaVaf , che corrifpondono nel figni-
ficato a quellc Tavolette votive , o voti 
che fi appendono agli Altari . Simiglian-
temente , le Pitture, i Mofaici , le Ifcri-
z ioni , le immagini , le ftatue , ec. ec. 
Bmgham , Origin. Ecclef. L . 16. c. 8. 

A N A T O M I A . Ariftotile , Galeno , i l 
Vefalio , 1' Accademia Reale delle feienze 
di Parigi , ed altri ancora, hanno trattato 

Anatomía degli Animali bruti . Vegg. 
Conring. Introd. in Med. c. 3. §• 9-

V i lia alcuna difputa fra i Fifici , ed ¡ 
Naturalifti rifpetto all ' nobilta dell '^w^o-

mia 



W/ÍÍ comparativa. Per una parte vien foíle-
nu to , che le partí meno appariícenti in 
un an íma le , fono tróvate piu diftmte, piu 
rilevate , e piu vifibili in un' altro ; di 
modo che la cognizionc della ftruttura del 
primo pub eííer provata per analogía da 
quella del fecondo. DalP altra parte viene 
obiettato , che la diveríka fia un'animale, 
e 1' altro é cosi grande , fecondo le diffe-
rentl maniere di vivere , alie quali fono 
intefe e deftinate quelle date parti , che 
non puoíli con ficure'Aza conchiudere per 
una mera analogía dalla ftruttura di un' 
anímale , quella di un' altro ( ¿ r ) . I ! Mal-
p i g h i ( ¿ ) ha da grand'uomo , ch'egli era, 
ed ampiamente confutata quefta ohiezione. 

( a ) Epifl. <& Rccenf. Medie. Phil. Tranf. 
n. 228. p. 552. & feq. ( b ) Opsr. Pojihum. 
apnd Philof. Tranf. loe. en. pag. 5 5 4 . 

Fa 1' jínatomia un gran ramo di que Ha 
divifione della Medicina appellata F/ ' / ío/o^ . 
Veg. i'articolo FISIOLOGÍA, Cyclop. 

Sotto altra faccia viena 1' Anatomía a 
coftituire una parte di c ió , che noi altra-
mente ñppelliamo Antropología . Veggafi 
I ' articolo, ANTRPOLOGIA , Cyciop. 

V Anatomía per rapporto a'fuoi oggetti , 
viene divifa in Oíteologia , e Sarcologia . 
Vegganfi gil articoli OSTEOLOGÍA , e SAR
COLOGIA . 

Tratra la prima dellc cíía , e delle 
carti'agini: la íeconda poi viene di nuovo 
divifa m Splanchnologia , che abbraccia 
i ' Iftoria delle parti interne , e piu parti-
colarmente T e precilamente delle vifeere ; 
ed in Myo'ogia, o fia la dottnna dei mu-
fcoli , ed in Angeioiogia , la quale tratta 
dei vafi , vale a diré , dei nervi , delle 
arterie, delle vene, e del vafi linfatici. 

Al t r i dividono V Amtomia per rapporto 
a'-fuoi oggetti , in quella dei corpi vivi , 
ed in quella dei loro cadaveri , o corpi 
morti . 

Erofilo, ed Erafiílrato , ficcome ce ne 
aíRcura Cornello Celio, tagliavano le per-
fon e vive , A l pnmo era no íommlniíirati 
per ordine dciSqvrano quei re i , che erano 
condannati a morte , affinché egli aveffe 
T agio , tag!lando 1 corpi di quelll , di 
vedere le parti del corpo umano nello (hto 
lor naturale , prima cbeveniííe in eífe pro-
dotta alcuna alterazione, o dalle malattie , 
O daüa morte . 
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I corpi di quelle Perfone , che hanno 

fofferto una morte violenta , fra i quali 
quelli di coloro che fono íiati impíceati f 
o la vita de'quali é ñata troncata per via 
di eífere Ürangolati con una corda , fono 
molto proprj per tali anatomiclie Se z ion i % 
e debbono eífere preferiti agli altri tutti . 
Per quefta ragione appunto rigetta Riolano 
quei cadaveri, che fono ílati foffogati dall' 
acqua , cio^ di coloro , che fono morti 
affigati , come quelli , che fono improprj 
per 1' Anatomía ; quantunque Galeno ufa (Te 
di aonegare aífai frequentementc delle crea-
ture od animal! viventi , ch' egli eraíi 
fcelte per le fue anatomiche operazioni . 
Vcggaíi Bibl. Anatom. T o m , 2. pag. 1, 
& íeq. 

GT inconvenienti , che accompagnano 
le fezloni dei cadaveri , hanno dato occa-
fione ali'invenzlone di un' altra fpezie aífai 
piu netta , c piu durevole di foggctti . 
I I Reizelio fabbricb una ftatua umana , 
nella quale rapprefentavafi vifibilmente la 
circolazione del fangue \ e cofa non del 
tutto a quefta diífomigliante fu fatta última
mente vedere qul fra noi dal Sig. Ckovet, 
Vegg. Ephem. Accad. N . C . Dec. i .ann. 9. 
Obi. 1. 

E che non ci ha fatto vedere V Anato~. 
mía di cera i Sembra , che 1' Autor primo 
di quefta ingegnofiííima invenzione fia flato 
un tale Gaetano Giulio Zumba Siciliano di 
Siracufa ( ¿ ) . Anche 11 Signor des Noves , 
il quale imparoila da l u i , e che probabll-
ruence , fiando tifo Siracufano in Parigi , 
ne avra fatte alcune pro ve , fi ufurpb ií 
primo onore , per fue fpacciando quelle 
fublimi invenzioni, che fue non erano?(¿), 
Alcuni preferifeono prima di tutto 11 rima-
neme per le pubbliche lezioni , e coríi 
anatomici 1' ufo delle parti reali dei corpi 
morti prepárate per mezzo delT injezio-
ne ( d ) . 

( b ) Bibl. Ital. Tom. 2. pag. 16, 
( c ) Jourdes S^av.Tom. 68./?.335. &feq* 
(d ) Bibl. Ital. Tom. 3. p. 63. & feq. 
Viene da altri divifa 1' Anatomía in me

dica, ed in fifica. 
La Fifica Anatomía , Anatomía Phyfiea, 

che s'implega nelT enumerare , e ncl deferi-
vere le parecchie parti folide del corpo , 
come oíTi, cartilagini, membrane, mufcoli^ 
tendini j nervi , ligamenti , arterie , vene , 
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éondotti linfaticí , e íbmiglianti , deferí-
vendo la lor figura , la loro fituazione , 
la loro conneíítone, ec. 

L ' anatomía Medica , Medica Anatomía h 
quella , che alie inchiefte della prima ag-
giunge quelle dell'ufizio , ed ufo di parec-
chie parti , e dei loro rifpetti nello ftato 
fano , o nello (lato di malattia . Gcelie. 
Hií l . Anatom. § .8 . 

Fanno aicuni di quefta una fpezie paríi-
colare , fotto la denominazione d' anatomía 
Chirurgica. Jour. des f^av, tora. 81 . p. 10. 
Gl ' iñrumenti neceíTarj ad effettuaie le ope-
razioni Anaíomiche , fono di due fpezie , 
cioé alcuni per Tufo neceíTario , altri fol-
tanto per raoftra , e per abbellimento . 

GT iftrumenti neceíTarj fono di dodici 
foríi , vale a diré , 1' Ago, i l Filo } i Col-
telli diíícttori , piccioli uncini , pietra da 
«ffiiare, fpugna, cefoje , üiletto , piccioío 
eannello concavo, picciol foffietto , fega , 
ed un' elevatorio . Veggafi Bibl. Anatom. 
r, 2. pag. 2. 

Alcuni Medici di grido grande hanno 
faíto ogni sforzó per por freno al foverchio 
minuto íhidio de IT anatomía y come quello, 
che non é di neífun' ufo nella Fifica . Ella 
non é , adir vero, fe non fe una picciolif-
jfima parte della fcvenza , e come ora fi 
trova, ella non divien che un giuoco nel
la pratica medica . Sembra per tanto cofa 
neceffaria ad un Medico i l conofeer bene 
il numero, la fituazione , la comunicazio-
ne , e P ufo delle parti , fenza andarfi a far 
gitto di tempo neli' invefligamento piü mi
nuto della piu intima loro ílruttura , e del
le foítiliíTmie fibre , che le compongono . 
Veggafi Nenter. Theor. Hominis fani , Mem. 
d» Trev. ann. 1720. p. 77, 

Serve altresi 1'Anatomía alia Pittura y al 
Difegno, alia fiatuaria , e fimiglianti . I I 
famofo Leonardo da Vinci , e tutti i fo-
vrani Maeílri , vi fi applicarono con ogni 
maggior impegne . Tiziano dilettavafene 
per modo, che fi fece a difegnare le figu
re delT anatomía, del Vefalio . M . de Piles 
fotto íinti norai di Fortebat { d ) , e del 
Roffi di Roma , ha pubblicato dei libri di 
anatomía accomodati maffimamente a queít' 
ufo ( e ) . 

( d ) Nouv. Rep. Leu, tom, 4 5 . pag. 553 . 
C e ) ^ ¿¡lata pubblicata una verfione inln-
fjeft fotto H Titolo " Anatoray improved, 
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and illuflrated, withregard ta the ufe the* 
veof in deftgning, " cioé .• anatomía pro-

vata , ed illujlrata , in rappono aW ufo di 
quella mi difegno, 

Molt i di coloro , che hanno itnpreíb a 
dar 1'líloria áeW anatomia , hannoci piut-
toílo dato cib , che apparteneva agli Ana-
tomic i , che all' arte iíieíía , vale a diré , han-
no piü ragionato di coloro, che hanno fat-
to le feoperte , che deile feoperte fteííe , fe 
fi rifguardi 1'ordine , che in queft^ ftoric 
hanno tenuto . Salomone Albcrti pübblicb 
I ' anno 1758. un'Orazione rifguardante l'o-
rigine , e 1' accrefeimentó deli' anatomia r 
quefta perb non contiene altro, che i pun-
t i generali dell' líioria anatómica . M o l t i 
anni dopo un tal Goelick ( / ) , ProfcíTorc 
di Medicina in Hall pubblicb Panno 1715. 
un' Iftoria d' anatomia tanto moderna , che 
antica , in cu i promife una efatta contez-
za della maggior parte , fe non di tut t i 
quelli Scrittori , che ne avevano parlato , 
ed un'eftratto delle Opere di quelli , co-
minciando dall'origine della Medicina , fino 
al fuo propriotempo. Ma Topera apparifee 
manifeílamenteaíTai mancante, e difettoía ; 
concioffiaché a grande ílento vi fi trova 
nominata la quarta parte dsgli Scrittori , 
non vi fa parola dell'iflorie , e piani luper-
ficia'i , né tampoco dtH' avanzamento fat-
íofi della cognizione della ílruttura del cor-
po uraano , di modo che non fi fa fe fia-
maggior i l numero delle coíe da eíío efpo-
fie nípetto a quefio fuo aífunto, od il nu
mero degli errori, equivoci, e mancamen-
t i , de' quali quefta fuá Opera é piena . 
Molto , anzi infinitamente meglio é riuíci-
to in quefia imprefa i l Doítor Douglafs , 
riípetto ad un faggio di una Biblioteca A -
natomica pubblicata 1' anno 1715. , conte-
nendo quefia un piano , o deferizione di 
quali tutti quelli Scrittori, che hanno trat-
íato d' anatomia , o per ¡íli tuto, o per oc-
cafione portafi loro , cominciando da Ipo-
crate fino all ' Arveo , nella quale ei fom-
m'nifira le particolarita necefíarie relative 
alia vita di quelli, novera le parecchic edi-
zioni delle loro opere , infierne con i giu-
dizj , o cenfure di molti di loro . A que-
fto pub aggiungerfí , come i l Signor Van-
Leempoel nel 1725. dié un'Iíloria deH'ori-
gine , e progreffi áe\V anatomia, e di quafi 
tutti gli Scrittori di quella da Alcmeone , 

ú 
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al Vefalio inclurivamente ( h ) . Egli é piti 
abbondantc, e piu ricco del Douglafs, tan
to rifpetto a! numero degliAutori, quanto 
nípetto alia vita , ed al refpettivo mentó 
di quefti Scrittori Anatomici, ma affai piíl 
mancante nel notare le Edizioni, indican-
done foltanto la prima , e rimettendo per 
le altre i l fuo Lettore a l Vander Linden 
( / ) . Ma effendo queft' opera continúala 
foltanto fino ali' eta del Vefalio inclufiva-
mente, a riferva delle notixie , ch' ei da 
della vita , e del mérito dell'Arveo , egli 
ha tralafciato di parlare di parcccbi ottimi 
Scrittori, che hanno dopoi ftampato egregj 
libri & anatomía dopo i l Vefalio, alcuni dei 
quali hanno per avventura maggior mentó 
di l u i . Di quefti ce ne é ftata data pertan-
to piena contezza dal Signor Frank , che 
ne ha fatta , e pubblicata una Diífertazio-
ne a pofta ( I ) . L ' Eiñero fímigliantemen-
te ci ha dato 1' líioria delle fcoperte fatte 
ncll' ultima eta ( / ) . 

( f ) De Difcpiina quo ortu coeperit , & 
quomodo fenfim auda , & ad porteros tran-
fmiffa fit . Nonmb. 15 13. { g) . Hiftoria 
Anatomise nova , ceque ac antiqua . Hala; 
Magd. 1713. in 8. ( h ) . Bib'iographias A -
natomicae fpecimen , five Catalogus Aufto-
rum , ec. Londini , 1715. Item Lugduni 
Batavorum, 1734. in 8. ( i ) . Anatomes 
origo , Progreífus , ec. Lugduni Batavorum 
DefcTíptto Medica ( k ) . Bona nova Anató
mica , hoc eft noviter inventum per Ana-
tomicorum accuratorum diligentiam . Hei-
ddburg. 1Ó80. in 4. ( 1 ) . Oratio de incre-
mentis Anatomiae in hoc faeculo x v m . , 
cum annexo Programmaíe de Inventis A -
natomicis hujus (¿eculi: íVolfflcmbut. 1920. 
In 8. 

Le Scritture, oA opere piu antiche, che 
efiftano fopra 1' an ttom'ui, fonoquelle d ' Ip-
pocrate , le quali , quantunque egli tratti 
del foggetto come gli porta l'occafione, e 
non giá ex profeífo , ma in parte , ci ha 
egli pero dato moltitndine tale di offerva-
zioni relative alia ftruttura del corpo urna-
no , che Riolano ne ha quindi tratto dai 
íuoi paífi in qua, ed in la fparfi , un' in-
íiero fiftema d'ofteologia, ed i l Burggravio 
un fiftema compiuto ui tutte le diramaxio-
ni dell' anatomía . Vcggafi Burggr. Lex. in 
VQZt anatome p. 672. 

Quanto bene egli iníendeífe 1' anatomía 
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delle oíTa, egli apparifce manifeñaraente da 
quegli eccellenti pezzi fopra le fratture , e 
fopra le articolazioni, i quali non poteva-
no ccrtamente eííere compofti fenia una 
cognizione , ed intelligenza perfettHTima 
della Oíleologia. Per lafciare una memoria 
eterna in queílo genere di fue fatiche , 
confagrb i l buon vecchio uno fcheletro di 
bronzo d' ammirabil lavoro, e maeüria ad 
Apollo di Delfo. íncontraníi nelle fue Ope
re molti pafll , i quali fembra , che indi-
chino , che egli non foífe totalmente alT 
ofcuro della circolazione del fangue, e della 
fecrezione degli fpiriti animali . I I Doítor 
Douglafs ne fa di quefti paíTi un tutto s 
ficcome ei fece degli altri pertinenti al i ' 
anatomía, 

Viene Ariftotile da alcuni cenfurato, ed 
accagionato per non aver fatto da per fe 
fteífo le fezioni anatomiche , ma d' eíferfi 
ñato alie relazioni , ed alia fede in tutto 
degli altri Scrittori . I I Sig. Douglafs fa 
vedere , come quefta Cenfura é maliífimo 
fondata , ed ingiuíla, quantunque egli con-
fe i i i , che a quei tempi le fezioni anatomi
che del corpo umano erano íommameníe 
rare, e che Ariftotile prefe di pefo da Ip-
pocrate molte delle fue materie Anatomi
che . Veggafi Douglafs, Bibiiotheca Anató
mica p. 9. & feq. 

Galeno , per l'univerfale confentimento 
dagli Scrittori , c i l Principe degli Anato
mici . Per mezzo della fuá diligentiííima 
applicazione cui comincib afl'ai per tempo, 
per la íua non mai interrotta aííiduita, 
per la fuá grande avvcdutezza, e penetra-
zione di mente , come anche per la fuá 
deñrezza , ed agilita di mano , non folar 
mente giunfe a portar i'arte infinitamente 
piu oltre di quello , che foífe ftato fatto 
innanzi a l u i , ma eziandio a quella perfe-
zione , in cui noi la troviamo ai ncftri 
giorni , fe ne togliamo via alcune poche 
fcoperte faite dagli Anatomici moderni.Se 
vogiiam diría , come é in realta , molte 
fcoperte , nelle quali moderniííimi fcrittori 
hanno impiegato le loro penne , fono to
talmente dovute a Galeno. I l DottorDou
glafs novera parecchie delle fcoperte fatte 
da Galeno nella ftruttura 5 ed ufo del!? 
par ti del corpo umano . 

Alcuni fi fon fatti ad opporre a Galeno, 
ch' ei non formaíTe le fue defcrizioni- fopra 
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si Corpa umatio , ma bensi íopra i corpi 
tiegli animali bruti , e maffimamente fopra 
le fcimmie, e che non gmnfe mai adapri-
K il corpo di un' uomo: ma é tanto debe
le , e mal fondata un' cbieiione fomíglian
te, che pub eííer diftrutta dalla fuá propria 
tertimonianza . I n molíi laoghi fi fa egli 
efpteífamente a paragonare, e porre a con
fronto, ed a notare eziandio la diiferenza, 
che pafia fra la ftruttura dell' uomo, e de-
gli animali bruti . I íuoi principal! nimici 
fra i míxkrni , furono , i l Vefaiio , ed i l 
Falopp'o: ed i fuoi difenfori i l dal Poz'zo, 
cd altri . Put. Apología in Anatome pro Ga
leno , contra Andream Vefaltum % Venetiis , 
1562. in 8, 

L5 anatomia, ficcome le altre feienze tut-
te , ebbe anch' cffa a foífrire 1' urto de He 
invafioni de i Goíi , e dei Vandali ed alia 
perfine a precipitare in una toíale. barba
rie ( w ) : dalla quale venne fatta alcun po
co emergeré nel décimo quarto Secólo dal 
Mondini di Milano i i quale fi dié a com» 
porre i primi elementi di queit'' arte nel 
1315, , e quefte lítituzioni , malgrado lo 
Hile bárbaro , eftomacofo, nel quale furo
no feritte , vengono tuttora , ed in tanta 
luce di Letteratura, avute in pregio, e r i -
putate dai dotti , e fono il (oío fiílema , 
che pur! anche fi feguita , e s' iníegna nel-
le principali floridiffime Scuole d' Italia . 
Gl i ilatuti della famofa Univerfita di Pa-
dova , impongo no efpreífaroente ai Profef-
fori i l non appartaríi dal Te lío del Mon
dini , non me no neüe loro Lezioni , che 
nelle loro anaíomiche o lien Gen i ( o ) . 

( n ) Veggaft Freind , JJloria di F i fie. parte: 
2. png. 397. ( o ) A na tome omnium hu
man! corporis interiorum membrorurn . Pa-
pi í2 , 1748. 

Alcun i , fra'quali h i l Falopplo, amano 
meglio di attribuir 1'onore del ricovramcn-
to , e riííoramento deli' anatomia a Jacopo 
Be renga rio , detto ancora i l da Carpí , o 
Carpenfe , i l quale fiori dugent* anni dopo 
i l Mondini.. Egli fi fé alia bella prima co-
nofecre, e compsrve in iícena con un Co
mento fopra queilo A u t o r e m a indi a non 
molto compofe del fu o fopra V anatomia un 
Libro infinitamente migliore , per giungere 
a comparre , ed a pubb'icare i l quale fe ce 
le anaíomiche diífezioni di circa un centi-

U corpi, Non manco gente % «he ac-
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caglonaífelo del delitto medefímo } onde 
venne caricato Erofilo, ficcome accennam-
m o . Viene aííerito , come coñui odiava a 
morte gli Spagnoli , e che avendo impri-
gionato alcuni di loro nella propria caía , 
aveva intenzione di ferviríene per le ana-
tomiche fezioni , viyi tagüar volendogli, e 
fcorticargli • ma che c fien do flato feoperto 
il fuo difegno, venne baudito. Al t r i ncga
no quedo fatto, afíerentío e fie re una mera 
calunnia , e che le cagioni , onde fu cíiüa-
to , furono tutt' ahre da quella . Veggafi 
Douglaís, Bibliogr. Anatom. p 58 

U onore de% riforma anatom'cx , e di 
aver ridotto queda facolta a quei a períe-
zione , nella quale di pifíente ella fi trova, 
viene aícritto comunemente , e deferito al 
Vefaiio, P incünazione del quale verío que-
fia feienza era cosí grande , che , quan-
do era ancor fanciuihno , non poteva rat-
tenevfi dall'aprire, e far delle diííezioni di 
Cani 5 di Topi 9 dei Gatti , e fímiglianti 
animali . Poi che venne in eta , la fuá 
naíurale ioclinazione , e ve race paílione an-
db crefeendo viemaggíormente , di modo 
che quando mancavangli cadaveri , non 
aveva difficolta di portarfi a fpiccare queili 
degli afforcati, e queda fu la cagione , on
de vende bandito da Lovanio, ficcome egli 
íkífo nelle fue opere ci informa, I corpi, 
che aveva tagliati, confervavagli per paree-
chic íettimane nella fie fia camera , in cu i 
dormiva, ed alfa i fíate nel proprio fuo le t-
to . Pubblicb egli la fuá prima Opera fo
pra la üruttura del corpo umano in eta di 
vent' otto anni. Venne eletto Medico pri
mario deli1 Imperador Cario V . , e del Re Fi-
lippo I L di Spagna • ma avanzatofi in e ü 
ficché rimanevangli probab'.lmente non mol-
ti anni di vita , imprefe un pellegrínaggio 
per i iuoghi Santi di Gcruíalemme, e mo
rí nel fuo ritorno.. I I motivo di fimiglian-
te viaggio viene attribuito all' aprire , ch' 
ei fe ce un Cadavero di un giovanetto No-
b;lc Spagnolo , fuppoflo da eífo gia morto i 
dóve per lo contrario , allorché fu giunto 
al cu ore, trovo , che ancora vi ve va . Da 
altri vien data un' afiai differente iüoria, 
delle fue difgra^ie. 

Egli é indubitato , che i l Vefaiio ap-
pianb, il luñrb, ed uní infierne paífi innin 
merabili dei Libri Anatomici di Galeno, e 
che oltre a cib , egli fu i l primo , a cu». 
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venifíe fatto di fcoprire molte nuove cofe, 
fíate ignote fino al tempo íuo; e cib non 
o í b r m non fi rirnafe acoperto dalle altrui 
cenlure. E ' ítaíoaíTerito, ch'ei fi fa bello, 
e che nlpiende di luce non fuá , ma di 
qudla 8d altri involata . Afferma Cajo, , 
come ifl un Edmone giunfe perfino ad al
terare , cd a corromperé i l Teño fleflb di 
Galeno , la rexníione del quale fu ad effo 
commeífa , e raccomandata da Aldo Ma-
nuzio, e che quclla ebbe a fomminiílrargli 
un campo a.npiíluno per corregger quindi 
le iue pruprie opere . Al t r i lo aecufano di 
aver' inteio aíTai fíate una cofa per un' al-
t ra , e d'eííerfi ingannato a partito, o per 
10 meno d' aver ve (tito Galeno di fenti-
menti , e coüruzioni non fue , rna á ca
pricho proprio , e da fe immaginate . 11 
Colombo lo attacca , aecufanaolo d' averci 
dato delle deícrizioni anatomiche d'anima-
11 brut i , per quelle d' uommi, e maífimá
mente della laringe , della lingua , e deü' 
occhio, del bue; e d'averci dátele deferi-
"zioni de i mufeoli epiglnttici, che apparte-
nevano folranto alie befue . Dali'Euftazio 
viene accagionato d' aver deferitto i ' arnio-
ne di un maftino, per T arnione umano j 
e dali' Aranzio viene finalmente malraena-
to per averci preíentato i l pudendum di un 
bruto animale , per quello di una donna ^ 
per non trovarfi in pronto la parte di que
da feconda fpezie . I I Riolano poi attacca 
i l fuo fhle, come quello, che fia foverchio 
figurato , contrario totalmente a quello , che 
efigono íimiglianti materie 5 che dee eífer 
piano, chiaro, femplice , e netto ; awe-
gnaché lo íiile figurato alteri le deferizioni, 
e renda le cofe rteffe diverfe naturalmente 
chiare , ofeure , e poco evidenti. Douglafs , 
Biblioth. Anatom. p. 8o. e íeq. 

Gl i Scritton Anatomici poíToníi dividere 
in quelli , che trattano dcjle' materie ana
tomiche ex profefifo , e per iñi tuto , ed in 
quelli , che ne trattano obiter , e íecondo 
fe ne é loro offerta 1' occafione» 

Sotto i íecondi poífonfi intendere i Me
did , gli Scrittori dell' I(loria naturale , e 
quelli che trattano della natura degli uomi-
n i , e dei bru t i . 

Fra i veri Profeííori ti anatomía , akuni 
trattano di tutto i l foggetto , ed altri fol-
tanto d' una parte di quello. 

Sotto quefti fecondi vengon quelli , iquali 
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hanno trattato ñéV anatomía deíleoflaj del
le quali noi abbiamo un Trattato veramen
te egregio datoci dal Signor Monrb ; ov-
vero dei mufeoli , come i l Gowper \ della 
teíla , come i l Dryander : dell* ufo delle 
pgrt i , come Galeno , 1' Ofmanno , ed i l 
Rudio: dei nomi delle parti , come Rufo 
Efeíio , ed i l Carnerario : d^ll' arte di ta-
gliare, o delle anatomiche difTezioni , come 
Galeno , i l Capotlivacca , Y Ippoliti , i l 
Bofci ed i l Lacuna. L'Oftio finalmente ha 
trattato deli' arte di prefervare i cada-
veri , 

Fra quei , che trattano di tutto i l fog
getto dell' anatomía , é con gran ragione 
iommámente ftimato i l Winslow . Queíió 
Scrittore é ñato tradotto in lingua Ingle fe 
dal Dottor Douglafs. Noi ne abbiamo al-
tresi un Compendio ecceilente di anatomía 
datoci dall1 Eiñero . 11 mérito grande del
le Tavole deirAlbino , e dei fuoi feritti 
altresi, é molto ben conofeiuto ; ficcomé 
lo fono anche le Opere di M . Ghefelden \ 
di maniera che noi llamo d'avvifo, e ere-
diamo di non ingannarci nell' aíferire che 
dopo che uno fludeníe avra attentamente 
letto 1' Eiftero , le opere del Winslow j 
del Monrb, e del Chefelden , e che avra 
ancora efaminato le Tavole del Vefalio, e 
dell 'Albino ^ potra rifguardare gli altri L i * 
bri tutti piü per curiofita , che perché poí-
fangli eífere neceíTarj. 

I l^Manget, ed i l le Clerc , due Medie i 
di Ginevra , ci hanno fomminiñrato una 
Biblioteca Anatómica , che contiene tutte 
le nuove feoperte , che fono ftate fatte in 
queíV arte, ma con moltififuni equivoci, e 
granchi prefi , la manifeftazione , e difeo-
primento de' quali é dovuta únicamente al 
famofo Profeííor di Padova i l Signor Mor-
gagni , i l quale con tal mira ha pubbücato 
varj volumi fotto i l T i tolo $ Advcrfarid 
Anatómica 

A N C H I L O P E . Á propriamente , e ñret-
íamente parlare , al tro non é 1' Anchilope, 
che un tumore, non per anche efulcerato; 
né é fempre i l tumore dentro i l Saccus la-
crymalis , i ra alcunc volte foltanto vicino 
á quello , e contiguo . Junck. Confpecíus 
Cbirurgicus, Tabula 45* 

Se 1' anchilope fia lafciato nel fuo ñato 
per tratto di tempo * o trattato con poca 
cura, e trafeurato, ver ra a degenerare , e 

cor-
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corrompendofi gil urnori í bgnan t i , verrk a 
produrfene un' ulcera, 

Prendera V anchilope V Índole d' una fpe-
r í e , o piuítofto un grado , della fiftola la-
grimale. Quando i l rumore é fcoppiato, e 
che le lagrime grondano involontariamen-
te , purché i ' cífo lagrimale non fia caria-
t o , egli é un'Egílope ; ma quando T ulce
ra é vecchia, profonda } puzzolente , e che 
ToíTo lagrioievole diventa cariato , ella é 
una fiftola. Shaw > P rañ . Phyfic. p.45. 

V anchilope, é alcuna fiata accompagna-
to da un'infiammazione, ed allora raíTomi-
gliafi ad un flemmone ; ma quando non 
v i é unita 1' infiammazione , fi accofta piu 
<3a vicino all' Índole di quei tumor i , i qua-
l i fon dotti atberomata, fleatomata , e me-
licerides, 

La cura di si fatti tumori viene effet-
tuata p r mezzo di nftringimento , e di 
excifione , legándolo alia radice della glán
dula lagrimale , e quando é a tiro taglian-
dolo fuori . Fuman, Chirurg. Curioí, lib. 
1. cap. 26. 

A N C O N E . Nella Perrería é un pezzo 
di ferro mezzo iavorato del pefo di circa 
tre quarti d'un cántaro , e di una figura 
fimile nel mezzo ad una sbarra , ma alie 
eftremita rozza, e non lavorata, 

I f método per ridurre i l ferro in queño 
ñ a t o , é i l feguente : primieramente fqua-
gliano un pezzo di una maíía di ferro di 
getto , d' una acconcia forma : quefto lo 
martellano prima molto bcne nelia fucina 
finché fia ridotto ad una maíía lunga due 
piedi, e di una forma quadrata , cui eííi 
chiamano fiorita: fatto che hanno quefto , 
lo mettono a raffinarfi, ove dopo due , o 
tre infuocate , e lavorate che i fabbri ab-
biéngli dato , lo riducono alia divifata fi
gura , e cosí ridotto lo chiamano amone . 
La parte di mczzo buttata nel raffinamen-
to é lunga iñtorno a tre piedi, ed i l tutto 
dee eífere della figura, e della durezza del
la divifata parte : allora quefto vien man
dato al rnulino da ferro , in quella parte 
cioé dove é i l ferro ridotto in isbarre , e 
quivi le eftremita fono lavorate , e ridotte 
alia figura della parte di mezzo ; e del tut
to ne vien fatto una sbarra. Veggafi l 'Ar-
í icolo, SBARRA . 

A N C O N E O . Anconeo eflerno , Anconi- i 
m externus , nell' Anotomia é un lungo 
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mufeolo , che lega la parte efteríore de* 
lato pofteriore dell'oflb ¿«wav , dal fue col 
lo al cóndilo efterno . Egli é fiflfato inter
no al eolio deircífo humeri fotto la fuper-
ficie inferiore della grande tuberofita, o r i -
gonfiamento, e fotto 1' inferzione della te
rete minore , ma un poco piu indietro . 
Egli precipita giü dall' anconeo maggiore , 
ftando tenacemente , e fortemente attacca-
to a i rof lb , a riferva della fuá obliqua de-
preffione , per rapporío all' apparire queft' 
cífo conforto: viene aitresl tenuto fiffo da 
alcune fibre oblique nel ligamento efterno 
intermufcolare . Da tutto quefto fpazio le 
fibre mufcolari contratte in ampiezza , ef-
fendo piu , o meno obliquamente unite alT 
efterno filo del tendine dell' anconeo mag
giore, tutto 1'incamminano Olecranum^ 
La terminazione di quefti due mufeoli nel 
tendine comune vengono a formare un per-
fettiflimo angolo acutoy e vengono a rap-
prefentare una fpecie di mufeolo pennifor-
me , Winslcuo , Anatomía p. 188. 

A N C O R A . Vien fatta la prova delle 
ancore con alzarle ad una grande altezza , 
e pofeia lafeiandole cader di nuovo fopra 
una fpezie di ferro fortiíTimo collocato tn 
croce per quefta operazione . Per provare, 
fe le branche della ancora fieno per arriva-
re al fondo, c far prefa nella térra col-
locano 1' ancora fteíla fopra una fuperficie 
piaña coll'eftremita di una delle branche, 
ed una dell'eftremita deü' afta rimanendo 
fopra la fuperficie j in evento, che l'anco-
ra fi v o l t i , e che la punta dell'^«cora s'al-
zi in f u , é fegno, che T ancora h buona . 

Le fporte piene di fafti fono rammenta-
te da Eunapio in guifa, che fi vede eífere 
ftate praticate da' marina] in vece delle 
ancore j ed in vece di quefte folevano eíTi 
ufare i facchi d'arena. Ma fimigliante ufo 
praticavafi principalmente in luoghi pieni 
di fcogli , nei quali non poflbno far prefa 
altre forti d' ancore . Veggafi Suida , Lex. 
in voce ^wyfjíoc. 

Le prime ancore di ferro avevano una 
fola branca da un lato: quefta fpezie tían-
core erano chíamate dai Grecí Irepóropos . 
La fabbrica fu compita da Eupaíamio , i l 
quale fece le ancore brancate ai due latí ; 
quantunque non manchi chi ne aferiva 
l'onor delP invenzione alloScítico ^T^wr/?. 
Vegganíi PUnio lib, 7. cap. 5Ó, Strabone ^ 

l i b . 7 . 
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l ib. 7. pag. 209. Scheffer , de Mi l i l i a Na-
v a l i , lib. 11. cap. 5. Pit¿fc. Lex. Antiq. 
in voce, 

Tutte le ancore hanno al prefente due 
braccia, obrancbe; ma non viene uíatapju 
Vaneara da una branca fola, perebé febbe-
ne una íbmigliante íiruttura aveffe quefto 
vantaggio, che farebbe piu leggiera , e fa-
rebbe la fteíTa prefa , che quelle fanno di 
due branche ; nulladimeno , la ragione di 
ufar quelle dalle due branche fi é , che 
1' ancora pub fempre prendere , fendo cofa 
piu facile , avendo due branche , ch" ella 
faccia prefa , fe non da una , dall' altra 
branca ; oltrediché le ancore da un braccio 
folo richieggono per la ciurma maggior in
comodo , e piíi lunga preparazione. M m . 
DiR. Marin. in voce, 

Quanto alie proporzioni delle ancore, fe-
condo i l Manwayring , l'afta dee cffer tre 
volte piti lunga di una delle branche , e 
lunga la meta del raggio : fecondo poi 
i ' A u b i n , la íunghczza dell' ancora dee efle-
re quattro decimi deíla rnaffima amplezza 
della nave; di modo che 1' afta, o gambo, 
a cagion d' efempio , di un' ancora di un 
vafcello largo trenta piedi, dse effer lunga 
dodici piedi. Quando 1' aña , o gambo delT 
ancora é, per efempio, lungo otío piedi, le 
due braccia, e branche debbon efler lunghe 
íette piedi , mifurandole fecondo la loro 
curvita . Quanto poi al grado di curvita , 
che dar íi debba alie branche , non v i é 
regola determinaía per quefto; ma vien cib 
¡afeiato a talento degli uomini della ma
rina . 

I I Sig. Aubin cí íbmminiftra una íavola 
tratta dagli Scritti del Fremifio, in cui la 
Junghezza delle afta delle ancore, per i va-
ícelli di tutte le prandezze, vien compúta
la non altramente che i l pefo delle ancore 
ílefife , da un vafcello largo dentro otto 
piedi, i l quale ricerca un' ancora lunga -f. di 
piede, peíera trentatré libbre : ad un va
fcello quarantacinque piedi largo , che r i -
chiede un' ancora lunga diciotto piedi , i l 
pefo di quella fara di cinque mille otto 
cento trenta due libbre. 

I vafcelli , che fon capaci di varear fo-
pra i fiumi, hanno per lo meno u n W o m . 
Qtielli , che varcano i canali della Zelan
da, hanno áü€ ancore ^ ma quell i , che ve-
íeggiano i grandi mari ne hanno fempre 
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t r e , quattro , ed anche piu . Aubin» Lib. 
cit. p. 27. 

Fannofi le diñinzioni delle ancore dall' 
ufo loro , e dalla proporzione , che hanno 
col baftimento, incui vengono impiegate, 
perché quelle che in una nave farannodet-
te ancorette 1 ancore minori ^ in un baftimen
to di minor mole, verranno chiamate anj
eare maggiori. 

Le ancorette fono piís picciole, e per ra
gione di loro fveltezza , fono le prime a 
fermare in un fiume , 

Queftc fono quelle, che i MarinaiOlan-
defi chiamano [Verp anchor , e la marina-
refea Franzefe ancre a touer . Quefte deb
bon pefare quattrocento cinquanta libbre , 

Ancora corrente , é quefta una picciola 
ancora attaccata alia corda corrente , colla 
quale uno ferma la nave nei f iumi , e nel-
le correnti leggiere , e non impetuofe , e 
che tien faldo i l baftimento nel fluflfo , c 
rifluffo anche nel mare , quando é in bo-
naccia. Bote!. Dialoghi fui Mare , p. 238. 

Ancora grojja, é quella, che é piíi maf-
ficcia, e piíi groífa, e per confeguente pih 
forte, fendo quella , che da marinaj viene 
appellata T ultima loro fperanza , né fuol-
fene da effi far ufo, fe non fe in un' eftre-
rna neceffita. 

Quefta appunto é quella , che i Romani 
chiamano Ancora Sacra , gli Olandefi dicon» 
la Plegt-Anker, ed anche Stop-Ankre, ed i 
Franzeíi maitrejfe ana-e , ancora maeflra , 
ovvero ancre grande, ancora maggiore, 

Le altre ancore fono diftinte coi nomi di 
ancora prima, ancora feconda , ancora terza 
ec.: per mezzo di ogni una di quefte pof-
fono le navi far'alto , e fermaríi in ogni 
ragionevole moto d' aria , in ogni marea 
comportabile, o fluflfo , e rifluífo . Quefte 
fono alquanto piu groífe Tuna dell' altra , 
e comuncmente quando i l baftimento ve-
leggia in qualfivoglia ftretto , o che fono 
nelle vicinanze del porto , ne pongono i 
marinar) due d'eífe in veduta in guifa d'ar-
c h i , e per tal riguardo fono anche dette , 
pr imo, e fecondo arco. 

Ancora Seconda detta dagli Olandefi 
boeg-anker , ovvevo daagelysk-Anker, é quel
la , della quale comunemente fanno ufo i 
marinaj. 
* Ancora incrocicehiata , detta dagli Olan
defi tuy-Ankcr, ovvero ^ r f « / ' ^ » ^ r , edai 

B b Fran-
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rranzefi ¿Incre d'affourche é un'ancora mei-
zana attorta in forma quafi di croce colle 
brancheoppoÜe Puna al l 'akra, Quefta dee 
peísre mille cinquecento libbre, ovvero , a 
un di preffo , quanio peía Vaneara feconda . 

jíncom a cavallo , nel linguaggia della 
marina , fignifica lo flato di un vaícello 
inoníato ) e fiííato dalle fue proprie ancore 
m aleone proprie ed acconcc ílagioni. Veg-
gafi i'Articolo ANCORATO, Cycl. eSuppl. 

Do ve trovafi numero grande di vaícelli 
a cavallo fuW ancore nel porto medefimo , 
debbonfi i P i lo t i , o coloro , che ne han no 
i l comando, prendere la cura, che cadaun 
baftimento fi tro vi diíianie da ciafebedun' 
altro a un dato proporzionato intervallo , 
perché 1' uno non inquieti 1' al tro, e chele 
ímmondezze, che gittanfi fuori da un va
ícello non vadano ad infeílar 1' altro , ed 
oltre a cib debbono offervare fímigliante-
mente, che quefti vaícelli nel divifato flato 
non fieno , n¿ troppo vicini , né troppo 
lontani dalla ierra . L ' intervallo proprio ^ 

. che dee frapporfi fra un vafceilo , e l* al
tro , é della lunghe/za dai due 3 ai fre ca-

• napi. 
Grondare, o lafc'iar andar tutta C ancora, 

che altramente vien detto, e prü comune-
mente, maflirne dagl' Italiani , %ittar /' an
cora y non altro fignifica , fe non fe calar 
I ' ancora dentro i l mare . 

I n alcuni cafi egli é efpediente nsceffa-
rio i l calar due ancore 1' una oppoíía all ' 
altra , vale a diré , una d' efle per tener 
ferma coatro i flutti, o la marea , la na
ve, e 1'altra contro al rifluíTo o ritorno de' 
cavalloni. 

Pe jar /' ancora , fignifica i ' atío di rico» 
vrar F ancora dentro al bartimento per rap-
porto a non fallare . 

Stra/cinar P ancora , é quanclo 1' ancora 
piglia cammino, ovvero per eíprimerci piü 
chiaramente , quando lafeia la fuá prefa, 
e fi va trafeinando per la térra per la vio-
lenza del vento, o del mare medefimo, ed 
i l vafceilo efee per coníeguente del íuo 
luogo . 

Nettar V ancora , fignifica i l npulimento ̂  
che di tratto in tratto fanno i marina] 
dell' ancore, perché faccian prefa. 

Quando poi i marina] smarrifeon V an
cora, ufano generalmente queíla eíprcíTiune, - qi 
veggiamo oye il gavitello t ( che é un pezzo 

A N C 
di legno attaccato ad una" corda , che git-
íano a nuoto per conofeere ove fi trovi Van
eara ) mota . 

Portare , o ridurrs in [alvo /' ancora , fi-
gnifica i l ricovrarla in uno fchifo, eticon-
durla al bordo del baftiraento . 

Si dice, Vancora viene a cafa , quando U 
nave é cacciata, e fpinta innanzi dalla ma
rea . Quefto pub accadere , o per eíTer V 
ancora troppo piccola peí carico del bati
mento , o perché la térra alia qualej '^-
cora é attaccata, é troppo mórbida, o pie-
na d' aliga ; in luoghi íomighanti vien pra-
ticaro i l ferrare . 

Ferrar f ancora dinota i l porre ed attac-
care degli uncí ni alie branche medefirae 
fatíi in forma delle branche fie fie per rén
denle piu a porta ta d'aíFerrare , d' attaccar-
íí > e di far prefa di queiio , che facevano 
per innanzi , e piu di cuello che farebbero 
efle íole , e queíío viene praticato allorché 
le ancore fono obbligate in un letío di ter
reno moibido, e limacciolo, per prevenire 
lo ftrafeinamento della nave . 

Quefto é appunto c ib , che dalla France-
fe marinarefea vien derto breder V ancre ; 
dagli Olandefi f ankler bekkeckn y che figni
fica la cofa medefirna . \ 

In alcuni cafi é ítato toccato con ma
no , che 1' ungere colla, fugna le ancore , 
ove i l terreno é mórbido , ordinariamente 
non impediíce i l ricovrarle. I I Sigoor Man-
wairing fomminiftra un' eíempio deí runger , 
che fanno V ancore i Tuniíint oel Porto Ta
feen , La ragione del vantaggio 5 che ne 
rifulti da fimigliante unzione, é molto ma-
lagevole ad a'ííegnarfi : Suppone eg l i , che 
queíla fía, che le ancore cosa prepárate s' i n -
íernino viemaggiormente in quei dati letíi 
pie ni di falceti, o d'alighe , eche fi attac-
chino pih tenacemente nel fondo, di quel-
lo che face i a no le altre ancore non unte. 

Al t r i termini , e voci di tomando rela-
t iy i a 11' ancore , fono : L ' ancora e nritata , 
che é , quando , tirando su 1' ancora il ca
m p o , o la gomena fi trova diritta perpen-
dicolavmente fra l'albero , e Vaneara: Van
eara e aggroppata, quando, cioé, í' ancora e 
tenuta íoíotía dal fianco del baftimento : 
quefta voce é data dai padroni dejle na v i , 
quando fono a portara , e difpoíH a ndur-
r e ' i l baftimento ad un' antera : V ancora e 
imbrattata, che é quando la gomena a ca-

gipnc 
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gicne del muoverfi, ed ondeggiare, che fa 
i l baílimento, trovafi incroccata, o ya at-
torcigliandofi intorno alia branca át\\ anco-
r a , la qual cofa produrrebbe dueca t í iv id-
fe t t i , vale a diré , che verrebbe a troncar 
la gomena , ed ad impediré ali' amora »! far 
prcía. . - r -c 

GiuÜino { a ) , ed Appiano nfenicono , 
che tutti quelli della Seleucia fi efponeva-
no a farfi fare un bollo di un' ancora íbpra 
le cofce; e per quefto appunto noi veggia-
mo , come nelle medaglie battute ad A n -
tioco Sotero , ad Antioco ©eos , a Deme
trio , a Nieatore , a Seleuco , e ad altri 
m o l t i , vi é incifa un'ancora 

( a ) Juft. Hifl.Lib. 15. cap, 4. ( b ) Span-
hem. de Prxftantia Numismatum, 404. 
& feq. Trev. Ditt. Univ. in voce. 

A N D R O I D E . Parlano alcune volte gh 
Autori d' alcune te(k di bronzo faite íot-
to certe date coíkllazioni , non (olamcnte 
capaci di parlare, ma di pro^tizzare ezian-
dio , edi riípondere oracoli. Enrigo de Vü-
leine, Vi rg i l io , PapaSilveftro, Roberto di 
Lincoln , e Ruggiero Baccone , vien detto , 
ehc poífedeííero figure di tal natura ( ) . 
Vien preteío , che Alberto Magno andaífe 
piü oltre . Fece egli un' uomo intiero , e 
cornpiuto in tutte le fue parti , o fofle un 
Androide nell' apprefTo maniera : nel corío 
di trent' anni continuati operando , col pren
dere, e fervirfi del benefizio d1 un numero 
infinito di coftellazioni differcnti, ed afpctti 
di pianeti, che in que! tempo fi preíenta-
vano : a cagion d'efempio, gli occhi furo-
no fatti quando i l Solé trova va fi in un fe-
gno delio Zodiaco, che aveífe della analo
gía a quella parte del capo : e cosí vatti 
immaginando di tutto i l rimanente . Vie
ne generalmente afferito , che quelF An
droide ̂  foffe compofto d' una miilura di dif-
ferenti metalliquantunque vogliano alcu-
ni , che fuífe fatto di eafne , e d' ofTa . 
Fu quefto mandato in cenere da S. T o m -
mafo d' Aquino . Sembra , che per raezzo 
di quefto Androide vengano fciolti tutti i 
problemi , e me (fe in chiaro ptl fuo Au-
tore tutte le difficolta , Noi abhiamo an
che luogo di fupporre , che la maggior par
te dei venti nove volumi in foglio , che 
abhiamo delle Opere di quefto Scrittorc , 
foífe de t ta tu ra di quefto fuo Androide. 

( a ) Veggafi Naud. Apol. de Gran, Hom. 

A N E 1̂ 5 
pag* 528. & feqt ( b > Bayle Dift.Crit.tom* 
i,pa%. 129. n.( F ) . 

A N E D D O T I G l i anécdota di Procopio 
fono ftati attaccati , ed accagionati d' i m -
poftura efpreííamente dal Riv io , dal Boni-
fazzj, e dall'Eichelio ; e per lo contrario 
1' Alcmanno ( a ) ha difefo , e follentato 
la loro genu'm ta , e fedelta . Pone queñi 
aneddoti i l Pafchafio nellaClaífe degü ferit-
t i fatirici, con non altro fine, e con non 
altra mira compofti, fe non per flagellare , 
e morderé 1' Imperadore , e per rendere odio-
fa alia pofterita la Corte di quel buon 
Principe ( ¿ ) . 

( a ) Budd. Ifag. ad Teol. Lió. 1. cap, 4. 
]. 180. ( b ) Joural. des Sfav. Tom. 42. 

E ñato ru'ocato in dubbio da alcuni 
Scriítori , fe l ' Opera degli aneddoti foífe 
veramente di Procopio. Egli é innubitato ,• 
che da Suida vengono ad eífo attribuiti j 
ma né Agazio, né Fozio, né alcun' altro 
Scrittore anteriore a Suida ne fanno per mo
do alcuno parola . Quelio, che da campo 
a dubitarne principalmente fi é , che Pro -
copio medefimo neli'altra fuá Iftoria , in -
nalza V Imperador Giuftiniano alie fiel le ; 
tuttavia i l comune dei critici la fpaeciano 
per genuina opera di l u i . Ma da cib fe rje 
des pertanto inferiré , che , o conviene , 
che Procopio foífe un pretro prettiítimo adu-
] ato re , od un calunniatore abbominabile * 
E qual fede adunque potra egli mai pre-
ítaríi alia Storia di coloro , che vengono 
manifeftamente feoperti rei di si enorme 
prevaricazione (c)? Pub eíTere peravventu» 
ra d' un qualche vantaggio a Procopio i i 
prenderfi i l fuo Libro degli ««É-̂ AW in quel
la veduta , nella quale gli pone Niceforo 
( d ) , allorché egli dice non fenza verifi-
miglianza , e proprieta , come quefti fono 
una ritrattazione delle lodi da eflo date ali' 
Imperador Giuftiniano , e che foífero una 
verace palinodia di cib y che innanzi ave-
va ferino. \ / 

( c ) Veggafi Fabrie. Bibl. Grisc. Tom, 6. 
Lib, ^»cap^,pag.2^, & feq. ( d)(Niceph. 
Lib. %, cap. 10. 

Egli é certo pero, che Procopio non fti 
egli 1' Inventore di fimigliante fpezie di com-
ponimento . Fa*menzione Marco Tu l lio de' 
fuoi proprj aneddoti) molto tempo innanzi 
di quefto Iftorico j né fu Cicerone il pri-
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mo , avvegnac'hé egli aíTerifca a ve re eglí 
íolo imitato 1 eopompo . Veggafi Fabric. 
Bibl. Graec. T o m . i . pag. 164. Veggafi altre-
si Cicerone ad A t t i co , Lib. 2. Epift. 6. ed 
ibid» Lib. 14. Epift. 17. 

Fra i moderni , oltre i l Varillas ( O , 
pubblicb 1'Alerac ( / ) gli amddoti di Polan-
do ; i l Valdory ( ¿ ) gli aneddoti del mini-
ftero dei Cardinali de Richeiieu , e Maz-
zarino : Madama de Gonez gUaneddotiVcr-
íiani ( h ) . 

( e ) Anecdotes de Florence, cu V Hifloire 
fecrete de la Ma i fon di Medid s, Hay, ió8S« 
in i l . Abbiamo gli eftratti di quejii aned-
doti nel Jour. des S$av. Tom. 13. pag. 329. 
Nouv. Rep.Lett. Tow. 4. pag. 459, ( f ) 
anecdotes Pologne &c. Parigi 1699. m 
12. Abbiamo un1 ottima Critica di queji' O-
pera nelle Novelle Lettcrarie Tom, 8. p, 257. 
r 293. ( g ) Anecdotes du Minlflere du Car
dinal Richeiieu ) <& duRegne de Lmis X I I I . 
tires du Mercurio 5VW, Parif. 1717. in 12. 
2. volum. Ne abbiamo uní ejlratto nella Nouv. 
Rep. Lett. Tom. 56, /wg, 96. ( h ) Anecdo-
tQS Perfanes , Amft. i j i g . 2. vol. m iz^Veg-
gafene uri Ijloria , e /?/¿7??o minuto nel Jour, 
Liter, Tom, i^,pag. 106. 

l a fatti i l Titolo ci ha alquanto folleti-
ca t i . Vienvi promeífo di far cofa grata al 
noíiro amore di novita, e di fcandalo nel 
pattcNj la qual cofa ha indotto gli Auíori 
a far ufo di quefto Titolo fenza mol ta pro
prieta . Quefto appunto é ñato rinfacciato 
agii aneddoti di Polando , da i quali fe fe ne 
tolgano una dozzina di circoftanze , delle 
quali non fanno parola i piü vecchi Scrit-
t o r i , 1' Opera fí riduce ad una digiuna pre-
tenfione al Ti tolo d' aneddoti , I n vece di 
cib ahri V hanno aecagionato di plagiaris-
mo ? aíTcrcndo aver cavato preño che tut-
£0, e tolro di pefo dalle Memoria delCa-
valier Beaufieu . Per gli aneddoti Perfiani , 
altro non fono, che un Romanzo. Final
mente quei del Varillas poco , ma poco 
bene fi fcoftano dall' eflfer opera del calibro 
rnedeGmo . Nouv. Liter. T o m . 8. pag. 258. 

A N E L L O . Nella pefca col i'amo é quc-
íio un' iílrumento intefo a liberar r amo me-
deíimo od u n c i n o a l i o r c h é é attaccato, o 
ímbarazzato nell'erba , od altro intoppo ac
cidentalmente . E ' quefto un petzo circo-
lare di piombo di fei dita incirca di cir-
«onferenxa, e quando uno £e nc dee fervi-
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re , fi atíacca lungo lo fpago . Egli va 
sdrucciolando fopra l ' eftremita della canna 
da pefcare , e calafi giíi neli' acqua del fi
lo , onde vien condotto all' amo • allora 
tanto la canna , che lo fpago non hanno 
a far altro ; ma 1' amo é impegnato a di-
fimpegnarfi dall'afferrark che fa queft'anel-
lo di dietro, e dinanzi a Gagione del filo, 
al quale 1' amo é attaccato . D' ordinario i ti 
queíta guifa Tamo vien a liberarfi e difim-
pegnarfi dall'erbe, che lo raítengono ; ma 
quando ci© non fegua, non ne feguira ai-
t r o , che i l rompimento dclla fimicella, in 
quefta maniera i l rompimento fegue vic i -
no all' amo \ dove per lo contrario , fe fe
gua i l rompimento , fenz^ quefto anello , i l 
rompimento feguira in alcun' akra parte ¿el
lo fpago , o della canna ííeífa , e cosí T 
iftrumento non fara piü fervibile a que lio 
intento. 

A N E U R I S M A . DiíHnguono i Cerufici 
P aneurisma ra due fpezie , vale a diré , 
com' eíTi 1' efprimono, in aneurisma vero , 
ed aneurisma fpurio . L ' aneurisma vero é for
mato foltanto dalla dilatazione di un' arte
ria , o tutta intorno o folamente in un 
la to , e molte volte nella maniera delle va-
rici , o fie no turaori delle vene . Queílo 
aneurisma produce una perpetua pulfazione , 
L ' aneurifma fpurio é , quando 1' arteria eí-
fendo ñata aperta da una puntura , od in -
cifione, o per altro accidente , i l fangue é 
travafato fra i mufcoli, e gl 'integumenti, 
e le membra in quel dato luogo apparifco-
no gonfie , e livide , e vi fi feote od un» 
pieciola pulfazione , o non ve fe ne fente 
alcuna . I I feggio aífai comune di un'aneu
risma é nell'arteria brachiale , e le cagioni 
ordinarie, onde vien prodotto, fono le pun-
ture deU' arteria medefima nelle cávate di 
fangue . Ma lo fteífo fteffiífimo accidente 
pub avvenire ad ogni arteria, e da cagio
ni diverfe, ed é aííai frequentemente i l ca
fo nelle arterie interne, da cadute , da col-
p i , da violenti fcoífe , sforzi, 0 fomigíian-
t i : nel braccio accade a fía i fpelTo dal fu-
periore integumento íoltanto dell' arteria 
flato ferito nel cavar fangue , e I ' interior 
parte facendofi a gradi a gradi una ftrada, 
per non aver forza bailante da rejniere all ' 
impulfo del fangue . Quefto acciaénte alia 
bella prima vien creduto dal Razíente una 
cofa leggiera % e da trafeurarfj j ma queíla» 
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fcrita a poco a poco vagonfiandofí , egiu-
gne a crefcere fino alia groflezza di un'uo-
v o , ed alcune volte fino alia groffezza d' 
una tefta umana . . . . 

Gl i amurismi delíe aríerie maggion in
terne fono i piu fatali di tutti gh alín : 

^quelli deile loro branche efterne fono affai 
fíate curabili; ma quelli delle bracciamol-
to frequentetnente dopo V operazione fono 
accompagnati dal corrompimento, e sface-
lo del braccio üeífo, onde viene a farfi nc-
ceflfaria i'amputazione del braccio medefi-
mo . L'allentatura naturale di un' aneuris
ma é pericolofiffima , comecché i l ̂ pazien-
tc pub moriré in un minuto, fe 1'arteria 
non venga intorno intorno compreíía. A l -
cune volte i Cerufici prendendo gh aneuns-
mi per abfceíTt gli hannoaperti, e per con-
feguente gli hanno viemaggiormente dila-
t a t i . Heijhr, Chirurg. pag. 290. 

I I método di curare un ieggiero _ aneu
risma nel braccio , od in luogo fomiglian-
t e , od é per mezzo di fafciature , o per 
via di compreffione , o finalmente per via 
d'incifione. I I primo métododovrebbe mai-
fempre eííere íperímentato prima di tutti 
gli altri , e quefto o íi fa con iftrette fa-
fciature con fotto 1'adeguaía compreíTione , 
o per via di certa data macchina per tale 
operazione inventara . I piccioii amurismi 
vengono a (Ta i fovcnte curati cosí ; raa 
quando fono grandi , e pericolofi , h giuo-
co forza di efeguire la cura per mezzo del-
ía lancetta . I n quefti cafi la prima , e 
principal cura fi é di fermare i l corfo del 
fangue eolio ftretto/o, Ja feconda di fcari-
ficare intorno all'arteria , e nudarla , e P 
ultima di ftrignerla , o per via d' un qual-
che medicamento, o con una legadura, 

L ' aneurisma fpuro é afíai fovente pro-
dotío dall' aiientamento dclla fpezie vera , 
íotto gl ' integumenti i ed in queño cafo 
dee eííere medjeato non altramente , che 
un vero aneurisma , e fattane la cura col 
lance-ttone , e per mezzo della cura , o de' 
cauftici medicamenti : ma in tutti quefti 
cali la legatura íembra i l método mialio-
re , c piu ficuro. 

Quando qualfivoglia parte di un' arteria 
ha abbandonato, e perduto la fuá forgente, 
ella vien ad eííer renduta meno atta, eca-
pace , di quello ella era perinnanzi, a re-
feíkre all' irapulfo del fangue . Queda par-
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te del canale , che é continuamente fpin-
t a , ed urtata dal fangue , conviene adun-
que , che ella venga fempre piü a dilatar-
fi grandemente j e per coníeguente anche 
per gradi che ella venga a formare in quel-
la parte quella fpezie di tumore , che i 
Cerufici non meno , che gli Anatomici 
appellano aneurisma per dilatazione , o fia 
i l veraee aneurisma; e quefta parte dil a ta
ta del vafo é , a propriamente parlare , una 
fpezie di facco , pcl quale i l fangue , che 
formollo dapprima , ha un continuo paf-
faggio. 

Quando un'arteria é ñata per qualfivo
glia mezzo ferita , i l fangue , che sgorga 
per 1' orifizio cagiona un' altra fpezie di 
tumore, e quefto vien detto un' aneurisma 
per ferita , ovvero un' aneurisma fpurio . Ve
di fopra. 

Quefti due feoncerti , febbene entrambi 
appeliati eolio íleffo nome d' aneurifma , 
ella é cofa agevole i l vedere p'ero, che fo
no differentiíTimi in fra fe , rifperto alia lo
ro natura , e rifpetto ai loro, caratteri . 
S' acfordano in quedo íolo , che han per 
origine i l vafe íleífo ; in uno vien poco 
rattenuto i l fangue dentro V arteria , nell' 
altro i l fangue é ftravafato . Ella é cofa 
agevole a concepiríi, che nel primo cafoif 
fangue , che forma i l tumore , ritienc , e 
conferva la fuá fluidita ; dove per lo con
trario núV aneurifma dipendente da una fe-
r i t a , lo íleífo fangue, che formbdapprima 
i l tumore, vi rimane , e ad un tempoftef-
fo fi coagula , e non é pib ricevuto negli 
andirivieni della circolazione , L ' aneurifma 
per dilatamento fi va formando lentiífima-
mente , perché i l vafo avendo ancora alcun' 
elaterio, o forza nella parte , va cedendo, 
ma a piccioliífirai gradi per volt a, c refi-
fíe cen qualche proporzione, ed in qualche 
modo allv impulfo r ma V aneurifma origina-
to da ferita, s'aíza in un'ampiavefeica, o 
tumore in breviífimo tempo , e fi alzera 
con piu veemenza , e piu fpeditamente , 
quanto piü larga fara la ferita, e piü am
pio i l vafo. 1? aneurifma per dilatamento é 
fempre molle , ficcome i l fangue, dal quale 
é formara la tumefazione , continua a man-
tenere la fuá fluidita j dove quello originato-
da ferita é pih refiftente a l ta t to , e piü du
ro : i l primo feomparifee , quando vien 
compreífo col le dita , dove 1' altro con fe r-

vafi 
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vafi nel fu o flato con tutta la preíTionc . 
I n tutte due i cafi vi ñ feníe, in cocean
do i i rumore , una vibrazione corrifponden-
te a qnella rcedcfima del polio: ma si fatta 
pulíazione é molto piíi chiara ed evidente 
neU' aneurifma per dilatazione , di quello 
fia!o nell' altro fatto per ferita. In toccan-
do I ' aneurifma per dilatamenío vi é íem-
pre ravvifata e fentita una fpezie cf undu-
lamento, o fíuítuaxione , che é piccroliífi-
ma j ma nulla añatto di cib fi ravvifera 
nell ' altra fpezie ; e fe s'appoggcra i ' orec-
chio a quello della prima ípezie , vi íi 
fentira nelía maniera medefima un certo 
romoreggiare íimile al moto del corfodell' 
acqua , dove per lo contrario cib non íi 
percepifee, fe non foííe cib únicamente nclla 
íantaíia di qualcheduno , nell' aneurifma ori-
glnato da feritc . L ' aneurifma per düata-
mento forma fempremai un tu more egua-
Je , e circoferitto ; dove per lo contrario 
1'altra fpczie ne forma uno totalmente ir-
regolare ; ed affai fovente variamente fra-
miíchiato fra la membrana adipefa ; e final-
maue i l color della cute non vicn cam-
biato da un' aneurifma fatto per dilatamen
í o ; dove per lo contrarío ella é fatía bru
na , o ñera dall7 aneurifma originato da 
ferita . 

Non fembrerebbe neceííario V a ver efpo-
fto tanti caratteri per la diftinzione di que-
íle due fpezie d' aneurifma; auvegnaché ca-
dauno di cffi poflfa a p par ir tale únicamen
te dipersé ; ma , a vero d i ré , tutte quefte 
diflinzioni e caratteri fono a mala pena 
fufficienti , ed i Ceruíki di quefla noítra 
€ta medefima hanno afialíTime fíate equi-
vocato , prendendo una (pezic $ aneurifma 
per un' akra , quantunque non abbiano tra-
lafciato d5 efaminare il tumore con ogni 
maggior diligenza. Egli é certo , che un' 
amurifma- originato da ferita, egli ha fptíTe 
volte l'cflerna apparenza fomigliantiflima a 
quello originato da dilatamento únicamen
te del vaío ; e dali'altro canto un' aneurif
ma per dilaíazione aOai frequentemente alia 
perfine di venta un' aneurifma per ferita , 
per vía del dillendimento dei vafi retti in 
alcuna parte debele, e per lo flravafamen-
ío d' una copiofa quantita di fangue. Que-
ílo é veramente un cafo che pub tener psr-
pleffi , e confufi i Ceruíki piü dotti , ed 
i piu fperimentati, e diligenti, i quali non 
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nublan veduto i l male nel fuo principio ; 
imperciocché , ficcome i l fangue ílravafato 
forma un piu largo tumore , e gradatamen-
te fi va coagulando , tuííi i íintomi de 11' 
aneurifma per fe rita vengonvi per gradi, i l 
dilatamento deli'arteria non pub e fíe re me-
glio conofeiuto . 

Gl i ancurifrni da ferita oríginati , fono 
affai piü frequenti , di que! che fieno gli 
altri formati da íolo dilatamento. Pergiu-
nitare adeguatamente di quefli , noi dob-
biamo confiderare , che quando un' arteria 
é foltanto divifa da una picciola ferita, fe 
fia fatto alia parte un proprio grado di 
compreífione r i l fangue verra » formare 
una fpezie di cope r tu ra alia ferita , c'di riem-
pitura , che impedirá ali' altro fangue di 
ígorgar fuori , finché 1' orifizio fia perfet-
tamente cicaírizzato; ed alcune volte que-
fla cicatrice fi rimarra ñabiie , ed infiera j 
aleune altre a ce adera , che fi ílacchi dopo , 
e ne luccedano degli Üravafamenti. Comu-
niffimi fono gli aneurifmi per ferita acca-
duti per le cávate di fangue dal braccio. 
I n quefti , qualora 1'arteria fia foltanto fe-
rita fuperficia'mente , e che vi fia applicato 
i l piumacciolo , e la faíciatura fecondo i ' ar
te , e adeguatamente , la cura viene aííai 
frequentemente ad ejffettuarfi in guifa, che 
non ne nafeono altri difordini ; ma fe 
la ferita I pih larga, e piü confiderabile , 
oppuré la compreffione meno regolare , o 
piü prefto , o piü tardi ne nafceranno in-
dubitatamente dei cattivi fintomi , e delle 
pernicioíe cenfeguenze, e fi va ad efporre 
alia perfine i l paziente alia neceífaria fca-
rificazione della pelle , e dcgl' integumenti , 
alio fpargimentó del fangue , ed all' ope-
razione del chiudere i l vafo . Mem. Acadv 
Scienc. Parif. ann. 175Ó. I I Signor du Ver-
noi h la deferizione d'un facco aneurifma-
le fituato dalla rerza alia fe fia vertebra deí 
torace, che egli dice, che fu 1' aorta dila-
tata in un facco largo fe i dita , e mezzo , 
e molte dita- di piü lungo. I fuo i integu
menti avevano una gran quantita di ¡amelle 
oflute ivi formatefi perentro, ed eranfi ál
zate in efereícenze diiuguali .• La Parte 
re tan a , o porteriore di quefio facco era tan
to tenacemente attaccata ai corpi carioíi 
della vertebra , che gli riuíci impoífibile i l 
difgiugnernele , e qnefte ampie depreífiom 
furono falte cosí profonde, dentro la verte?» 

bra, 
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bra, cíie elle I ' internarono una o due linee 
di cavita per la midolla fpinale . Parve ad 
cíTo ProfeíTore, che un fimigliante aneurif-̂  
ma foQe oríginato dalle carie delle oíía . L ' 
uomo che aveva i l divifato aneurifmo , era 
bene in carne, di buon colore, ed in fera-
biante faniOimo . Comment. Acad. Pctrop. 
tom. 6. 

A N F I T I O N I . Suppongono alcuni, che la 
Greca vece 'Aitpunt'ovtí , foffe forraata da 
«pW eirca i tKTí'm , ovvero w í & f ) inrap-
porto di quei popoli, che abitavano la re-
gionc iníorno ove fi radunava i l Configlio. 
A l t r i con maggire probabilita la vogliono 
derivata da Anfitione , figüolo di Deuca-
Jione, i l quale viene da queíii taü fuppo-
flo eíiere flato i l fondatore di quefta af-
femblea ; quantunque altri vogliano , che 
foffe Acrifio Re degli Argivi quello , i l 
quale deffe i l primo forma , e Leggi a que-
fto corpo . 

La joro aííemblea fu detta To mivov 
i&wáv cwiS'Hoy Commune Gracorum Conci-
Víum. Fu detto alcuna volía al t re si 'EJCXKW-
erta 'Aptpiwúovm , Ecclefta AmphiByonum . 
G l i Autori danno un piano differente 
del numero degli anfitioni , ficcome anche 
dei gradi , e dignita , e ftati , che ave-
van titolo d' aver nel loro Concilio i 
proprj refpettivi Rapprefentanti . Secondo 
Strabone, Arpocrazione , e Suida, dalla pri
ma loro Iñituzione erano dodici inviati dalle 
C i t t a d i , c ña t i , feguono : cioé dagl' Jonj, 
dai Dor ic i , dai Perrcbiani, dai -Beozj, dai 
Magnefiani, dagli Achei} dai F í t i , da quei 
di Meló , dai Dolopi , dagJi Enianiani, da 
quei di Delfo , e dai Focefi . Efchine ne no-
vera íoltanto undici , in vece degli Achei, 
degli Enianiani, dei Delfici, e dei Dolopi , 
egli novera quefti t r e , vale a diré i 1 eíía-
l i , egli E t ó i , e quei di L o c r i . Finalmen
te i l catalogo , che ne fa Paufania contie
ne foli dieci Anfitioni ^ i quali fono efpoüi 
nella Ciclopedia . 

A tempo di Filippo di Macedonia i Fo-
ciani vennero efelufi dall'alleanza, per aver 
dato ií facco al Templo di Deifo , ed in 
luogo loro vennero incorporati, edammeíii 
i Lacedemoni; ma i Focefi fefiant' anni do-
po eííendofi bravamente , e da prodi por-
tati contro Brenno, e le fue truppe, ven
nero ricovrati novellamente, e reftituita lo
to la facolta d' entrare nel Concilio Anfi* 

A N F 199 
tionico , Sotto Anguílo la Cit tk di Nico-
poli fu ammeífa in quedo Corpo, c diero-
no luogo per tale eífetío i Magnefi , quei 
di M e l ó , i F u ; , e gli Enianiani , i quali 
fino allora avevano avuto tutti un voto , 
e voce diílinla , venne loro ordinato , che 
quinci innanii s' intendeífero incorporati coi 
Teffali , e che non aveííero pib che una 
fola , e medefima rapprefentanza con eííi 
comirne. 

Strabone parla di fimigliante Concilio in 
guifa tale, che pare, che ci dinoti , ch'ei 
foífe eftinto, ed annullato nei tempi d' Au-
gufto , e di Tiberio: ma Pauíania , i l qua
le viííe mol ti anni dopo , fotto 1' Impera-
dote Antonino Pió , cí afficura , come al 
tempo fuo era in piedi non folo , ma in 
tutto i l fuo vigore, e che allora i l nume
ro degli anfitioni fí íkndeva fino ai trenta . 

I Membri erano di due fpezie: cadauna 
Citta inviando due Dtputati , fotto difie
ren t i denominazioni , e tito!i , uno detto 
' l í p o p u v f t a v , 1' incombenza del quale fem-
bra , che foífe 1' avere piíi immediata in -
fpezione fopra quei le cofe ^ che riíguarda-
vano le ceremonie, ed i fagrifizj cieHa Re-
ligione, tanto importando i l íuo titolo : c 
1' altro TíuKetyópíes , e quefii era intaricato 
d1 udire, e di decidere le caufe , e le pen-
denze fra i pr ivat i . Tanto Tuno , che i ' a i -
tro di quefti due Deputati avevano i l dritto 
di deliberazione, e di voto in tutte quei le 
cofe, che aveífero relazione ai comuni in-
tereíii di tuita la Grecia <, 

G l i Hieromnemoni venivano elefti per vía 
di ballotte , od a íorte j i Pilagori colla plu
ral i ta delle voci . 

Quantunque gli anfitioni foífero dappri-
ma iftituiti in Termopila, i l Signor de Va-
iois foftiene , che i l loro primo luogo di 
refidenza foífe Delfo, ove per aicune eía 
la tranquiílita dei tempi non dié loro ai-
tro impiego , fe ci fia lecito i l cosí efpri-
merci , fe non fe quello di fare i guardia-
n i , ed i Cuftodi del Tempió d'Apollo . Ne5 
tempi fucceffivi F avvicinamtnto frequentc 
delle ármate gli conduce va in Termopila , 
ove prendevano loro dimora , per eífere piíi 
vicini , e piu a portata d' opporfí ai pro-
greífi dei nemici , e d' ordinare a tempo 
i íoccorfi per le Citta pericolanti. La loro 
refidenza ordinaria tuttavia era in Delfo . 

Quivi effi decidevano tutte le differenze 
pub-
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pubbÜche e tuttc le difputc , e eontrover-
fie , che paffavano fra qualfivoglia Citta 
della Grecia: ma prima di por mano agli 
affari, ed alia giudicatura , avevano i l de
bito di fagrificare un bue, tagliato in mi-
nuti pc2zi, non altramentc che in un fim-
bolo di loro unionc . Le loro decifioni j e 
determinazioni venivano ricevute con gran-
diffima venerazione , cd erano tenute co
me cofa fagrofanta , ed inviolabile . 

L i anfintioni nella loro aramifíione vcfti-
vano un'abito, o toga folenne , né lo la-
fciavano , né ponevaníi altro veftito in tut-
te le Citta del loro dritto di deputazionej 
e quando paflavano per le vie era i l popó
lo avvertito di non gittar acqua dalle fine-
fíre ; e fe da quei Cittadini , o da altra 
popolazione foíTe flato commeíTo un'atten-
tato di quefla fpezie, gli veniva dichiarata 
una guerra mortale : con piu particolarita, 
in cafo di qualunque attentato di levar dal 
tempio alcuno de' fuoi ornamenti, nel che 
impiegaífe uno di cofloro mani , piedi, l in-
gua, e tutta la fuá autorita, e fona , ve-
nivane prefa alta vendetta . Facevano erti 
adunque giuramcnto di non far cofa me-
noma di cib , Quefto giuramento era ac-
compagnato con imprecazioni terribili ; a 
cagion d' efempio, poíTanfi cofloro fentir ful 
capo piombata T ira , e la vendetta tutta 
d 'Apo l lo , di Diana, di Minerva, ec. i lo
ro poderi uon producanc frutto; le loro mo-
gli non partorifeano , fe non moftri . ec. 

I termini ñabiliíi per le loro Riduzioni, 
t d affemblee, erano la Primavera, e l ' A u -
tunno ; i ' adunanza , che facevano nella 
Primavera , eradetta Fluxeói*, quella 
del!' Autunno M.'troirapivn . Nelle occafioni 
flraordinaric pero adunavanfi in ogni fla-
gione, e mefe dell'anno , o continuavano 
pur anche per tutta l'annata intiera le lo
ro feffioni. 

Filippo i l Macedone fi ufurpo i l dritto 
di prefedere all' aífemblea degli anfitioni, e 
d' cífere i l primo a confultare 1' Oracolo , 
che era deíto U p o ^ T Ú a . Veggafi Potter. 
Archajol. Graec. lib. i . cap. 16. tom. i . p . 8 9 , 
& feq. Valois 1 ap. Mem. Acad. Infcript. t. 4. 
pag. 265. & feq. I t . tom. 7. pag. 641. Trev. 
Di f t . Univerf. in voce . Rkhd , Di6l. in voce. 
jíefchm, Orat. ITÍ& irapúirpiafiHcts 

ANFORA . No i troviamo negü anti-
chi Scrittori due fpezie d' anfore , vale a 
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diré i ánfora Itálica , ed ánfora At t i ca . 

L ' ánfora Itálica , od Italiana era quella 
ufata dai Romani, e che alie volte fu detta 
&\trtú. amphora Romana. 

L'¿iw/om Italiana fu anche appellata Qua-
drantale , ed alcune volte Cadus . Quefla 
conteneva fettanta due libbre di vino , o 
d'acqua, ottanta libbre d 'o l io , e centoot-
tanta libbre di miele. Rhod* de Ponderib. 
& Menfuris , ap, Pitifcum , Lex. Antiq. 
tom. 1. pag. 8 8 . 

L ' ánfora, era eguale a due urne , a tre 
fnodil , a fei mezzi modii, ad otto congj, 
a quarantotto feflarj, a novanzei heminae, 
a cento novanta due quartucci, ed a cin-
quecenío fettanta gotti , o bicchieri , che 
venivano a montare a fette galloni di v i 
no mifurato all'Inglefe . Arbuth. Tavola 12. * 

Le anfore antiche aderano [ejfüi, vale a 
diré , che ftavano in piedi da fe , ovvero 
non feffili , che é quanto diré che non ifta-
vano in piedi da fe , come quelle , i l cui 
fondo terminava in una figura cónica . Tan
to dell' una , che dell' altra fpezie noi ne 
abbiamo le figure nelle medaglie antiche . 
Reland. de Numis Veterum Hebr. Differt. 
2. pag. 10. & feq. 

ÍJ ánfora Capitolina fu i l modeilo di que
fla figura , che fu confervata in campido-
glio perché ferviflfe di norma alie altre . 
Pitifc. Lex. Antiq. tom. 1. pag. 8 8 . 

Supponendo , che V ánfora foffe un cubo 
di quattro piedi da cadaun lato, ficcome i l 
Poliziano afTeverantemente dice , che era , 
noi poffiamo azzardare quefla propofizione , 
che dieci dei piü gran bevoni , che fieno 
fulla t é r ra , non potevanoarrivare a veder-
ne i l fondo . I I calcólo, che ne fa i l Bu-
deo, é molto piu ragionevole; avvegnaché 
egli faccia afcendere un' ánfora di vino a 
quattro galloni e un quarto di mifuraFran-
zefe, vale a diré diciaffette boccali . Veg
gafi Budieus de Affe, lib. 5. pag. 492. & feq. 
& pag. 519. & íeq. 

ÁNFORA Attica era quella, che ufavano 
i Greci , e che percib fu detta ancora al
cune volte amphora Graca. 

V ánfora Attica era un terzo pui groíía 
dell* ánfora Italiana ; di modo che ficcome 
quefla feconda conteneva due urne , ovve
ro quarant' otto feflarj, cosí la feconda ve
niva a tenere tre urne, ovverofettantadue 
feflarj , montando a un di preífo a dieci 
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gallón! , e due pinte di mifura Inglefe 
Queña dai Greci Scrittori fu detta 'Appa-
pvjs , ed alcune voke anche Ke/^ 'o" ; e 
finalmente, per diftinguerla da quella de' 
Román i , la diíTero lievfyws ( O 

( a ) Beverin de Pondenbus, Pars 2. pag, 
121. ( b ) Arbuth. Tab. 14. (c . Gon. Med. 
Def. pag. 25. in voce ¿upopeuf • 

A N G A R I A . Nelle Leggi Civ i l i dinota 
queda voce Angaria una fpezie di debito , 
d' impofizicne , o fomigliante , per cu i vie
ne importo ai fudditi i l fomminiftrare a lo
ro fpefe cavalli, buoi , e carriaggi per por
tare , e condurre i l grano per la foldate-
fca , e cofe tali come devolute al fífco . 
Qnefto carico , od impofizione viene intefa 
da' Legali fotío i nomi di currus publicus , 
anparij, par angaria , translatio , ed eveBio, 
I cavalli impiegati particolarmente in íimi-
gliante fervigio vengono con ifpezial den©-
«iktaxtpne detrí da i Legali Paraveredi ., ed 
anche Equi curfuakí. 

Uangaria vengono generalmente intefe , 
come un'efcldfiva dei baílimenti , e delle 
navi, quantunque in alcune occafíoni ven-
gano foríati anche nel fervigio per trafpor-
tare le prowifioni , o cofe fomiglianti . 
Calv. Lex. Juns, pag. 67. 

Le Jkgaúte differifcono dalle parangari¿e 
in qucíto , che le prime fono importe fol-
tanto al p'jhblico, o per le vie pubbliche, 
e battute ; le fe conde per i fentieri obli-
qui , ed attravcrfati'. 

Calv. loco citato . 
Nei libri Feodali 1' angaria non meno , 

che le parangarice vengono porte nel nume
ro dei fervig; Reali , lib, 2. t i t . 5<5. 

I I Clero da principio era efente da fi-
migüante fervigio , e tale immunita gode-
va in vigore di due Leggi di Cortanzo fat-
te nella prima parte del fuo Regno , le quali 
efimono efpreífamente tanto le perfone de' 
Cherici , quanto i loro fondi dal debito , 
ed impofizione delle parangarice . Ma . per 
un' altra Legge fatta nell' ultima parte del 
fuo Regno, Panno 960. rivocb querto Pri
vilegio, annuHando in queña parte le due 
Leggi fopraccennate . Quefta Legge conti
nué con tutto i l fuo vigore non folamen-
te fotío Giuliano , ma íotro Valentiniano 
altresi, fino a tanto che Panno 382, ema-
nb una Legge a querta contraria , in vigor 
della quale venne rertituito al Clero i l fuo 
v Suppl. Tom. I . 

A N G 701 
antico Privilegio , i l quale venne ¡noltre 
confermato dopoi da Onorio Panno 412 . , 
la Legge del quale leggefi tuttora nelP uno , 
e nelPaltro Códice . Ma Ttodofio Junio-
re , e Valentiniano terzo Panno 440. fe la 
prefcro novcllamente contro un íimigliante 
Privilegio , e con due Leggi dichiararono 
le tenute pertinenti alia Chieía obbligate 
ai peíi , e debiti delP angaria , e dei'a pa-
rangaria , ec. ogni, e qualunque vo'ta , che 
imponeíícrn fimiglianti carichi, ficcome tutt i 
gli altri . Bingham. Origin. Ecclef. Itb. 5. 
cap. 5. §. 10. 

I I Richter ( « ) , e lo Stolberg ( ¿ ) han-
no trartato ex profeífo fopra le Angaria:. 

( a ) Lipen. BibliotbecaJurispaq. 17. Ejuf-
dem , Biblioth. Tbeol. pag, 39. ( b ) Differ-
tat. de angariis veterum , Ext. ap. Exerc. 
Grac fmgt Francof. 1688.4. Vegganfi Ocuvres 
des f$av. ann. i ¿88 . pag. 490. & feq. 

A N G E L I C A . Nella Bottanica é querto 
i l nome d'un genere di piante, i caratte-
ri delle quali fono i feguenti : fono querte 
d' una fpezie rotonda colla terta a fog^ia 
d' ombrello ; il flore é rofaceo , ovvero com
porto di parecchie foglie difpofte in forma 
circolare, e collocate fopra una coppa , o 
cálice , che pofcia diventa un frutto com
porto di due fe mi duri bislunghi, piügran-
di di quei del prezzemolo , e da un lato 
gibbofi, e rtrifciati , e piani , o comprefíl 
dall' altro. A querto fi pub aggiungere , co
me le foglie fono á l a t e , o fimiglianti alie 
ale , e comporte di larghi fegmenti. 

Le fpezie delP Angélica noverate dal T o -
u me forte , fono le feguenti: 1. Angélica fel-
vaggia comune piu picciola, appellata Erba 
gotta. 2. Angélica Americana di fior giallo . 
3. Angélica alpina co' fiori nelP attaccature 
dello rtelo . 4. Angélica montagnola peren
ne di fogliame picciolo , appellata da al-
cuni Liguflicum , vale a diré Leviflico . 5. 
Angélica palurtre di foglie fomiglianti a 
quelle del prezzemolo, appellata aítresi Se-
feli , ovvero Silaum. 6. Angélica palurtre di 
foglia piu rtretta . 7 . Angélica montana pe
renne di foglia colombina, da molci appel
lata Libanotis . 8 . Angélica Americana di 
foglia finiflima, colle radicx d'asfódelo . 9 . 
Angélica del Canadá ec. Tournefort, Inftitu-
tion. pag. 313. 

Le radici detP Angélica ortenfe fono d' un' 
ufo alfa i confiderabile nella Medicina: ven-

C c SO"0 
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góno ancora alcuna volta meííe ín opera 
le foglie , ed i femi di queft' Angélica. So-
no quefti tutti fpecifici ott imi per lo fto-
maco , cordial!, e fudorifici: buoni fono per 
le flaíuofita , e viene queft1 erba da raoki 
annoverata fra le erbe vulnerarie . Viene 
dai Medici , oltre a cib , prefcritta nelle 
malattie d' Índole maligna , di quaiíivoglia 
fpezie elle fi fieno , contro gíi effetti dei 
veleni , e nella fteffa peftilema eziandlo . 

ftato coüume d' alcuni Medici nel tem-
po del Contagio di quefta fpezie di fare 
una paila della midolla delle radie i dell' An
gélica imbevuta d' aceto , e pofta in un bof-
lolo o ghiandina , e cosí portarfela in tafea 
ncll' andar attorno agli appeftati, ed odo-
rarla tratto tratto alie occafioni t altri hanno 
creduto fpecifico migliore quello di tencre 
in bocea un pezzo di radice d'^¿e//Vdf fec-
ca , ed altri finalmente hanno amato me-
güo i i beverfi un bicchiere di potente ace
to , nel quale quefta radice fia per buon 
tratto di tempo ftata in infufione. 

E ' ftato altresi in coüume di fpruzxare 
della polvere di qutfta radice fopra gli abi-
t i delle perfone, che andavano fra gli ap
peftati , immagiuando , che quefta fia da 
tanto , che poíía prefervarle dall' infeftamen-
to degli efñuvj peftilenziali , che in altro 
modo gli porterebbero altrove . Geoffroy , 
Mat. Medie, vol. 2. pag. 8, 

Una dramma di polvere di fola radice, 
o veramente mezza dramma della medefi-
ma, mefcolata con una dramma di Triaca 
Veneziana , é uno fpecifico altamente com-
mendato per la Peftilcnxa, con quefto pe
ro , che debba ripeterfi ogni fei ore, ed in 
tutte quefte volte gli appeftati debbon proc-
curare un íudor leggiero. E ' la radice dell' 
Angélica aífai ufata nei compofti delle no-
ftre fpezierie, come nell' acqua antipeftilen-
ziale, ed in firaiglianti, e le foglie fecche 
de 11' Angélica fanno 1'ingrediente principale 
delle polveri roíTe delle Signore, famofiííi-
me in Inghilterra per la cura delle febbri. 

Que i di Laplanda fono appaífionatiffimi 
per l ' Angélica riputandola cofa preíío che 
divina, e ne fanno un'ufo grandiftimo tan
to nelle vivande , quanto nelle medicine . 
Ser ven fi eglino íol tanu degli fteli, o gam-
bi , né fervonfi in contó veruno né delle 
radici , né dei femi , ed in quefti trovano 
cííi un grandiftimo fapere non meno, che 
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una fomma virtü , ed efficacia . Colgona 
eífi gli fteli ben pafciuti, e grandi, prima 
che la pianta butti i l femé , ed arroftif-
congli , o gli cuocono in forno , fino 3 
tanto che fieno ridotti perfettamente tene-
r i , ed allora fe gli mangiano fapori ta men
t e , riputandolo i l piatto piü delicato delle 
loro Tavole. 

Quando quefti popoli fono infermi, fan-
no bolhre , o quefti gambi , o le radici 
dell'erba appellata muíchio , cui eífi chia-
mano jenh , nell' acqua , e nelle malattie 
piü gravi , e pericolofe , fannofi delle lat-
tate con corno di cervo mefeolaío con que
fti gambi , e ne fanno delle abbondmtifli-
me bevute calde di fimiglu-nti cecotti per 
mantener'apería continuamente la Arada al 
fudore . Ed é cofa íñaravígKofa a concepi-
re , quanto frequenti fieno prtíío coftoro le 
pleuritidi, ed i l vajolo, ed infierne quanto 
pochi fieno quelli, che ne muojano, quan-
tunque fia quefta ia fola loro medicatura . 

A N G E L O . Tutta 1' Angelologia , o fía 
la dottrina degli Angelí é picoa di diffi-
colta, e di difpute. La foverchia , e traí-
modante curiofita degli uomini , g l i ha por
tad a velete inveftigare non folo la loro 
natura , i loro caratteri , i loro Uñzj , e 
le loro operazioni; ma 1'i (ion a loroezian-
dio , e i l loro numero , i l loro nome , e qual 
cofa non hanno pretefo in quefta aftrufa 
materia d'inveftigare ? Qual íorgente non é 
quefta per gli uomini divenuta di vane 
congetture? Michele Pfello porta quefta ra-
gione, perché gli Angelí fono meno nume-
rofi di quello che fia 1'umano genere , c ioé , 
che eíTi fono piü vicini alP Uoita , cioé , 
a D io . Michael Pfellus de Omnifaria doclri-
na, n. 19. Fabric B.'blioth. Graec. Tora. 5. 
pag. 128. 

Dagli Antichi Concilj della Chiefa vien 
proibito agli uomini d' attribuir forma , o 
di dar norni particolari agli Angioli. I foli 
nomirivelati alia Chiefa di Dio fono. M i -
chele, Gabbriello, e Raffaello, ai quaü é 
alcuna volta aggiunto Une l lo . Du Cange 
GloíT. Lat. tom. 1. add. pag. 1-747. 

Innanzi la Cattivita Babilónica non co-
nofcevano i Giudei i l nome di alcun' An
gelo j o per lo meno nei LibriSanti feritti 
innanzi a quefto evento, ,noi non ne tro-
viamo fatta parola. I Talmudifti dicono , 
che portarono quefti nomi 'di Babilonia . 
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Vero fi é , che noi troviamo parecchi di 
loro appeüati con i loro nomi nel libro di 
Enoch. Tobbia é i l primo pero, che chia-
maflíe un' Angelo peí fuo proprio norae : 
parla egli dell' Jngslo Raííaello , i l quale 
condufle Tobia nella Media . Si crede , 
che Tobia viveífe in Ninive alcun tempo 
innanzi la cattivita di Giuda : Daniello , 
che viífe in Babilonia alcun tempo dopo 
Tobia , ci ha dato i nomi di Michcle , 
e di Gabrieilo . I I fecondo Libro d' Efdra 
parla d' Urielo 5 ma queño Libro é mo
derno in confronto degli altri , concioffia-
ché 1' x^utore di quello fecondo ogni pro-
babilita maggiore fia viífuto fino al tempo 
di Gesu Cnfto Signore , e Dio Nollro . 
I Giudei Cabalifti fanno parola di alcum 
Angioli particolari , de'quali anche ci dan-
no i n o m i , volcndo, che queíli fiati fíeno 
i Maeftri dei Patriarchi; a cagion d' efe ra
pio , dicono eíí l , che il precettore di Ada
mo nominavafi Razíele i quello di Skem 
Jefiel ; quello di Abramo Zedechiello ; 
quello d' líacco Raífaello \ quello di Gia-
cobbe Seliello \ quello di Giufeppe Ga
brieilo ; quello di Mosé Metratone , ov-
vero Metatore , che é quello , che gli 
additb, ed infegnb i campi; quello d 'Elia 
Malufiello; e quello di Davidde Cerviello . 
Calmet, Dif t . Bibl. Tom. i . in voce. 

Giuliano ncgb empiamente la creazione 
degli _ Angioli appoggiato alF argomcnto 
negativo inconcludentiffimo , che Mosé 
nella fuá 1 (loria non ne fa parola. Giufii-
niano con fomma ragione condanna coloro, 
che tengono ú fatta opinione . Gl i Antichi 
danno due ragioni del íüenzio di Mosé 
rifpetto alia creazione degli Angiol i ; la pri
ma, che quefto gran Profeta del Signore 
ebbe foltanto in veduta lo ferivere , e 
lo efporre la creazione delle cofe vifibili : 
la feconda, che in tanto ei non volle par
lare di querto punto , per non aprire a i 
Giudei un vareo all ' Idolatría , alia quale 
naturalmente inclinavano . 

^Gli Autori non s' accordano rifpetto 
all'affegnare , e determinare il tempo della 
Creazione degli Amjoli . Alcuni vorreb-
bono , che quefta foíTe prima della Crea
zione del noftro Mondo , oppure innanzi 
a tutte le eta , che é quanto diré , fino 
dali'Eternita . Quefla fu 1'Opinione d'Ori-
gene, i l quale, fecondo i l parere diLeon-
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zio , tenne, che tutti gli Spiri t i , come gli 
Angioli , i demoni , ed anche le anime 
degli uomini foífero fiare créate ab ¡eterno, 

A l t r i foíkngono , che gli Angioli foífero 
certamente creati prima del Mondo ; ma 
non gia ab ¿eterno y e di quefto fentimento 
íi fu i l Nazianzeno , ed altri . A l t r i per 
10 contrario vogliono, che foífer creati a 
un tempo fleííb col noftro Mondo , ma 
non fi accordano poi rifpetto al giorno di 
loro creazione . Teodoreto, e Sant' Epifa-
nio dicono, che cib feguiífe i l quinto gior
no della Creazione del Mondo. 

Per quefia efpreífionc ./^«g/o// del Signorê  
fono additati, ed intefi aífai foventc nella 
Scrittura Santa gli uomini di Dio , i Pro-
fe t i , e fomiglianti. Cosí Hagai dagli An
gelí del Signore , fu detto l ' Angelo del 
Signore. Malachia 1'ultimo dei dodici Pro-
feti Minori venne da parecchi Padri appel-
lato V Angelo del Signore ; e quefio fi é 
realmente cib , che nell' Ebreo viene a 
fignificare quefia efpreflione . Alcuni ere-
dono , che Efdra fia fiato deferitto col no-
me di Malachi , vale a diré Angiolo del 
Signore , che tanto importa la voce Ma
lachi . 

-Vien dato nella Scrittura agli Angioli 
11 nome di D i o , perché queñi operavano, 
ed operano in nome di Dio : queñi furono 
i fuoi Ambafciatori : ad eííi venne da Día 
Signore confidato i l fuo potere, ed infierne 
T interpretazione de' fuoi Comandamenti . 
Furono eííi non folo appellati Elohim , ed 
Adonai , nomi alcune volte attribuiti ai 
Giudici, ed ai Principi; ma vennero fimi-
gliantemente detti ancora Jebovah , nome 
appartenente al folo Dio , la maefla del 
quale effi rapprefeníavano . 

Vien detto nel Deuteronomio, che quan-
do i l Signore divife gli uomini , Egli gli 
divife , íecondo la denominazione degli 
Angioli di Dio. Deut. xxx. 8 . 

Angiolo diftruttore, Angiolo della morte , 
Angiolo di Satanaífo , 1' Angiolo del pro
fondo Abiífo, fono tutti termini ufati nella 
Scrittura per fignificare i l Demonio, e i 
fuoi fervi , o compagni , od agenti , che 
fono gli Angioli prevaricatori, gli Angioli 
cattivi . L ' Angelo della morte é quello , 
a cui Dio Signore ha dato la commiífione 
di feparar 1' anima dal corpo . I Giudei , 
gli Arabi , i Turchi , ed i Perfiani , ne 
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crcdono uno fomigliastc . I Perfiani lo 
chiamano Mor dad , ovvero Afuman : 
I Rabbini, e gli Arabi gli danno i l nome 
di Azrael : ed i Caldei lo perifrafano in 
Malk-admonfa. A i t r i , come i l Libro con
cerne n teaU ' aíTünzione , o paffaggio di 
Mesé , lo dicono i ' Angiolo Samad, Prin
cipe dei De moni . 

Gli Angioli veraci , o fieno gli Angíoli 
buoni , fono appellati Angioli ddla Luce ; 
e quelli per lo contrario , che fono mini-
ñri del Demonio > Angioli delle tembre . 
Calmet, D i d . Bibt. in voce. 

A N G I N A . Vien definito dagii Scrittori 
di Medicina eíTer VAngina una Üafi inflam-
maíoria del fangue interno alia gola, nella 
quale fembra, che la Natura abbia amato 
di fcaricare , e depofítare parte del carleo 
di una plétora , o per mezio di un' emo-
ragia del nafo , o per ifputo di fangue ; 
ma non le venendo fatío né nufccndole 
né 1' uno , né 1' al tro , fiaíene prodotta 
un' Angina . 

Hanno gli Autori in genérale divifo 
T Angina in due fpszie , vale a diré in 
Angina vera , ed in Angina baftarda , o 
íia ípuria . V Angina vera é queila in cui 
i l tumore é interno , ed é accompagnato 
dalla febbre. UAngina fpuria poi é queila, 
che íi fa vedere piu in fu della gola , e 
che non é accompagnata dalla febbre. 

Gl i Antichi divifero altresi V Angina in 
quattro altre fpezie che dinotarono con 
altrettanti nomi . 

í . Cynanchs . Con quefto nome inten-
devano di dinotare quelí' Angina o tumore, 
i l quale non manifeftavafi né efteriormente, 
né interiormente , ma era accompagnato 
da violentiíTima , e gagüardiiTima febbre. 

2. Paracynanche . Quefto era i l nome .,,„„ 
ch' eífi davano a si fatío malore , quantío 
i l tumore appariva eíiernamentc nci raufeoli 
della Laringe , ed era tumore inflamma-
torio in grado eftremo. 

3. Synanche . In que fia fpezie d' Angina 
i l tumore apparifee eternamente ancora , 
c vi é minore difficolta di refpiro , ma vi 
ü vede un maggior gonfiamento di quello 
fegua in tutte le altre fpczie d' Angina. 

4. Paraf/nanche. Dinotava queÜo nome 
un innammazione dei mufeoli della Faringe, 
accompagnata dalla febbre.' 

N»i a' neftri giorni diílinguiamo altresi 
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VAngina in Id/opatica , ed in Sintomática* 
La prima ove fi trova la üeffa malattia , 
e che dee foltanto alia plétora la íua ori
gine . La feconda ove non vi ba , che un 
lint orna accidéntale di una febbre inflarn-
matoria , ovvero alcun' altra malattia in-
torno i l tempo della c r i f i . 

Segni di un' Angina . I l primo fmtoma 
di queila infermiíá é una difficolta d' in -
ghiottire unito ad un tumore neU'eíofago, 
o canna della gola , con una feníazion 
dolorofa pungente ; a qusfli fintomi ne 
fuccede un' infiammazione , ed un' ardor 
violento nellc fauci; ed in poche ore queíU 
divifati íintomi vanno crefeendo , ed aumen-
tandofi in un grado cosí grande , che i l 
paziente non pub piíi per modo alcuno 
inghiottire . La lingua gonfia con violenza, 
e le vene fott' eíía apparifeono nere, e tu-
mide , e fono allungati i vafi temporal!, e gli 
occhi diventano gonfi, e pare che voglian 
fcappar fuori dalla tefta : allora penóla in 
eüremo divenía la relpirazione , e vi é 
grandiífimo pericolo di un foffogamento . 
Le mani diventano pallide , e fred de al 
tacto ; e le carni ora fono tanto calde , 
che feottano , ed indi a poco diventano 
incontaneníe di bel nuovo freddiííime j e 
nel decorfo della malattia i l paziente fi 
vede infinitamente abbaííuío di fpirito. 

V Angina idiopatica rade volte accade , 
fe íi eccetíuino quei giovani , che fieno 
di un abito aflai pictórico di corpo ; ed a 
quefta infermita fono foggette quelle Per-
íone avvezze a patire frequenti emoragie 
dal nafo, e che fanno una vita fedentaria-, 
e mangiano aflai. Le aífai frequenti cagioni 
di si terribile malattia fono , una foppref-
fsone d' emoragia dal nafo , un raffreda-
mento fubitaneo del corpo' dopo un calore 
ecceífivo , i l foverchio be re , ed un tras-
modato ufo delle polveri ílernutatorie , un 
parlare violento e ad alta voce per lungo 
tratto di tempo, e finalmente le luffazioni 
del eolio . 

Quanío all' Angina finíomalica la pin 
comune di tutte le altre cagioni di queila 
fi é P ufo improprio di cavar fangue nelle 
febbri acute, e nelle altre malattie inflam-
matorie . 

Prognoflici nelk angine, L'attacco i l piíi 
violento di quefto malore fi é i l maggior 
pericolo , dal quale ella é accompagnata , 
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L ' Angina fpuria é fempre piíi favorevole 
di quello fíalo una vera; e la piü mite e 
rimediabile di tutte le ípczie é quclla ap-
pellata dagli antichi paracynanche^ come 
per lo contrario la cynanchs é la piíi fatale 
di tutte le altre. 

Coloro, che muojono di si faite malat-
tia , muojono piü di convulfíone , che di 
fuffocazione . Quando la materia non pub 
eíTere cavata fuori , vi fegue d1 ordinario 
una fuppuraiione \ ed in quedo cafo T e-
vento é moho dubbiofo , ed incerto. 

Método della cura . Súbito , che uno 
viene attaccatodall'^^/W, íegli dee appli-
care, íenza perder un momento di tempo, 
un cliíiero. L ' orina tepida, oppure i'acqua 
falata fara ottima per tale effetto, oppure, 
fe vi fara pronta egualmente, la polpa di 
colocintide , ovvero d' aloe bol lita nel di-
vifato liquore, fara migüore effetto. Dopo 
di cib fa di mefticri far íubitouna copiofa 
cavata di fangue dal braccio, o dal piede, 
e queña cavata di fangue dal piede viene 
riputata molió migliore da alcuni : e fe , 
cib fatío , i fin t o mi non allentano , dcb-
bono íubtto dopo aprirfi le vene ranali 5 
che fono pofte fotto ¡a lingua . I n un' at-
tacco mezzano non é neceíTario i l cavar 
fangue nel tempo dell' acccífo , ma vi hanno 
luogo i comuni rimedj per allentare , ed 
abbaífare i movimenti cifordinati del fan
gue : quali eííer poíTono moíto a propofito 
le polveri di nitro , gü occhi di granchio, 
ed i l cinabro ; ed all' occafione puoíli a 
quefti opportunamente aggiungere un gen-
tile anodino , od un'oppiata; come anche 
una pillóla di piccio'ía dofe di lio ra ce , o 
foraigliante fpecifico . Queíte cofe debbono 
akresi praticaríi r.ei cafi piu violcnti 5 e 
per tutto i l corfo della raalattia, perché 
non lo impediíca la difficolta iníuperabile 
d' inghiottire . Dopo le cávate di fangue , 
e dopo le polveri diviíate , grandíffimo do-
vra elle re 1' ufo del garganfrm : di qaeíH ve 
ne ha di tre fpe/ie . 1. I I riíolvente , o 
nervino, e difeuziente : quefti fono prepa
ran d' orzo , e di radici di ekcampano , 
d ' j íopo , ,di fiori di camomiila\ e di anací, 
e di femi di carvi , e fimiglianti . 2. I I 
Icniente , o demulcente , che íerve ad al
lantare , e ad abbaífare i l calcare inflam-
matorio ,qudU vengono preparaíi di mate-
fie 3 o íoftanze Esaucilagiq^fe , e refrige-
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rantl , come di femi di melé in acqua di 
rofe roííe, con lo fciroppo di more di rovo, 
di more eslíe , e di nitro , coi»5 oree chía 
di giudeo , e greco bianco , e quefte duc 
ultime foítanze fono da moíti rifguardate 
come veri fpecifici . E finalmente 5. Gl i 
aftringenti: quefti fon fatti d' erbe trauma-
tiche , quali fono 1' orecchia di topo, i l 
guarifei te fteífo , e fímiglianti, colle radici 
di biftorta, e di confolida maggiore, buc-
cia di melagrane , galle , terra del Giap-
pone , ed allume . 

Debbonfi prima praticare gli aftringenti 
dv Índole gentile , e poi fa di meftieri 
avanzaríl con fommá cautela da quefti a 
quellí di maggíor energía , e forza aftrin-
gente . Quefti vanno poco ufati interna
mente ; ma a quefti dee aggiuogefíi i ' ufo 
efterno degl' impiaftri emollienti , e difeu-
zicnti , quali appunto fono i l meliloto , 
e i l cerotto di diaquilon con le gomme ; 
ed in que i cafi , nei quali i l calore é vio
lento , m vece degl' impiaftri . Si faranno 
delle fomente con pezze di lino inzuppate 
nello fpirito di vino , e di canfora , con 
una picciola prefa di zafferano , e quefte 
fomente, o bagnoli debbonfi applicar cfter-
n amen te alia parte offefa. Se tutte le divi-
fate cofe falliícono , e che i l gonfiaraento 
s' alza , e fi rompe , fempre i l paziente 
viene ad eífere dalla rottura follevato, ed 
in tal cafo i gargarifrai , che dee allora 
praticare , faranno di vino fvaporato con 
ra ele r o lato . Le vifeere debbono eífer mai 
fempre tenute fluide a forza di clifteri , o 
di gentiliíTimc purghe ; e finalmente , do ve 
é imminente i l pericolo del foffogamentó , 

, 1' ultima efperienza fi é la Broncotomia . 
Junckcr, Confpe£\us Medicas , pag. 154. 
& feq. 

Ohre le comuni caufe occafionali , di 
quefta terribile malattia , noi abbiamo neile 
Tranfazioni Filofofiche un racconto di una 
pietra generatafi nelle radici della lingua , 
che ne cagionb un' Angina . I I paziente ne 
fu quafi tutto circondato, ed i l tumore , 
che s'eftendeva a fia i verfo la parte fupe-
riore , qaantunque non tendeífe alia fuppu-
razione , tuttavia ando a romperfi dentro, 
e la materia apparve pronta a ícaricaríí , 
Nello fpremerlo colle dita ne uíci fuori i n -
torno alia quarta parte di una pinta di 
materia, e con effa ne ufcl fuori una pic

ciola 
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cióla piefra durlífima , e della medefima 
medefimitíima natura, € íoíhnza di quelle, 
che fi forma no nei reni . 

I n queíla infermita , oltre le copiofe cá
vate di fangue, commendano raolto alcuni 
un gargariííiio compollo di mercurio íubli-
mato, mezza dramma \ crémor di tártaro , 
due dramme , fciolto in una pinta d' acqua 
di fonte . Med. EiTay Edimb. abr. T o m . n . 
Pag» 451-

Noi abbiamo 1'Ifloria di un' Jnginrt, o 
fchinanzia ítraordinaria , fomminiftrataci dal 
Signor Monrb , nei riñretto dei Saggi di 
Medicina deH'Accad. d' Edimburgo , Yol.2. 
pag. 400. 

A N G U I L L A . Fra la generazione di 
íuííi gli animali appena ve ne ha uno, i l 
quale abbia tenuto rifpetto alia generaxione 
di fe dubbiofi , ed imbarazzati i dotti , ed i 
curioíi tanto, quanto V Anguilla , Ariftotile 
fu i l primo , che per difirabarazzaríi mife 
fuori un' opinione , che le jínguille non 
avevano fcílb , e che non propagavano la 
loroípezie , ficcome gli altri animali fannoj 
ma che naícevano nella memraa, e che iv i 
íi generavano . E per quanto vano , ed 
aííurdo fía queüo fillema , non fono man-
cati tuttavia molti , in quefti ul t imi tempi 
fommarneníe iliuminati , che non vi fieno 
inciampati dentro, e i ' abbiam ) vergogno-
famente abbracciato , e foftenuto. 

TrovanH le Anguille negii ñagn i , e nei 
foífi nuovamente rimondati, e fcavati , e 
ne' quali i genitori di quefti animali non 
vcngono t rovat i , onde abbiano avuto 1' ori
gine . Queíto ha dato occafione ali ' error 
popolare , che quefie anguilline fienofi ivi 
di per sé genérate ; ed il Mi l l i o , che ha 
fcritto dclía generaiione degli Animali , 
ed i l Morofio della tranímutazione dei me-
talli , hanno dato un método per enrpire 
un nuovo ricettacolo d' acque d' anguille , 
i l quale eííi aííerifcono, che fofie praticato 
in quel terapo dagli Olandefi . I I método 
era i l feguente . 

Nei mefi di Maggio, e di Giugno deb-
bonfi trinciare in una mattina a buoniffima 
ora delie erbe , nei tempo in cui fuppon-
gono elTervi cafcata fopra la rugiada , che 
quei^ barbagianni íi fanno a credcre , che fi 
trasformi dopoi in anguille vive , Quefte 
erbe debbonfi íccomodare in una doppia 
M a infierne col le loro pióte framifchiate, 
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e debbonfi pofcia collocare nei lato , o 
parte piu battuta dal fole del fofíb, odello 
fiagno . I I calor del fole , dicono quefti 
carciofi , eíTer quello , che dia i l compi-
mento alia formazion del!' anguille, e che 
effe andranno arrampicandofí giü per V ac
qua , ove viveranno , e crefceranno . 
Quefta ricetta fembra íorella carnale , e del-
lo^fteflb calibro di quella per far nafcere i 
gamberi per mezzo di ammaccarne , od 
abbruftolirne alcuni ben crefciiliti, e pieni y 
c poi mettergli neii' acqua. Un método si 
fcempiato fu non folo adottato , ma con 
tutta la ferieta accertato da un' uomo n¡en
te meno dotto di quello fi fu Meífer Ke-
nelmo Dighy ; ma in quefti tempi ella é 
una mercanzia , che non pub trovare fpac-
cio fe non fe preífo qualche zueca frataja . 
Tranf. Filof, n. 258. p. 93. 

L ' eta noftra é ftata cosi bene i l lumi-
nata rifpetto ali' affare della generazione dal 
Redi , dal Malpighi , dallo Svamerdarnio, 
dal Levenoechio, dal Ra y , e da un buon 
numero di altri Scrit tori , tutti della ftampa 
medefima, vale a diré uomini fommamente 
do t t i , e Füofofi profondi , che non vi ha 
oggimai la menoma ombra di dubbio , 
che gli animali tutti , fino al piíi minuto 
infetto , vengano prodotti dalla copula dei 
refpettivi loro genitori j e la difparita, ed 
i l prodigio, che da alcuni fi pone innanzi 
dei nuovi ftagni, viene agevolmente appia-
nato , mentre fappiamo , come i l Dottor 
Plot , ed altri molti , ci hanno fommini-
ftrato acceríatiíiime feoperte da eífi fatte 
tanto negli ftagni, che nei foífi, nei qua-
l i hanno trovato delle maíTe , e gruppi 
grandiííimi d' anguille incrocicchiate , ed 
attaccate infierne in at to, e forma di coi re . 
Noi fappiamo , e conofehiamo , che V an
guilla vive piü di qualunque altro pe ice, 
fuori del!' acqua per lunghiífimo tempo , 
e non vi é la menoma difficolta a conce-
pire , che poífa , fenza alcuno inconve
niente , trattenerfi per buon tratto di tem
po fuori del fuo elemento , quanto vi '̂uole 
per paííare da un' acqua in un' altra ; e 
quando una parte , o branco di quefti pefci 
ha trovato un nuovo ftagno, non é mara-
viglia, che continui a trattenervifi 5 fino a 
che feguitano a trovarvi degl' infetti , ed 
•altri verraicciüli della térra , onde cibarfi i 
e vi ha grandiífiroa probabilita, che quefte 
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únguiHe poííano in grandiíTima copia cííerc 
tróvate fpezialmente in quei Iuo§hi , ove 
la térra íia ñata fmoífa , e rivoltata di 
frefco , e non vi fia flato íbpr' effa pa-
fciuto . 

Plinio ci dice, come uv?Anguilla vivera 
beniffimo fuori dell'acqua peí tratto di fei 
giorni fenza patire i l menomo danno nei 
fu o individuo; ma quedo non é neceíTario 
per la poffibilita del breve fpazio , che 
richiedefi nel loro producimento ivi men-
zionato . I I Geínero ci da un' Idoria , 
tratta da Alberto, di un branco di AnguUÍS) 
che in una freddiífima Invernata deli'anno 
H 2 5 . , non í'olo lafcib i l fuo elemento 
naturale , ma furono tróvate tutte quefíe 
A n i l l e avviticchiate , ed aggomitolate 
infierne in grandiífimo numero íotto una 
catafta di Legne íecche. 

Le Ar?guille per la loro figura, é movi-
mento , che fono, tanto T una, che Tai-
tro, íimigliantíífimi a quei dcíle ferpi, fono 
a lía i aíte , e capaci di vi veré , o di cam-
minare fudrl delP acqua molió piu di qual-
íjvuglia altra generaxione di peíci ; ma 
fembra , che non íieno effc fole ^ avve-
gnaché noi tocchiamo con mano ai noílri 
giorni , come quei pefci, che fono appel-
lati pefci foffili, che vengono xappati fuori 
dai fabbioneti nelle vicinanr.e dei fiumi j 
e la fcoperta de' quali non é meno antica 
del tempo di Te o frailo , i quali venne 
immaginaío , che fofiero in numero cosí 
grande , ch'egH ne fcriífe un intiero trat
ta to , cui intitolb de Pifcibus in fleco vi-
nentibus : di quei Pefci , che vivono fuori 
deir acqua : Ed Aurelio Severino pubblicb 
di nuovo quedoTrattato con delle giunte , 
in Lingua Latina , in Na poli l 'an. 1Ó55. 
C i dice Ariftotile , come i Peíci Ce-
riani , od i Paflagoniani vanno errando 
attorno per 1' arena afciutta , e tor-
nanfi opportunamente nelle lor acque : 
e Giorgio Pittorio riferifee la cofa rnede-
ílma del Pefce del fiume Cherati delia 
Giudea . I I Rondelezio accorda e fotío-
ferivefi alia poffibilita di quedo faíto in 
certi dati Pefci particolari , ed aggiungc , 
che ie Anguille han no tutti i requifui per 
cib fare j eííendo la ttífiíura tíella loro 
buccia fommamente fiffa ed imita, e vale-
vole , e fatta appoda per rcíidere a qua-
lunq^e fabitaneo , e gagliardo urío de IT 
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aria ederna, che é appunto cib} che viett 
agli altri Pefci i l poter vi veré fuori dell' 
acqua . Tranf. Filofof. n. 238. p. 97. 

Quantunque i l Mondo fapiente conceda 
ín quedo nodro fecolo generalmente, e fo-
denga, che le anguille vengano prodotte , 
non altramente che gli animali tutti dai 
genitori della loro propria reipetíiva fpezie ; 
tuttavia rimangonvi mclt ffimi dubbj , r i -
fpetto alia maniera , in cui venga la lor 
produzione ad effettuarfi, conctdendo alcu-
n i , che le anguille íieno fimiglunti a! co-
mune degli altri animali di differenti feíTi , 
in individui differenti ; ed altri per lo con
trario affermando , che tutte le anguille fo
no ermafrodite , aveoti , cioé , ciaícheduna 
d'eíTe le paríi dclla generazione si delTuno, 
che dell' altro fe lío . Affcrma il Rondelezio, 
che le anguille fono di feíío difFerente ; e 
Mondeur Alien , che ci ha fomminillrato 
una carta infinitamente curióla fpettante 
all' anguille , nelle nodre Filofofiche Tran ía -
z ioni , é della medefiaia opinione : e tanto 
Tuno , che 1'altro dicono , come le parti 
dei feiTi poíTono e líe re feoperte con una di
ligente infpezione , e pub toccarfi con ma
no , alcune d' effe anguille eííer mafchi, ed 
altre femmine ; ma , dicono effi , quede 
par í i , tanto nelTuno, che nell'altro feífo, 
rimangonfi fepolte in una copiofa quantita 
di grafio ; ed effi fono di fentimento , che 
da quedo procedeffe lo sbaglio d' Aridoti le , 
e dei feguaci di lui , ai quali non eífendo 
venuto fatto di rinvenire quede parti , eb-
bero a concludere , che non efidevano in 
contó alcuno. 

Fra coloro , i quali ammettono , che Van
guilla venga, come tutti gli altri animal i , 
prodotta da animali lor genitori , aventi 
i refpettivi feffi , alcuni portan parcre, che 
quedo fía anímale vivíparo, ed altri per lo 
contrario , che fía ovíparo ^ ma un dot to 
Gentiluomo della nodra Nazione , i lS igncr 
Chartwind , fembra , che abbia podo fine 
a queda grandiffima controverfia, co/~ ave-
re oífervato, che fe i'apertura fetto la pan-
cia de 11' anguilla , che nel mefe di Maggio 
apparifee roda, fía in quedo tempo taglia-
ta , íi vedranno venir fuora le picciole 
guilline vive dopo i'operazione . I l Signor 
Alien altresi afferma, che le anguille fono 
vi vi pare ; ma la fuá oífervazione rifpettoal 
luogo di loro concepimento , non apparifee 

ana-
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análoga a quella cura , ed a quella indu-
ftria della Natura nel provvedere i conve-
nienti ricettacoli del Feto degli animali 
vivcnt i ; né fi acct-rda gran fatto eolia ra-
gione , che quando la Natura ha provvedu-
to un 'útero in tuíti gli animali , non ío-
lo vivipari , ma ovipari ancora , ed ezian-
dio nei medefimi infetti , che V anguilla , 
e i l pefee fpada , fien privi di quefta partej 
ficcome fuppone i l Bartolini, e molto me-
n o , che le budella, lequali fono fabbnca-
t e , e deftinate dalla Natura per la fecre-
zione del nutrimento , e per !' eípulfione 
delle fecce , e che per corriípondere a que-
fle refpettive operazioni , trovanfi in un 
continuaío moví mentó , fie no in un ío!o e 
mero anímale deftinate ai ricevimenro del 
feto. Parla quefto Gentiluomo di una glán
dula afciutta , attaccata vicino alie budella, 
e quefta ha tutta la piíi proba hile apparen-
za , che fia l 'ú tero . Qiianto al Signor Le-
venoechiot i l quale fi preíc fcrupolofilliraa 
briga neli' efaminare queilo pe ice , dice , co
me egli vi feoperfe un'útero , non folo in 
aicune , ma in tutte , fino ad una , di quel-
le an guille, le quáti ei fi fece ad efaminare; 
e da quefto ei venne a conchiudere , che le 
anguille fono ermafrodite . Egli fi fa gia a 
fupporre, che non vi fienoin eflfe parti ma-
fchie di generaiione , della forma comune 
di quelle degli altri animali , ma che 1' ufi-
zio di quefte parti venga fatto da un liquo-
ré análogo al femé machio degli animali , 
che é contenuto in certe date glandule fi-
tuate nei lati interni de 11'útero IkfiTo. 

EíTendo ñato trovato , in tutti gli ani
mali aperti fino ai di noftri, ed anotomiz-
2ati, come la Natura ha provveduto nelle 
femmine non folo un' útero , ma ancora 
due tube, le quali dal Faloppio, che fu i l 
primo ad ifcoprirle, appellanfi le tube Fa-
loppiane , e che fervono a condur 1' uovo 
dall' ovaja nell' útero , i l fillema di Monfieur 
A l i e n , e degli altri , che fi fanno a fup
porre , che le budella fieno nelle anguille la 
fede della generazione , viene renduto to
talmente improbabile dalla mancan/a di si 
fatte parti . Offerva quefto Gentiiuomo da 
noi poc' anzi cornmendato , che egli ha 
veduto T embrione neli' anguilla genitrice, 
tanto nell' uovo dello flato anímale , quan-
to 1'uova l'ha fempre tróvate attaccate al 
lato elleriore degi' intcllini , e dentro alie 
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uova medefirae , le anguillim vive . Ora > 
ficcome noi non abbiamo idea del quan-
to quefti embrioni trattenganfi nei ventre, 
da un' uovo nel lato efteriore , e quanto 
tempo ftia cadaun' uovo a calar nel fuo luo-
go ••, cosí tutto i l fiílema di quelio Genti
luomo , quaatunq e da moltiíTime períone 
favorito, íembra fabbricato íf pra un catti-
vo , e debole fondamento , e di non men
tare, che il mondo lo favonfea piu a lun-
go , di q' el lo, che ha falto finora . Ella é 
cofa probabile, che tutte le íue olfcrvazio-
ni toííero fonda te íopra equivoci , ed erro-
r i , avvegnaché egli íi é cafo comuaiüimo 
i l trovare le anguille fcggette ad ave-re nel 
ventre loro dei ver m i , ta ¡i come noi lleífi. 
abbiamo , ed efíer foggecte a tutte quelle 
fpezie di vermi , alie quali noi ftt'Ti fiamo 
fottopofii. Pub beniffimo eííere addivenuto, 
che alcuni di queífi vermi fieiltQ flati con. 
foftima facilita prefi dall'Autore di quefto 
íiíkma per 1'embrione del!' anguille ; ed h 
fom mamen te poffibile , che 1' uova , cu i egli 
deferí ve nei lati eílerion della budella. non 
altro foffero , che piccioli glubuletti di 
grafio . 

11 Grongo , o fia anguilla marina , diven
ta fommamente groíTu \ ma 1' anguilla co
mune d'acqua dolce fembra, che non pof-
fa pafíare una certa data greífezza non gran 
fatto particolare ; avvegnaché per quanto 
tempo ne fieno ítate confervate ale une , e 
ben paíciute , non hanno raai di molto 
ecceduto nel loro crefeere la determinata 
loro comune groffezza . La figura comune 
del Grongo, o fia anguilla marina, quando 
ha finito di crefeere , é della lunghezza di 
nove in dieci piedi , e della grclíezza d'una 
cofeia di un' uomo ; e quando é di quefta 
groííezza ella pefa dalle trenta alie cinquan-
ta libbre : quantunque aíferifea Salviano , 
che non pafta d' ordinario le trenta libbre» 
Strabone parla d' alcuni di quefti Gronghi 
creíciuti a fegno , che giungevano a pelare 
otranta libbre ; ma da quelle, che noi veg-
gtamo , vi é tutta la ragione di credere , 
che i l loro pefo naturale fembri confinaríl 
fra le venticinque, e le trenta libbre, nel-
la loro maggior creícita 5 e che quelle an
guille marine , che paffano il diviíato pefo, 
íieno fimili alie cornuni ncílre anguille , 
accidentalmente ingroííate in guifa preter-
naturale . Plinio , e Solino parlano d' an* 

guille 
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pille lunghe trenta piedi j ma la pm lun-
ga di quelle, che noi troviamo , anche di 
quefti noftri moftri , é grandemente piu 
corta di quefte da Flinio,. e, daSolmomen-
tovate. I I Gongro, od anguilla marina ha 
fempre una ípezie di barda , od armatura , 
ed un anguilla, che non 1'ha , pub efferc 
fempre connfciuta con íicureiza da queflo 
folo carattere per uri anguilla d'acqua dol-
ce, quantunque fia cosí grande D i queña 
fpezie i l T a m i g i , ed alcuni altri fiumi in-
iorno a Londra fembra , che abbondino 
piíi di qualunque altro fiume d'Europa. I I 
Signor Dale fa parola della prefa di due. 
di queílc nelle Tranfazioni Füoíofiche, una 
prefa vicino al mar Crick in Eífex , che 
era langa cinque pie di , e cinque dita , e 
mifuratane la groflezza fu trova ta di ven-
tidue dita. I I pefo di quePC'anguilla fu ar
ca venti libbre , che é la maggior gran-
dezza , che l'Aldovrandi attribuiícc a l iW-
guille d' acqua dolce , dicendo , come alcu-
nc volte , febbene a (Ta i di rado , arrivano 
a quedo pefo , ma che non fi trova, , che 
lo eccedcvano giamroai .-. L ' altra fu prefa, 
nelle viclnanze di Maldon , e queda era 
Junga fette piedi, ed aveva venti íeíte di
ta dicirconferenza, e pefava trenta libbre. 
Venne cavato dalla fuá fchiena , e dalla 
fuá pancia cinque libbre di graífo . Quefto 
animale parve , che veniíTe portato fuori 
del fiume da una qualche inondazione ; e 
quando venne prefo dai pefeatori, era ferito, 
a vendo, uno fquarcio fopra la fchiena , che 
fembrb: eííerfi fatto nel paffare per qualche 
mulino . Tanto i l primo , quanto íl fecon-
do erano manifeftamente anguille di fiume , 
0 d' acqua dolce ; ed una lunga quanto 
quefle, e deiia fteífa groffezza l'anno 1748. 
fu prefa in Limoía , feudo ftata sbalzata ful
la térra da inondazione, ed era lungacin-
que piedi, e fei dita , e groflacome la co
ncia di un'uomo, e finalmente pefava ven
ti Jette libbre . L ' anguilla fina argentina 

pub prenderfi con moltiífime fpezie d'efca , 
e con grandiíTima facilita del pefeatore . 
Vtx moUi- luoghi? 1' efea migliore é la car
ne áv v^cca faiata ; dopodi quefta vengono 
1 jombriehi, la minuzzaglia 5 od altri pe-
fcioüni , ed in mancanza di quefti le bu-
della di pollo , ed anche le interiora di pe-
fce ., Vanguilla tratto di tutti i fei mefi 
di verno ílaííene perpetuamente, fepolta nel-

ypL.Tom. I*. 
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la memma, e nel fango ; e nelle ftagioni 
piü tepide , quedo pefee rade volte appari-
fce intorno al fondo in giorno chiaro ; di 
modo che la norte é i l tempo piu accon-
cio, per farne la pe fea . PoíTonfi armare 
gli aml colla loro efea ,. e calargli nclT 
acqua in tempo di notte , legando le lenze, 
o fpaghi alia riva , e ad una lenza gene-
rale poífonfene attaccare parecchie altre piu 
corteelafcheduna delle quali cos loro ami 
dipendenti da quella . La notte vi fi po-
tranno lafeiar fiare fenza toccargli , e la 
martina tirandogli su vi fi troveranno le 
anguille attaccate . U n ' ottimo método per 
le anguille groífe é i l feguente : Prendí cin
que o fei lenze , eadauna di eífe circa fe-
dici pertiche 5 e fra gl ' intcrvalli di due per-
tiche farai un nodo, o cappio feorfojo , e 
ad ogn.' uno di queíli cappj feo río) attac-
cherai un'amo attaccato ad una corta len
za di feta fortiffima : alcuni ufano i l filo 
di rame, o di ferro; ma la feta corrifpon-
dera meglio all' imprefa , e rendera i l pefee 
me no íofpettofo : arma gli ami con lom-
brichi , pefeiolini, capitoncini, ghiozzi , c 
fimiglianti pe fe i minuti : lafeia andaré giíi 
quanto é lunga la lenza attravsrfata nella 
parte pih profonda del lago , o del; fiume 
dal lato piü ofeuro, e le due eñremitá at
taccate fotto ad un piolo acconciato dentro 
la térra da cadaunlato:, quefti debbono efier 
calati nell'acqua in tempo di notte, affin-
ché i l pefee non fi ammalizzi, e fa di me-
ftieri, che i pioli ficno validamente fitíi in 
térra tanto di fotto, che di fopra, perché 
altramente i l pefee, vale a diré le anguil-
le , che fon reftate impiccate agli a m i , fe 
ne andrebboíio di nuovo, e quello , che é 
i l peggio, le piu groíTe fono fempre quelle, 
che ícappano piü agcvolmente 

Con un' acconcio maneggio , ed atten-
zione avverra , che rade volte roanchi in 
ogni lenza la prefa di tre , o quattro an
guille, quando fi fa , che in un dato luogo 
vi fono delle anguille aífai groífe , i ' efea 
migliore fono le lafche d' una mezzana 
grandezza.. Queda bifogna , che fia forte-
mente attaccata ad una refidente cordellina 
color di bella notte , e bifogna , che Tamo 
fia fepoltO' dentro la bocea, della lafca , o 
fia eíca . 

E ' dato oífervato , che le anguille muo-
vonfi direttamente all' insü ; e cosí attra-

ver-
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verfare gli oftacoli perpendicolari parecchl 
piedi interno alie fuperficie dell' acqua . 
Sguizrano , o sdrucciolano cosí íbít' insii 
con grandiífima fvehczza , non altramente , 
che fi movcííero lungo i l livello ¿ella ier
ra . Vegganfi le Tranfazioni Filofofiche ra. 
482. fezione 8. 

I fiel i , ed i fegati fecchi d' anguille ven-
gono raccomandate dal Boyle, per affiftere 
le donne , che ñentano a partorire . Boy
l e , Opere riftrette Vo l . 1. p. 95. 

Anguilla Indiana , Anguilla Indica . Nel-
la Zoología é i i nome di un' anguilla dell' 
Indie Orientali , delle quali vi fono due 
ípezie, una macchiata tutta nella parte di 
íopra di tacche bruñe , e Taltra d' un co
lor giallo finiíTitno Üriíciata di rofíb . Ray 
Ichthyografia app. p. 3 . 

Anguilla Marina, Anguilla maris , é un 
pe ice comune üanziante nei pan tan i de gli 
í cogí i del mare , in rnolte pare i delle I n 
die Orientali . E ' quefta d' un color bigio 
feuro, divifato tutto di macchie, o tacche 
romboidal!, íimiliílime alie ícorze delle ferpi 
nere , volgarmente dette ícarbonacci . La 
parte anteriore del fuo corpo é íbítile , ed 
aíciutta , la parte pofteriore duriífima : i l 
íao nafo é lungo , la fuá bocea larga , e 
per lo piu aperta come iñ atto di sbadi-
gliare, ed i fuoi denti beniíTirao formati , 
rna piccioliffimi. Viene eftremamente graf
ía , ed é cibo fommamente fano, e d'otti-
ni o íapore. 

Anguille microfeopiche nella pajia agrá . 
Gli animalucci di lungo corpo feoperti , 
per mez/o del microfeopio nell' aceto , e 
nella paila agrá , ed in altre fomigÜanti 
foftanze, per la loro figura , fono üati ge
neralmente diñinti dal riraanente degli al-
tr i animalucci, od infetti microfeopici, col 
nome d' anguille . Qusfli, e le altre fpezie , 

• fono ñati da moho giudiziofi naturalifti , 
fuppofti eíTere flati prodotti d'uova d' altri 
animalucci della fpezie delle mofehe , o 
mofeherini t fvolazzanti per l'aria . Ma quei 
della paila é ñato toccato con mano , ef-
fere animali vivipari , producenti ammali 
viventi della loro propria figura ; fiante che, 
é la comune giuftá opinione 5 che dipenda-
no , fecondo i l corfo ordinario della natura 
da infetti piü grandi , ad eílere nella con-
dizione di voláti l! , poco nello flato di cac-
cbione, od uovo di mofea, ovvero di far-
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falla in quei lo di bruco , né producenti i 
loro proprj fimili in queíli ftati ma dopo 
parecchi cambiamenti , paíTando in infetti 
volanti . NelFincidereuna di quefte anguil-
Une di paila in due pezzi incrocicchiati nei 
niezzo , fu veduta ufeire da cadauna delle 
eftremíta divife un lungofottiliífimo tubo, 
ed un numero di fe mi ovali , che fcappa-
ron fuori dal tubo medefimo : ma queíli 
femi effendo ílati con eílrema attenzion* 
efaminati, apparl effer viventi anguil Une di 
diífereati grolíczze, e tutte racchiufe relie 
loro proprie membranc : al cune d'eíle rauo-
vonfi, ma lentamente, peche altre fi agi
tano moho fpiritofamente , e moho preño 
fon vedute fare dei validi sforzi per ifeio-
glierfi , ed ifvilupparfi dalle membrane,en
tro le quali fono racchiufe , ed inviluppate , 
e finalmente uícite d' impaccio , apparifeono 
fomigliantiffime ai loro genitori . Qiiefto 
tubo ñato fpinto fuori nella divifione fatta 
di tutto i l corpo, teQé divifata , é propria-
raente 1' útero dell1 animaluccio . Queílo 
nelle anguille maggiori, é agevolmente ve-
duto effer pieno di tacche ofeure rilevate , 
che fono appunto 1' embrione dell' anguille- , 
e quefte tacche ad oííervarle con cura ven-
gono ancora oífervate fatte nella ñefiiíTiraa 
guifa nelle giovani anguilline , Tranfaíl . Fi-
lofcf. n. 478. §. 13. 

A N I M A L E . Alcuni fi fono oppoñi , ed 
hanno accagionato la divifione degli animali 
fatta dal Signor Ray , e di cui fa parola 
la Ciclopedia ; che gli animali fono fangui-
gni , di modo che tutt i hanno un fluido 
vitale circolante per le vene , e per le ar-
terie , quantunque non fia in tutti di color 
rofib, non efTcndo gia i l carattere eííenzia-
íe del fangue nei fuo colore cremifino , e 
rubicondo, ma bensi nei fuo ufizio ; e con 
tal .veduta, e per íimigliante rifpetto ,quai-
fivogHa fluido , per mezzo del cui moto 
per i fuoi reipettivi vafi , vien foílentata , 
e mantenuta la vita del i ' anímale , pub be-
nilTimo, e con tutta ragione eífer denomi-
nato fangue. Vegpafi i ' Articolo SANGUE . 
Ma «oi non ci diíunghiamo di vantaggio 
íopra queño punto , avvegnaché fia quefta 
piuttoíto una digiuna difputa di voci , che 
di cofe. 

A N I M A L U C C I O . Hanno i Naturalifti 
parecchie ípeculazioni concernenti Forigine, 
la moltiplicazione, e la propagaiionc degl i 
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•mimaluut) o ííeno minuti anlmali: fe, a 
cagicn d'eferapio, naícano quefti , o dalla 
putrefazione, o dalla copula, ed accoppia-
mento , e concoríb naturale dei dae {eíT!. 
Quanto al meccanifmo di quefti piccioliíü-
rai animali, ¡a ftruttura dei loro occhi , i 
loro diffcrenti ordini, ed economía, la lo
ro picciole-zza, i l loro numero , i loro pie-
di , i l loro ufizio , i l loro uío , e fomi-
g l ian t i . 

Alcuni vogliono, che gil animalucci He
no la cagione di tutte le infermita , e maf-
fimamente della rogna , e deila peftilenza, 
ec. altri affegnano loro un'ufo piu nobile, 
e gli fuppongono naíi fatti per animare, e 
tener vegeta tutta la natura , eíTere i l prin
cipio della vita , del moto , della genera-
zione, ed 1 primi delineamenti, ed ál pri
mo ordito de 11' uomo medefimo . 

Quanto all'origine , ed alia propagazione 
di quefti infínitarnente piccioli animalucci , 
noi troviamo dei Naturalifti, i quali vera
mente perdono la tramontana, e fono in 
eftremo deliranti ; e che tuttavia ci van-
no venden do de He congetture , e delle i po
te íi , che intendiamo di far loro fervigio, 
fe ci faremo a battezzarle per chimere fan-
taftiche . I l fiftema della putrefazione feio-
glie bravamente, e ben preflo la difficolta: 
Ma la fuppofizione non é nemmen perora-
bra filofofica , e direttamente contraria a 
quefte due bagattelle, alia offervazione , ed 
al l 'analogía. Tuttavia come efler poffa un 
cosí vaño numero d' animali , prodotto a 
piacimento , fenza aver ricorfo a qualche 
cofa fomigüante ad una si fatta equivoca 
generazione , ella é una cofa fommamente 
malagevole a dirfi . I I produríi un miiione 
di creature viventi in peche ore col foio 
efporre poc' acqua ad un balcone , o coll' 
aggiugnervi una prefa di granelli d' alcun 
femé , o le foglie di una pianta , fembra 
cofa a (Ta i dura, e difficile a crederfi . Noi 
adunque é giuoco forza , che ve gli fup-
ponghiamo preefiftenti. 

L'Ugenio va imraagínando, che gli ani
malucci , che veggionfi nell'acqua con pe
pe, e con gengiovo, o zenzero , vengan-
vi dall'aria, attratti cola entro d all'o cío re 
dell' aromato, Ma poííiam noi mai fuppor-
re , che gli cffluvj dei corpi aromatici ba-
ñanti a percuotere i noftri organi dell'odo-
rato ? poíTano produrre una ícafazione ib-
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migliante in creature tanti milioni di vol-
te piü piceiole di noi? Non dovrann'elle-
no cííere le particelle odorofe, che urtano 
quefli infinitamente piccioli animalucci, pro-
porzionali alia loro propria figura ? Cia-
fehedun corpicciolo degli cffluvj, a cagion 
d'efempio, del pepe, pub eflfere molti gra-
di piu groíío di que lio , che fíalo unto i l 
corpo d1 uno de noítri infinitamente piccioli 
animalucci i ed in vece di penetrare le na-
rici di quello, conviene, che lo ftramezzi 
giu , ovvero , che lo feppeüiíca entro di 
fe , e feco lo porti come fuá íoma. Nouv. 
Rep. Lett. tom. 32. p. 014. & feq. L ' Har- -
ris poi é d'opinione, che 1' uova d' alcuno 
di queíti infinitamente piccioli infetti , che 
fono numeroíiffime , poflano eíTere ilate de
porte nelie pieghe, o rughe del veftito del 
granello , da alcuna fpezie ü animalucci Cxan~ 
zianti in quefti femi, come in luoghi loro 
proprj. Avvegnaché gl' infetti di fpezie piu 
grande ufano frequentemente di dspofitare, 
per íimigliante guifa le loro uova, ne'fio-
r i , e nelW foglie delle piante , ficcome íi 
tocca tutto di con mano ; ed é probabiíe 
perianto, che lo fteflfo appunto facciano al-
tresi i piccioliíTimi infett i , od appellare gli 
vogliamo infetti raicrofeopici. Ora effendo 
quefti eftratti fuori , e tirati giu da quefti 
femi dall' acqua, nella quale fono ftati i m -
merfi , poífono alzarfi alia fuperficie , ed 
iv i na t i , edivenuti queili animalucci, che 
noi vi ícorgiamo in numero , e formico-
lajo cosí grande, e innumerabile . Ovvero 
la fuperficie dell' acqua pub arreftare lo feom-
pagnamento , o dilungamento dell' uova d7 
aicun' infetto microfeopico, che per innan-
zi ondeggiaffe per T aria , ed eííendo pre
páralo per quefto eftetto dall'infufione del 
proprio grano, ovvero dall'a sé preporzio-, 
nato grado di calore , pub comporre con 
tanta acconcezza un nido atto per efíb , 
che per mezzo del calor del Solé poífono 
beniffimo queft' uova , ed agevoliffimamen-
te aprirfi, e fcappar fuori in tante aníma
te creaturine , le quali poííono beniffimo 
dopoi cangiarfi in infinitamente piccioli mo-
fcherini della fpezie medefima di quelli , 
onde furono generati , e prodotíi . Tranf. 
Filofof. n. 220. pag. 258. & feq. 

Ma quefto non é íufficiente : il Signor 
Malezieu ha feoperto eíTere alcuni di que
fti infiaitameatc piccioli animalucci vivipa« 

D d 2 r i , 
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r i , ed aícunl altri ovipari ( a ) . Ed il Si-
gnor Levenoechio ed altri pretendono Á* 
avergü propriamente veduti nello ñeffo at-
to di copula generativa ( ¿ ) . A l t r i ciaffi-
curano , d'aver vedute le uova nei corpi 
di quefti ammalucci, che fono traíparenti ; 
e che in altri hanno veduto l'uova , che 
comparivano collocate nei lati -etUriori del 
corpo \ delle quali uova 11 Signor Male-
2Íeu, ed i l Signor Tobelot hanno oíTerva-
to ufeire gli arciminutiííimi infettini viven-
t i , della medefima ípcxie , e forma dei lo
ro Signori padri, e delle loro Sigaore ma-
dri ( c ) . Un folo animalucc'w feoperto >dal 
Wolfio nell' acqua piovana fu offervato da 
efTo psrtorir fuori niente meno, che 4000. 
uova ( d ) . Venne fatto alT Ugenio di 
chiappare un' an'malmcio con quattro fu o i 
figliol'ini covante i medefimi , ed offervol-
lo trarfi fopr' eífi fino a che non furono 
ben bene sbucati fuori del gufcio ( e ) . II 
Levenoechio ci da la figura di un' anima-
luccio nell'embrione nell' atto di venir fuo
ri del eorpo della madre fuá . Alia bella 
prima dieííi egli a credere , che i l primo 
íi foíTe únicamente per accidente attaccato 
al fecondo : ma fattofi ad oífervarlo con 
maggiorVattenrio-ne , ebbe a toccar con ma
no , come quefto era un parto ( / ) . 

( a ) Htfl. Acad. Scieñe, ann. i j 1% p. 11. 
( b ^ Jnc.Mod. Tom. m p . 4 5 4 . ( c ) Hiji. 
Acad.Setene, ann. 1718. p. 12. Mem. de Trev. 
ann. 1719. pag 140Ó. .( d ) A S . Enid. Lipf. 
ann. 1723. p*g. 37. ( e ) Nouv. Rcp. Lett. 
Tom. 31./?^. 614. ( f ) Filofof. Tranf. num. 
z%$*pag. 1307. 

A vero diré } confiderandoíi la fomma 
varieta di ípeiie d' animalueci , ella non é 
cofa probabile , che tutti fieno propagati 
ín una maniera medcíima . OíTervb i l Si
gnor Harris una fpezie di pendaglio verde 
ín alcuni , che furono trovan nella íchiu-
ma di certa acqua fangoía ; ed in altra 
oíícrvazione f<.?ta con piü inteníione , e di-
íigenza , ebbe a fcísprire , come quefli verdi 
pendagli erano convpofti di paüottoline tan
to fimiíi ail' uova de'.peíci, ch'ei non po
té non immaginarfi , che ferviíTero per i1 
ufficio imedefimo , che íervono nei pefci . 
I n fatti dopo l' Aprile ebbe a trovare mol-
tiííimi di queñi divifati animalueci fenza i l 
divitato pendaglio verde ; altri col penda
glio fteíío notabilmente ingrolTato 5 ed in 
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altri diminuito , ed ¡nuguale in altri , 
infierne la divifata acqua fangofa pieniíTi-
ma per ogm lato di un' infinita di piccio 
UflSmi animalueci giovani , e pih minuti 
dei p r imi , i quali innanzi non eranvifi ve
du t i , e cui egli avvifoíTi non eííer ahro 
che tanti animati pefeiolini ufciti dal pen
daglio verde dei vecchi , vale a -diré da 
queUi infinitamente piccioü graneiHni , od 
uovicina ferméntate , e divenute animaluc^ 
ci v ivent i . Tranf. Filofof. N . 220. pag. 25Ó, 

Rsfpetto alia loro firuttura , ed econo
mía fono írovati quelU infinitamente mi 
nuti animalueci di (pezie differenti j avve-
gnaché alcuni d' eífi llano formati a guifa 
di pefci altri di reptili animali , altri di 
iei piedi, alcuni col le corna , e fomiglian-
t i in parecchie fpezie, quantunque piccio-
liffime , egli é agevoíe lo feeprire la for
ma delle loro bocche, le loro probofeidi , 
i loro cornettini ; i movimenti dei loro 
cuoricini , i polmoni , e le altre interne 
par t i . Memoires de Trev. ann. 1719. pag. 
1405. 

Eífendo ciafebeduno di quefli animalueci 
un corpo organizzato , quanto delicate, e 
fottili convien, che fieno quelle parti , le 
quali fono neceflarie per coftituirgli, e per 
prefervare le loro azioni vitali ! Ella é co
fa dura a concepirfi , come in una si an
guila circonferenza vi fia contenuto un cuo-
re per efíere fontana della v i ta , i mufeoli 
neceífarj ai movimenti loro , le glándula 
peí fegregaraento dei loro fluidi, lo íi o ma
co , e le budella per la digeílione del loro 
cibo , ed altre membra innumerabili, fenza 
le quali non pub aífolutamente fuííirtere un' 
anímale . Ma dacché ciaícheduna di queíle 
membra é altresi un corpo orgánico , fa di 
meñieri , che eííe abbiano fimighantemen-
te le parti neceííarie alie loro aziom ; con-
cioífiaché fieno quefie membra compofie di 
fibre , di membrane , d' integumenti ., di 
vene, d'arterie, di nervi, e d'un numero 
preíío che infinito di tubi ad eflfe propor-
zionati, la picciolezza de'quali fembra fu-
periore a qualunque sforzo d'immaginazio* 
ne. Ma vi fono alcune pswti , che debbo-
no effere quafi infinitamente mi non ^ che 
queíie divifate non fono , come i fluidi , 
che feorrono per quefti finiífimi canali, i l 
fangue , la l infa , e gli ípiriti animali, la 
foltigliezza infinita dd!e quali foíhnve , ns-

gli 
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?gli animali ílefTi di mole infinitamente mag-
giore , é incredibile, 

.La n^oltiradine degü animaluccí , oííer-
-vati nel iiquore dei teüicoli del pcfce mer-
luzzo , non fi fcorgono tutti vi vi in ua 
íubi to , ma tali -di loro come trovanfi vici-
nbfimi al .paííaggio, peí- fare i l quale deb-
bonU ícaricare -deHa mo'ta miftura di ma
teria, dalla quale fono impantanati, i l r i -
xnaocnte di loro .trovanüoíi nel corpo piu 
lemotl , e circondati da una materia piu 
a ícmt ta , non ioooperancheanimati. Real
mente i l pefce merluzzo é trovato in tut
t i i mefi in frególa, che é quanto diré git-
t^nte le fue uova , durante tatto i l qual 
t¿mpo ü femé viene íucceírivamente a ma
tura rfi . Lo ik í lb immaginaievi di quelli 
animalucd , che íi ícorgono nel femé delle 
rane , Tranf. Filofof. num. 152. pag. 347. 
& feq. 

ANIMALUCCf Microfcopici fono quelli , 
che fi poífono fcoprire , e fcorgere íokanto 
coll'ajoto di un'ingrandímento enorme del 
microícopio , Vengono quefti -fleífi altre'si 
appellati dai Naturalifti animalucci, od in-
fetti invifibtli, 

L'ecceffiva picclolezia di si fatti anima' 
lucct gli cela .alia veduta urna na , che non 
.abbia armato 1' occhio d' ottimo microíco
pio . Una delie maraviglie della moderna 
Filoíofia fi é 1' a ver trovato mezzi per r i -
durre ío t to la noftra cognizione ed infpe-
zione creature t a l i , cui íembra , che Dio 
Signore , e la Natura abbia avuto inten-
zione di tenergli occulti , ed afcofi all'uo-
mo medefimo. Sembra, che un'oggetto un 
migliajo di volte piu piccolo di queüo , 
che vi voglia , perché poíTa eífer veduto da-
gli uomini, ed eífer foggetto ai noüri fen-
fi , doveífe eífer ficunüimo di non venire 
inquietato da no i . Cib non olíante noi ab
bia mo cite fe le noftre mire fopra animali, 
ai quali queñi farebbero montagne . In real
za , molti de'noftri animalucci microfcopici 
fono di si piccola grandezza , che per una 
Jente , la diftanza del foco della quale é la 
decima parte di un d i to , compariícono all' 
orecchio altrettanti punti j vale a diré , le 
loro parti non poffon' eífer diftinte, di mo
do che dal vértice di queda lente appari-
fcono fotto un'angolo , che non eccedeun 
minuto . Se noi ci faremo ad inveftigare 
la grandezza d'nn tale oggetio fará trova-
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t o perfetíamente ¡uguale a i . , 
lunghezza d'ur airo,, Supponendo perian
to X]}iü[\\ ^ammuiucci o'.una figura cubica , 
vale a diré , 'átóla medefima hmghtZza , 

-groífezia , e ckníua , la loro grandezza ver-
rebbe efpreffa per rnezzo del cubo della fra-
zione T ^ T * — i ^a'e a diré , per mezzo 
del numero di 1000 , ooo , , 000, 
che é quanto d i r é , che ciafchedunoanima-
-luccio e uguaie ad una di tante parti d' un 
dito quadrato . Qi.iindi c ib , che é ñato ío-
goato da alcum Filofofi rifpetto agli Angio-
l i , s' avvera eíattiñimamente , ed a capello, 
di si fatti infinitamente piccioli animaluc
ci •> che molte raigliaia di effi poífono fare 
un bailo fopra la punta d' un minutlíTimo 

V i fono in alcuni liquori animalucci co
sí piccioli , che tutto i l calcólo della gran
dezza della térra non é trovato íufficjente 
ad elftre la terza proporzionaie di quelli 
infiíjitamente minuti nuotanti animalucci 9 
come le balenc nell 'Océano . K e i l , Intro-
áxxQí. Phil. Ltb. 5. pag. 55. 

I n alcuni di quelli íi>w«i?/««7oífervati dal 
Levtnocchio fi computo, che t re , o quat-
trocento de' piu piccioli collocati in una l i 
nea contigua a cadaun'altra , foífero fola-
mente uguali al diámetro di un'ordinario 
igrandlo d5arena. Ora mokipl ica to300.cú
bicamente , produce 27 , 000, 000, cioé 
a diré , venti fette milioni d 'animali , ugua
l i ad un grane 11 o d'arena, di modo che un 
dito cubico conterrebbe 13 , 824 , 000 , 
000, 000 , o fia quafi quattordici milioni 
di milioni d' animalucci. Bibl, Angl. Tom» 
14. pag. 128. 

Quefta contemplazione d' animalucci ha 
prodotto 1' idea dei corpi infinitamente pic
cioli fommamente a noi fa mi liare . Antica-
mente i l tonchio, ogorgoglione era credu-
to i l limite della picciolezza ; ma ora non 
rimanghiamo punto forprefi ad immagina-
re efiüenti , come lo fono , animali ventí 
fette milioni di volte piu piccioli di Rutilo 
tonchio. Perciocché tale fi é 1'enormemen
te picciola corporatura d' un microfeopico 
animaluccio ofl'ervato da Monfieur Male-
2Íeu , ficcome egli prova per vía d'un cal
cólo geométrico d' accrefeimento prodotto 
da fuoi microfeopj { a ) , L'Hartíoeker ha 
portato la materia piu oltre^, Se fia vero i l 
filkma di generazione , i l quale fuppone , 

che 
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che gU animali tutti foífero formati fin dal 
principio del Mondo, ed inclufo uno den
tro T altro , e tutti quefti nel primo aní
male di cadauna fpezie, quanto rainuti con-
vien, che foííero gli animalucci ora efiÍTen-
ti nel principio ! Egli appariíce dal calcó
l o , che il femé del primo pefce fa di rae-
ftieri , che íia ñato a quello dell'ultimo , 
come l 'unha feguitata da trenta , o qua-
ranta mila zeri , é all'unita 

(a ) Hijl. Acad. Setene, ann. 1718. p. 11. 
( b ) Bibl. Ancir. Mod. Tom. 18. pag, 198. 
<& feq. 

ANIMALUCCI vifibili fono quelli , che 
poffono effer feoperti daü'occhio nudo. 

T a l i , a cagion d'efempio , fono i ton-
ehj , diverfe fpezie d' infetti , di reptili , 
ed altri vermiciattoli. 

Siccome quefti con ogni probabilita v i -
veno delle piü piccole nova, o femi degli 
animali microfeopici , cosí eíTi fervono di 
cibo ai quadrupedi , e íimiglianti . Fa pa
rola i l Signor Ray di due fpezie di T a -
munduus , che vivono únicamente di for-
miche , e da noi Inglefi vengono pereib 
appellati mangia formiche . II Camaleonte 
vive di mofeherini ; la Talpa di lombri-
chi , e d' altri verrai della tér ra , i l Taffo 
di fcarafaggi, di vermi , e d'altri infetti . 
per cotal via noi poffiamo prender noti-
zia , che ficcome tante , e tantc creature 
vivono di formiche , e delle loro uova , 
cosí la Provvidenza ha difpofto, chequefte 
compongano la piu numerofa tribu di tutti 
gli altri infetti da noi conofeiuti . Ray , 
Wisd. Creat. part. 2. pag. 372. & feq. 

Gl i animali rainuti fono trovati propor-
zionatamente plü forti , piíi attivi , e piu 
vivaci , dei piu groífi . I I lancio d' una pul-
ce nel fuo faltare cosí snello, ed agevole, 
e fubitaneo, quanto poco fara capace d' imi 
tarlo cosí in un fubito un'animal maggio-
re ? Un tonchio, ogorgoglione quanto piíi 
prefto correrá d' un cavallo di razza ? Mon-
fieur de l 'Isle ha fatto i l calcólo della ve-
iocitk d'una creatura appena vifibile perla 
fuá gran minutezza , cui egli trovb che 
feorreva lo fpazio di tre dita in mezzo mi
nuto fecondo ; ora fupponendo i fuoi pie-
di effere la decimaquinta parte d'una linea, 
bifogna , ch' ei faccia cinquecento paííi nel-
lo fpazio di tre dita ; vale a diré , bifo-
gaa j che muti le fue gambe cinquecento 

volte in un minuto fecondo , ovvero nell^ 
ordinaria pulfazione di un' arteria , Hift. 
Acad. Scienc. an. 1711. pag. 23, 

ANIMALUCCI invifibili . Suppongono i 
Naturalifti un'altra fpezie, od ordine Ü ani
malucci invi f ib i l i , t a l i , c ioé , che sfuggono 
anche alT aggranciimento dei piíi eccellenti 
microfeopj, e ci danno parecchic congettu-
re probabili rifpetta ai medefimi . La ra-
gione , e l ' analogía ci danno alcuna fup-
poOzione verííimile dell' efiiknza d' infiniti 
iropercettibiii animalucci. 

L'occhio nudo , dice alcuno, vede dall' 
Elefante , fino al tonchio j ma vien co-
minciata una nuova fcala, riferbata única* 
mente al microfeopio, e queda abbraccia , 
e comprende rutti quelli dal tonchio , a 
quelli venti fette milioni di volte piíi pic-
coli : ne pub diríi, che una fimigliante eco-
nomia ed ordine fia efauílo, e terminato, 
fe i l microfeopio non gíunga all' ultima 
fuá perfezione. Equando vi é giunto, d i 
remo noi allora d' eíTcre arnvati a conofee-
re intieramente tutto i l fnteina degli ani
mali? Ora egli non é probabile , che i l i -
mit i della Natura coincidano efattamente coi 
l imit i della noftra veduta , allorché é afli-
ñ i t a , e fiancheggiata dal microfeopio ( a ) . 
Chi conofee, dice un 'a l t ro , e chi sa , fe 
quefti infinitamente piccioli , e preífo che 
impercettibili animali fteíli abbiano altri di 
sé minori , che loro fervano di nutrimen
to , e che abbiano la proporzione medefi-
ma ad eífi , che hanno quelli che d' eííl 
fteííi fi pafeono ( ¿ ) ? 

( a ) Hifl. Acad. Scienc. ann. 171%. pag, 11. 
& feq. ( b ) Nouv. Republ. Lett. Tom. 43. 

Quantunque i l Levenoechio abbia aífai 
fovente efaminato i l femé del tonchio , o 
fia gorgoglione , tuítavia per la ragione , 
ficcome egli giudica, di fuá fluidita, e pu-
rezza, non gli é venuto mai fatto di ico-
prire in eífo alcuno animaluccio . Ma egü 
non fa perb la menoma diíficolta a con-
chiudere, che quefti fluidi abbcndino á i ani
malucci viventi , concioífiaché ei ne abbia 
maiferapre trovati negli animali di qualíi-
voglia fpezie , e groíTezza , cominciando dal 
cavallo , fino al mofeherino piíi piccolo det-
to mofea cavallo ; avvegnaché la Natura 
offervi, come fi tocca con mano, 1! méto
do medefimo tanto nei fommamente píc

elo-
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cioli cofpí , quanto nei corpi piíi grandi . 
H-ook , Phil. Col. n. 3. pag. 56. 

A N I M A Z I O N E . L ' Iftoria dclle opi-
nioni risguardanti 1' añimázipne del feto ^ 
overo T origine dell'anima uraana, é fom-
miniftrata ampiamente da Jacopo Tomraa-
íio . Diffsrtatio de origine anirnte umana , 
Lipf. 1669. Se nelegge un 'e ía t to Eíkat io 
nel Burggr. Lex. Med. in voce . 

Le differenti Ipoteíi dei Fif ic i , e de i Fi-
lofofi riípctto al terapo dell' animazione , 
hanno avuto la loro influenza neile Leggi 
penali fatte contro gli aborti proccurati per 
arte , effendo ftata ingiunta pena capitaie 
ai procurare la íconciatura in uno l lato, e 
picciola neil 'altro, non altramente che in 
quefto fecondo flato non fcíTe di piu d'-una 
colpa veníale . Veggafi i ' articolo ABOR
TO . 

L ' Imperator Cario V . con una Cortitu-
zione pubbíícata l'anno 153?- pofe la ma
teria in un' altro piede : avvegnaché inve-
ee della diftinzione di un feto animato , e 
non animato , egli introduífe quella d' un feto 
vítale , e non vitale , come una cofa di 
decifione piü ovvia , e piü piaña , ed age-
vole , c non dipendente da qualíivogüa fi-
ftema, o di creazione, o di fraduzione, o 
d' infuÍJone . Burggrave, Lex. Med. Tora. 1. 
pag. 821. 

Concordemente vien detto, m un fenfo 
légale, effere un feto animato, allorché l i 
conofce , e fi fente , ch'ei va movendcfi 
pcrentro í' ú te ro , lo che avvenir fuoie per 
ío piu inrorno alia meta della geíiazione. 
Teicbmery , Inftit. Med. Leg. capp. 8. 9. 21. 
Veggafi 1'articolo FETO. 

T . Fieno Gardinio , i l Verde, Fortunio 
Liceto , F. di Bologna , hanno fcritto ex 
profeíío íopra 1'animazione del feto, eFran-
cefeo Zanellis íopra V animazione del femé. 
Lipen. Bibl. Med. pagg. 180. 419. 

A N N A L I . Cicerone riferifee 1' origine 
d§gli annali, i l cui difegno fi fu di con fe r-
vare la memoria delle Tranfazioni. ¡1 Pon-
íefice MaíTimo , dice egli \ feriveva cib , 
che paífava cadaun' anno , e lo difíendeva , 
ed efponeva in certe date tavole nella ca
ía fuá prepria , ove era in arbitrio di chic-
cheflia i l leggerle . Cicero , de Oratore , 1. 2. 
cap. 12. 

Queíli erano sppellatí Annales Maxim i , 
e coíal cofturaania trovafi ja vigore fino 
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al tempe di Publio Muzio 5 vale a diré j 
i ' anno di Roma 620. 

Que ña denominaztone Maximi non fu da
ta loro gik per riguardo alia loro arapiez-
za, ma bensi in rapporto ai loro Autori , 
che erano Pontífices Maximi , i Sommi Sa-
cerdoti { a ) „ Da T i to Livio vengono an
cora denominati Fafii , e Commentartí Pon-
tificum . V Autore dell' origine del Popólo 
Romano glí chiama Annales Pontificales (h) . 

( a ) Feílus , de verborum fignificatione , 
pag. 97, ( b ) Gell. Lib. 4. cap. 5. Macrob. 
Lib. 3. cap.z. Cicero, de Orat. c. 12. 

Gl i Annales maximi comprendevano cito 
Libri . Vennero diíírutti parecchi di effi 
nell' incendio della Citta fatto da i Galli . 
Veggafi Struv. Synt. Aníiq. Rom. c. 12. 

ANNALI fomiglianti fu ron o confervati 
fino dalle prime eta dagli Egíziani , dai 
PerOani, dai Caldei, e fomiglianti . Strw 
bo, Lib. 17. pagg. 543. 548. Jofeph. 1. contr. 
Apion. pag. 1035. & feq. Fabric. Bibl. La
tín, pag. 638. 

Noi abbiamo altresl gli Annali dei Be-
nedettini compoíli dai Mabillon , gli An
nali Francefcani dai Waddingo , e fomi
glianti j ed un numero quafi infinito d ' ^ -
nali provinciali, e locali, annali di Mona-
fterj , di Chicíe ec. annali c i v i l i , politici , 
annali mi l i ta r i , e fomiglianti { a ) : Annali 
d' Inghilterra , annali d' Irlanda ( ¿ ) j e fo
miglianti , 

( a ) Veggafi Lipen. ubi fupra . ( b ) Veg. 
Nicols , Irifch. H f i . Librar, c, 2. pag, 30. It. 
in Append. n. 4. pag. 24.3. 

A N N A T E . L ' invenzione delle amate 
viene da un' aííai moderno Scrittore attri-
buita ad Antonino Vefcovo d' Efefo , i l 
quale fi fe ad efigere da tuíti quei Vefco-
v i , cui egli coníagrava , una íomma pro-
porzionata alie rendite delle loro Sedi . I I 
Concilio d' Efefo celebrandofi i ' anno 400. 
condannb si fatta efazione , ma non dopo 
che venne a morte Antonino . Anziché 
moho tempo dopo le annate prefero piede 
nella Chic la Occidentale . 11 tempo , in cui 
quede venaero introdotte , é olcurilTimo ; 
alcuni lo riferifeono al Pontificato d' Alef-
fandro I V . altri a quello di Giovanni X X I I . 
i l quale nel primo anno del fuo Pontifica
to impofe uno sborfo annuo, o fia un' an-
nata a tutte le Chiefe , o Benefizj Catte-
drali . Nell'anno 1399. fsntío in piedi lo 

Seis-
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Scísma degli An í ipsp i , Benedctto I X . fi dié 
ad efigere un' amiata- da tutti gli Arcive-
fcovi , da tutti I Ve feo v i e da tutti gli 
Abatí . Ma nel tempo di queíti Papi le 
annats- non erano filíate ; ed accadeva ben 
fovente , che i l Clero negafie di volerle 
agare . V i furono pur1 anche dei Sommi 

pontefici , i quali condannarono le annate j 
ed i Principi Secolari, non di rado 3 íi op-
pofero , e fecero dei decreti contro i l pa
gamento delle medefime , proibendo con 
jíirettiífima Legge , che non foíTe portata 
fuori dsi; loro Dominj la menoma moneta 
per quefto contó . Dal Concilio di Bafilea 
furono aboíite ; ma in vigore del Concor
dato fatto fra Leone X . e Francefco I . ven-
nero a perpetuarfi nella Francia { a ) : Non-
oftante che M . de Launoi proteftafle per 
cuito i l tempo della fuá vita , efler quefte 
una fpezie di Simonia ( ¿ ) . 

( a ) Aubert. apud RieheL DiSl. in voce, 
( b ) B. Launoi , de venerand. Ecclef. Tra-
diB* circa Simoniam r apud Budds Ifag* ad 
Theol, Lib. 2. cap, 5. pag. 820., 

Niccolb de Clemangis , A n . Mafía , i l 
Gallefio , i l Campeggi, e Ferdinando Cor-
do ve fe , hanno feritto ex profeffo intorno 
air annate . Vesgafi Lipen , Eibl. Jur. p. 19. 

A N N I C H I L A Z I O N E . I Teologi , i 
Filoíofi, i Cr iñ ian i , i Gen t i l i , gli Ebrei , 
quei del Siam, i Perfiani , i Cattolici , i 
Sociniani, e fomiglianti , hanno i loro fi-
ftemi particolari, 1 lor fentimenti, le. loro, 
congetture, per non diré i loro fogni, rif-
petto alT annichilazione; e noi troviamo dif-
pute grandiíTime infra eíTi, intorno alia rea-
l i t a , alia poíTibilita, ai mezzi , alie mi fu-
re , alia prevenzions , ai confini , e fomi
glianti , dell1 annichilazione, 

Le prime nozioni della produzione d' una 
cofa dal nulla, ovvero del riducimento della 
medeíiraa al nulla ,, i l Burnet mofira eíTer 
nate dalla Criíliana Teología: levoci crea-
zione, ed annichilazione nel fenfo ora dato 
ad eñe fono ílatc ignote egualmente agli 
Ebrei- ,. ai Greci , ed ai Latini . Veggafi 
Bibl, Univ.- tom. 24. pag, 455. 

I n fatti gli antichi Filoíofanti negarono 
qualfivoglia annichilamento , egualmente che 
qualfiyoglia creazione , riducendo tutti i 
cambiamenti, che feguono nel Mondo , a 
nuove modificazioni 5 fenza fupporre i l pro-
ducimento d' alcuna nuova cofa o ladiñru-
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zione della vecchia . Veggafi Bibl. ChoiC 
tom. 1. pag. 105., & feq. 

Videro eíTi per la quotidiana efperlenza „ 
come un comporto fcioglief] , e nel fuofcio-
güraento nulla perifee, ma foltanto la fuá 
unione, o conneífione di part i : quandoper 
la raorte i l corpo , e 1' anima fon feparati , 
tenevano eíTi Y uomo per andato ; ma che 
lo fpirito rimafo nelT eíTer fuo origínale, 
s' andaífe a rimefcolare colla grand' anima 
del Mondo , ed i l corpo fi ritornafle alia 
fuá Terra, dalla quale era venuto, e trat-
to aveva fuá origine : foílenevano puré , 
che quefti enti veniffero dalla natura im-
piegati per fabbricarne nuovi compofti ; e 
che riaffumefferü nuovi ftati d 'en t i , i quali 
niun rapporto aveííero al primo .. Lucrct* 
Lib. 5-. 

Se la natura , diceva Ocello Lucano 
ammettefTe aleuno annichilamento , farebbe-
oggimai da lungo tempo perito i l Mondo o 
Blount, Anima Mundi, §. 5. 

Quindi ne derivaron' eíli due altre nozio-
n i , , vale a diré , r, quella della preefiften-
za , ed immortalita delle anime , le quali 
eííendo cofe diftinte dal corpo, non poífo-
no né effer prodotte , fecondo quegli anti
chi ; né eífere annichilate . 2. Che le for
me , e le qualita dei corpi non fono cofa 
diftinta dalla materia , avvegnaché fieno 
genérate , ed annichilate. Qiiefta fu la Dot-
tr ina, che foftennero tutti gli Atomifli an
tichi , a riferva del folo Anaífagora . BibL^ 
ChoiL tomv r. pag.. i r o , . 

I Bramini Perfiani tenevano , che dopo 
un certo periodo di tempo , confiftente in 
j i . joogs^ non folamente Iddio annichilajje 
tutío F Univerfo, ma cadauno Ente ezian-
d io , Angel i , Anime, Spir i t i , e turto , e 
che per fímigliante mezzo Egli , Iddio 
veniffe a ritornare nello ílato medefimo , 
in cui; trovavafi innanzi la creazione ; ma 
che dopo un breve- refpiro, egli riaííumef-
fe novellamente Topera j e forgere ne fa-
ceííe una nuova creazione , perché queda 
íuíMeífe altri 7 r. joogs, fpirato i l quai ter
mine , tornaííe i l fuo annichilamento. Co$\ 
venivano efíi a fofienere , eífervi flato un, 
numero quafi infinito di Mond i ; ma quanti 
joogs o- tratti del da loto fognato periodo 
foíTero feorfi fino all' ultima creazione effi 
non potevano dirlo con ficurezza j folo in 
un' aimanacco feritto in lingua Sanfcript 



ísfcito alia luce nel 1670. viene aflerito , 
che i l Mondo aveva allora 3892771. anno , 
cominciando dalla prima fuá creazione . 
Veggaíi le Tranfazioni Filofofiche n. 268 

I I Paradiío di quei dtl Siam é a capel-
lo 1' Inferno d'alcuni Sociniani , ed altri 
cattivi Criíliani Scrittori, i quali sbigottiti 
dali'orribile profpeíto dei veri , ed infalli-
bili tormenti eterni , fi fon ricovrati , ed 
hanno cercato lo fcampo nel fiftema deli' 
annichilazione , Pare , che queño üíletna , 
v^nga quafi diíTi fpalleggiato in fembianti 
dalla Scrittura j avvegnaché i vocaboli Mor-

, üiílruzione , ed i l perire , coüc quali 
viene foventemente eípreíía nella Scrittura 
la punizione dei ca t t iv i , con afifai proprie
ta vengono a fjgnifícare annichiíamento , e 
termine ultimo d' eüftenza . A quefto rif-
ponde i l Tillotfon , come queíle voci , non 
altramente che quelle , che a quede in al
t r i idiomi corrifpondono , fono aífai vol-
t e , tanto nella Scnttura , come negli al-
m Scrittori úfate , per efprimere , e figni-
fícare uno ñato d' infinita miferia , e tor-
menti , fenza 1' eftinzione dello fciaurato , 
che pena . Cosí Iddio é aífai fíate detto 
nella Scnttura, che porta la deflruzione in 
una nazione , allorché efercita fopr' eífa i 
fuoi tremendi giudizj , ma fenza eftermi-
narla, e ridula al niente; cosí in altre l in-
gue é cofa aíTíü frequente 1' efprimere per 
¡a voce diftruzione , r d í e r ridotto uno in 
Hiato di fomma miferia , e calamita , co
me appunto viene a fignificare il famofo 
paíTo notiílimo nella lettera di Tiberio fcrit-
ta al Romano Senato. Ita me Di i , Des
que omnes pejus perdant , quam bodie perire 
me fentio, Siccome uno ílato di íomma mi -
feria , che é egualmente riñere ice volé o 
peggiore della morte, pub cífere mai fem-
pre chiamato col nome di morte . Cosí 
i l gaftigo degli empj, e dei peccatori dopo 
i l giorno del finale , od univerfale Giudi-
zio , é nel libro de i le Divine Rivelazioni 
aífai fovente appellato la íeconda moite . 
Veggafi Bibl. ChoiC tom. 7. pag. 314. & 
feq. Suppl. alio Swind. pag. 396. 397. & feq. 

Simigliante fuppofizione viene ad efclu-
dere qualunque gaftigo , e tormento dei 
peccatori j concioffiaché il fuoco dell' I n 
ferno viene ad effere eñinto , e convertito 
in una mera fpa vente volé metáfora, fenza 

Suppl, Tom, I . 
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altra ulteriore intenzione . A ció aggiuíS'1 
gafi , che in quefta fuppoázione bifogna , 
che la punixione di tutti i peccatori fia 
uguale di neceííua, avvegnacbé non vi fie-
no gradi d' annichiiamemo , o di non efi-
íl^nza , la qual cofa é direttamente con
traria alia Divina Scrittura , ed al fenfo 
genuino e verace delle fue fante voci. 

Aderiicono g!i empj Sociniani , che Id
dio annientera le anime dei dannati per 
por re un termine alie loro pene ; queíla 
loro fognata annichilazione fa appunto c ib , 
che effi chiamano feconda morte , ovvero 
morte genérale , Vegganfi Memoires de Tre^v. 
ann. 1702. pag. 6. 

Alcuni falfi Criíliani Scriítori concedo-
no un lungo tempo di tormenti orribiliííi-
mi dei peccatori , e dopo di queflo fi fan* 
no a fupporre , che v i íara i l termine , e 
totale riducimento al nulla del loro cífere^ 
{ a ) i l Du Pin fi sforxa , fecondo la ma
la fuá intenzione di cattivoCriíHano , qual* 
era , di far vedere, che foffe di queíla opi-
nione Sant'Ireneo , aíferendo , ch' ei ten
ga , che le anime dopo d' eííere fíate ben 
torméntate , non fuffiftano eternamente ; ma 
che dopo aver provati i loro tormenti per 
un determinato periodo di tempo , fieno 
per ce fiare affatto d' efiftere . Ma i veri Cat-
tolici , come i l Tillemont , M . Petit , i l 
Didier , ed altri difendono bravamente , e 
concludentemente Sant'Ireneo da si turpe , 
iniqua impoftura , la quale troppo favore-
vole farebbe agli empj, ed agli Icellerati 
( ¿ ) Sembra ad alcuni altresi , che Sant' 
Atanafio parli in guifa , come fe ] ' uomo 
dopo aver peccato rimaneífe annichilato ; ( Í ) 
quantunque a grandiíílma ragione alcuni 
hanno aflerito , che queíla non debba in-
tenderfi una verace , ed aífoluta a n n i c h i l a -
zione . 

( a.) Veggafi BibUoth. Choif. tom. 7. p, 316. 
& feq. Suppl. alio Swind. pag. 400. & feq, 
( b ) Veg. AB. Erud. Lipf Suppl. t. j . p . 243. 
& feq. Jour, deSgav. ann. 1724, pag. 195. 
& feq. ( c ) Veg, Nouv, Rep, Leít, tím. 16. 
pag. 458. . - " , 

{"lia é fiata vigorofiíTima fra i Maeílri 
in Divinita la Queftione , fe , nella confu-
mazione delle cofe, quefta térra debbe ef-
fere annichilata , oppure foltanto purifica-
ta , e deñinata per iílanza d' alcun nuovo 
ordine di £nt i« 

Ee Ge-
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Gerardo nei fuoi Luoghi Comuni , e V 

Hakewil nella íua apología foílcngono con 
ogni irftpegno i l totale abolimento, eáan-
nichilamento della medtfirna . I I Ray, ( d ) 
i l Calmet , ed altri parecchi , tengono i l 
íiftema di rinnovamento, o di ricovramen-
t o , per piu probabile, e pia coereote non 
folo alia Scrittura , ma alia ragione altre-
s i , ed all' antichita . I Padri , che hanno 
trattato la Queftione fono diviíi , foftenen-
do alcuni, che l ' Univerío non fara anni-
chilato , rna cangiata foltanto la fuá fac-
cia; altri per lo contrario aííerifcono , che 
fara diftrutta la foftanza di quello. Ma la 
maggior parte di tíTi, anzi i l coraune de' 
Padri medefimi ? accordano , che feguira 
una rinnovazione della térra j di modo che 
quelli , che ftanno per la parte , che fo-
fiiene un' annichtlamento , fuppongono , che 
v i fara una nuova creazione . ( e ) 

( d ) Ray. Phyf. Theol. D i fe. 3. cap. 11. 
( c ) ]our. des f§av. gofio, ann. 1715. pag. 
i6f¿ Jour. des f$an. ann. 1723. G'mgno , 
pag. 184, 

Quanto ampíameníe raai fono ñati dif
ieran ti i fentimenti dei dotti rifpetto alia 
poffibilita , ed impoílibilita dell' annichila-
mento ? Secondo alcuni non vi ha cofa piu 
difficultofa di quefta: vi íi richiede per ef» 
fettuarla la potenza infinita del Creatore; 
alcuni vanno piu innanxi , e pare , quafi 
diífi , CIK la pongano fuori della potenza 
di Dio oiedefimo, o per eíprimerci in gui-
fa piu coerente all' Onnipotenza affaluta 
di D i o , pare che credano , che Dio ñeífo 
non voglia poterlo. Secondo i l fentimento 
d' altri , non vi ha cofa di que lia piu fa-
cile : I ' efiftenza k uno flato di violenza : 
le cofe tutte fanno continuatamente ogni 
sforzo per ritornarfi alia loro non efiftenza 
primitiva , non vi íi ricerca la menoma , 
menoniííima potenza. La cofa verradi per 
fe; e, cib 5 che é piu ? non íi richiede , 
per impedirlo , una potenza infinita . l o 
non fo , fe vi fia alcuno , i l quale ardi-
fca di negare nel Creatore medefimo la po
tenza per impedirlo. 

Mol t i Autori fi fanno a confiderare" la 
coníervaziont, non altramente che un con-
iinuato riproducimento d' una cofa , la qua
le non fuífiílendo per fe fteffa nemmeno 
un momento , tornerebbe , fe fie (Te a lei 
íola , m ogni momento nel fuo nulla • 
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Quefto da alcuni viene, appellato Síftcmt 
di riproducimento . Mem. de Trev. ann, 
1715. pag. 224. 

I I Gañendo per lo contrario afTerifce , 
che i i Mondo pub realmente eífere annien-
tato da quella prima medefima potenza , 
che lo creb , ma che la coníinuazione del 
medefimo non é occafione per qualfivoglia 
potenza di prefervamento. Ibid . pag. 225, 

I Giudei hanno una fpezie di feomuní-
ca , detta cherem , che contiene un tota le 
eflermmio , od incenerimento , o ñmola -
mento , e che fecondo Maimonidc , s'eílen-
de ad un' annichilamento totaie dell' anima , 
e ad un' efcluíione da qualunque vité fu
tura . 

Alcuni Teologi , o Maeílri in Divíni-
t a , fra i quali par che fia i ! dotto Vefco-
vo King , foftengono un' annichilamento per 
i peggiori di tutti gli fceilerati , peggiore 
cziandio delle piíi atroci fiamme , e dei tor-
menti piu orribili dell' Inferno : alcuni al
t r i pochi , con alquanti Filofofi orientali , 
rifguardano V annichilazione come i l colmo 
delle felicita , di cui la natura umana é 
capace ; confiderano quella i l fomrao be-
ne ; la beatitudine affoluta , per si lungo 
tempo indarno cercata dai Filofofanti, efíl 
la trovano nell' annichilamento . Non é ma-
raviglia , che ella fia ñata per tratío cosí 
lungo di tempo eclata j concioffiaché , e 
chi mai farebbefi fatto ad immaginare , 
che ivi fi doveffe trovare i l fommo benc , 
Summum Bonum , dove riconofconwi gli al
t r i la fomma raiferia ? Mem. de Trev. ann. 
1711. pag. 2078. 

I I Vefcovo King propoíe come in que
ftione , fe i l foffrire gli eterni tormenti fia 
un maggor male di quello, che fia il non 
efiftere ? Egli fi fa ad immaginare effere in
finitamente probabile, che i dannati fareb-
bero per eífere cosi folli di provare la lo
ro propria miferia in un grado piu aífai 
afflittivo, ed acuto, e che foííe per eífere 
applaudita la loro condotta, e la loro (cel
ta , c d' eífere cib , ch' eífi fono, piuttoflo » 
che non efiftere; appaíTionati di lor condi-
zione , tutto che infeliciíTima , fimili ad 
un popólo arrabbiato , perfifterebbero nei 
primi loro fentimenti , fenza apprif glioc-
chi alia loro follia, e perfevcrebber perin-
dignazione, e rabbia. Pietro Bay'e lo con
futa in quefto capo; ma egli fenve in gui» 

fa 
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fa che non fa sbaramrfcne. Veggafi Nouv. 
Rep. Lett. tora, ^7. pag. 73. 

I Talapini pongono , e fanno coníiílere 
i l grado fupremo di felicita nell'effer 1'ani
ma totalmente dulrutta, ed anmchüata , e 
libera , e fceura dal carico , e dal íervaggio 
delle Trafmigraiioni . Parlano effi di tre 
Talapin i , i quali dopo un numero grande 
di Trafmigrazioni , diventarono Deita , e 
giunti che furono in quefto flato 3 procu-
rarono d' effere ricompenfati dei loro me-
r i t i , coll'eífer anntchilati, I l primo di co
ito ro , i l quale Nacodone appellavafi , ov-
vero fommonocodome, vien da eííi fuppo-
flo aver fofferto una ferie di metcmpficofi 
della picciola fomma di cinquemila corpi 
íucceííivi , di modo che ia coílui annichila-
zione non lafcib efíerlo Divinita . Chaumont. 
Relat. del!' Ambailad, a Siam. a¿l. Erad. Lipf. 
1687. pag. n o . 

L ' ultima ricompenfa della roaífima j e 
piu alta perfezione , a cui arrivar poflfa 
un'uomo , é preíTo queíli matti da catena 
i l loro Nieurepan, o fía annichtlamento, i l 
quale alia per fine é conceduto a coloro , 
che hanno , fecondo i l loro modo di pen-
fare , me nata una vita buona , pura , e 
perfetta , dopo che le loro anime fieno án
date vagando per molte migliaia d' anni in 
corpi diveríi. De la Laubere ^ Du Royaume 
de Siam , pag. 487. A $ . Erud. Lipf. ann. 
1692. pag. 487. 

La Chiefa Cattolica Romana foñiene i l 
totale annichilamento di íutta intieramente 
la foílanza del pane, e del vino nellaDi
vina Eueariftia; ma la Chiefa primitiva , 
od antica non aveva efpreflamente, ed ef-
plicitamtnte una si fatta credenza , come 
chiaramente apparifce da un paíío celebra-
tiftlmo del!' Epitlola di San Giovanm Gri-
loílcmo al Monaco Cefario , come anche 
tíai primo Dialogo di Teodoreto , e dal 
Libro di Papa Gelaíio ds duabus naturis . 
Veggafi Nouv. Rep. Lett. tom. 8. p. 1418, 
& feq. 

I Quietifti, empj Eret ici , parlano mol-
íiffimo d' una fpezie di miflico annichila-
mentó^ per cui la natura umana fara , com' 
eíli di cono , inghiottita , ed ellinta nella 
divina. 

Una uniformita fra le volonta Divine , 
ed Umane , conje agli oggetti medefimi , 
é appellata uaione: Ja quale tengono effi, 
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che eífer poífa per si fatto modo racchia» 
fa, che r anima fara per perderé qualíivo-
glia defiderio , od inclinazicne di rcfiflen-
za . Uno ñato fomigliante chiamanlo que* 
üi empj una miftica annichilalione , una 
miftica morte , una miñica divifione , o 
deñruzione della noílra propria volonta , 
per cui 1' uomo é condotto, e fpinto a vo
lé re , od a non volere nulla piu , fe non 
fe quello , che vuole Iddio . Veggafi A¿1. 
Erud. Lipf. ann. 1713. pag. 490. 

Eííi pretendono, che queíto loro opina
re fia fondato nella Divina Scrittura . San 
Paolo dice di fe: lo fono un nulla ( / ) e di 
Criflo Signore dice : Egli fi rendette un nul
la : Ule fe exinnnivh, Non fon' eglino que-
fti ( dicon coftoro ) fegni evidenti d' anni
chilamento { h ) } C\ñ pub dubitarne ? Ella é 
una difgrazia della Traduzione Inglefe 1' aver 
tradotto, ed efpoflo quefto ultimo paflbdi 
San Paolo in guifa , che non poífa fare 
fervigio alcuno alia loro Caufa . 

( f ) 2. Cor. X I I . 11. ( g ) Phil. 11. ( h ) 
Jpol. Theol. Myfi n. 15. 

Monfieur De la Bruyere riunifce i Quie
tifti nella loro totale annichilazione , che 
effi ricercano dai loro penitenti j un' uo
m o , che é fatto per penfare bifogna, che 
abbia delle affiftenze íommamente flraordi-
narie per renderíi inabile a penfare di nul
la , che é quanto diré a non penfare nien» 
te affatto . Gon quanto íkn to foíFrirann' el-
leno le donne foípenfione cosí penofa di 
tutte le loro facolta ? Nouv. Rep. Lett. 
ann. 1699. tom. 17. pag. 34. 

A N N I V E R S A R I O G I O R N O . I Gior-
ni anniverfarj furono anticamente detti p/or-
ni ázW anno, ovvero giorni di mente, vale 
a diré giorni di memoria, di ricordanza , 
giorni memorabili. 

In Alcuni Autori lo troviamo anche fcrit-
to Anniverfale. 

I Baniani fanno una fefta annlverfaria a 
tutte le mofche ed i mofconi delle loro 
eontrade , alie quali pongono fopra i def-
chi apparecchiate vivande di miele , e di 
latte . Veggafi Jour, des Sgav. Tem. 78. 
pag. 70. 

I Pontenci Romani fulminano una feo-
mu nica anniverfaria contro i Popoli dell* 
Inghií terra . Gli Armeni pronunciano ogni 
anno con tutta la foleñnith4 una ícomuni-
ca contro i l Concilio di Calcedonia ,e con-

E e 2 tro 
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tro Papa Leone^ Veg. Work Lcarn. Opere 
de' Letterati , tora. 5. pag. 6Ó2. 

I Rabbini pariano d' un Giudizio Anni-
vtrfario in queda vi ta , per cui ciafcun' uo-
mo vien provato neí primo giorno delí an
uo , ed a norma , che trovlfi in eíío pre
ponderante o da efío praticata rcttitudine, o 
la fuá iniquita , vien decretato , o per la 
fuá morte, o per la fuá vi ta . VeggafiBi-
bliotheque Univerfelle , tom. 1. pag. 253. 

A N N U I T A * . Noi dobbiamo alcune of-
fervaiioni di Monfieur de Moivre riguar-
daníi i l método piu faciie, per calcolare 51 
valore delle annuita fopra le vite degliuo-
rflini dalle Tavole d' OíTervazione . Veg-
ganfi le Tranfazioni Filofofiche , num.475. 
íe?-¡one 10. 

Nelle quali egl i , i l Signor de Moivre , 
lomminiftra lo fcioglimento , e la dimo-
fírazione dei due feguenti Problemi. 

P R O B L E M A I . 

v Trovare II valore , o valuta di un' an-
„ nuitci, talmente circoftanziato , quale egli 

fia per cfferc in una vita d' una data 
„ eta 5 e che fopra la mancanza di quefta 

•— JV t i 04. adunqus fara a, zzz o 

Dee effere oífervato , che la regola quivi 
data fa la val uta delle vite aiqusnto mag-
giore di quello , che é trovata dal Teore
ma di Monfieur de Moivre nel primo Pro
blema delle fue annu'tth delle vite j avve-
gnaché nel pre fen te cafo v i é un paga
mento di piü da eífer fatto , che nell' al-
tro , anche in fuppofizione di un' eguale 
fminuimento di vita ali' efiremita dcU'eta 
vecchia , la differenza delle rególe non é 
confiderabile . Ma fe noi aveffimo fcmpre-
mai le Tavole d' offervazione risguardanti 
la mortalita del genere umano perfettamen-
te fatte fopr' eífa, allora farebbe dice volé i l 
dividerc tutto i ' intervailo della vita in tali 
piu piccioü intervaili , come , durante quel-
la , gli fminuimenti della vita fono ftati 
oflervati eífere uniformi, nulladimeno i de-
crementi, o fminuimenti in alcuni di que-

, fti intervaili , farebbero o piü pronti , o 
pî u lenti , degli altri j e percib allora i l 
Teorema quivi dato farebbe preferibiíe «11' 
«Uro , 

vita , tale parte di rendirá dovra efler 
pagata agli eredi deli' ultimo poíTeíTor* 
di un' annuita , come pub effere efatta-
mente proporzionata al tempo trafeorfo 
fra quella dell' ultimo pagamento, ed i l 
vero ultimo momento della mancanza 
della vi ta . 
Fa che w. rapprefenli i l compimento di 

v i t a , che é 1' intervailo di tempo fra 1'eta 
data, e l ' eílremita della vecchia eta fuppo-
fta in 8(5. E fa, che r fia la fomma d ' i . 
X per un'anno ; a. V iperbole logarítmica 
di r. ; p. i l prefente valore di un' mnuiíZ 
dv 1. X. per i l dato tempo ; . la valuta 
della vita cercara . 

I . P 
Dato adunaue Q_ — - — 

I I . a .» , 
Quefia é la regola data pagina 8d. l i 

nea 12. della 11. Edizione di Monfieur de 
Moivre delle annuitñ della v i t a , ma fenza 
dimoftrazione . 

Siccome non vi fono ñampate le Tavo
le dei logaritmi iperbolici per extenfum » 
cosí non fara fuor di propofito 11 fuppli-
re a tale mancanza in quella fieíTa manie
ra , che é neceíTaria per un tai calcólo » 
Supponendo , 
0392207. = ^ -» 
0487901. ~ ^ ^ da vicino. = o. 0582389. 

P R O B L E M A I I . 

„ Trovare la valuta di un' anmita per 
un'intervailo di vita limitato , durante 

„ i l quale i decrementi di vita poflonoef-
3, fere confiderati come eguali. 

Fa , che a . , e b. , rapprefentino i l nu
mero delle perfone viventi nel principio , 
e nel fine del dato intervailo d'anni. Fa 5 
che S, fia quefto dato intervailo j P. , la 
valuta di un' annuita certa per quefto in
tervailo ; i2. 5 la valuta di un' annuita per 
una vita fuppoíla eífere neceífariamente e-
ílinta nel tempo S. j ovvero , che viene 
ad importar lo ftefib 5 la valuta di un'^w-
n u i t a per una vita , i l compimento della 
quale c S. 

Adunque £ , - f ~ x P. — Q: efprimed 

la valuta ricercata . Efempio. 
Da che fia ricercato di trovare la valuta 

di 
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di un' annulta cil 54., per continuare 10. 
anni , e non piíi. 

Adunque apparifce dalle Tavole delI'AI-
leo, che a. ~ 302., b. — 172. Ed n. ~ 
*. = IÓ. , e daíie Tavole delle valutedeüe 
annuita, certo P. = 10. 8377.; dai Pro
blema altrcsl 1. Q. = 1. — -P. — 6' 
1168 . 

Quindi peí Problema prefente ne fegue, 
r. — 1 . , che a n, 

Q, -\ x P. — Q: = 8, 53^5. i 
a. 

gli anni per la compra ricercati , fuppo-
nendo T intereffe al cinque per cento per 
anno . 

Nella fteffa maniera la valuta di una 
annuita fra 1' eta di 42. anni , C di 49. 
é valuta 5. 3492. anni compra . 

L ' eta di 49. anni ai 54. é valuta 4. 
0374. anni compra . 

Ora fe veniífe ricercato di determinare 
i l valore di nu'annuita o v i ta , per conti
nuare dai 42. anni ai 70. verrebbe quefta 
ad eflfere deíerminata dalle precedenti par-
ziali computaiioni j ma le deduzioni peí 
cambiamento della mancania di vita , fra 
i 49. anni ai 54. , come altresi fra i 42. 
ai 49. , é lo fconto del danaro duraníi 
quefti parecchi intervalli , bifogna, che fia 
aífegnato . Allora la valuta di uri annuita 
per continuare dai 42. anni ai 70. , íi tro
vera eííere 11. 0571. anni compra. Nella 
maniera medtíima di computo gli ultimi 
16. anni di vita , arrivando dai 70. anni 
agli S ó / , quando é propriamente ícontato, 
e diminuito per rapporto alia probabílita 
della vita dai 42. anni ai 70 . , la valuta 
di quefli 16. anni fara ridotta ad o. 8. ; 
queíto e(Tendo aggiumo ad 11. 0571. in-
nanzi trovato , la fomma , 11. 8571. , 
íara la valuta d' un' annuita per continuare 
oai 42. anni agli 86. ; e quefta é la va
luta di una vita di 42. anni . Ora quefta 
valuta nelle Tavole di Monfieur ríe Moivre 
non é che 11. 57. nella íuppofizione d'un 
uniforme fcemamento di vita da una eta 
data , all' eíUemita di una eta vecchia . 
Noi veggiamo adunque quanto le piiaccu-
m e oííervazioni riíguardanti la mortalita 
dell' uman genere ci fomminiílrino percor-
reggere le Tavole d' annuita , che fono 
b ufo. 
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Fa di meftieri , che noi quivi oífer-

viamo , come Monfieur de Moivre nella 
fuá Tranfazione ha corretto le foluzioni , 
cui egli aveva' formalmente dato dei due 
Problemi , vale a diré, del vigefimoterzo , 
e del vigefimoquinto nella feconda Edizio-
ne delle fue Annuith. 

A N O D I N O . U n ' ottimo , agevole , e 
fperimentato método di preparare un' aílai 
proficuo , ficuro , ed efficace Anodino, fi h i l 
feguente : Prendi una mezz' oncia d'Oppio ; 
fcioglilo ad un gentil calore in tre once 
di acqua : riftringi la foluzione , e fvaporala 
a fegno, che diventi una foñanza afciuttas 
e confiftente . Pefta quefta foftanza in un 
mortajo di criftallo , ficché diventi minuta 
polverc colla doppia quantita di zuccliero 
in pane ; e cosí tu avrai un' eccellente , 
ed egregia preparazione d' oppio , della 
quale prenderai tre , o quattro grani per 
dofe i Shaw, Leñur. p. 235» 

Dallo fciogüere 1'oppio nella guifa divU 
fata , noi venghiamo ad ottenere i l mede^ 
fimo , non folo fceuro, e ípogliato delle 
fue parti groífe , e fecciofe , ma eziandio 
della fuá foftanza refinofa , la quale viene 
fperimentata piu pernicioía di tutte le altre 
parti dell' oppio; e per mezzo del divider 
dopoi le fue parti eolio zucchero, viene i l 
medicamento ad eííer fatto piü uniforme s 
piu fcioglibile j e meglio mefcolabile con i 
ñuidi animali . 

Ma con tutto che 1'oppio fia prepáralo, 
fa di meftieri nulladimeno ch' e' fi íappia , 
come ei ritiene delle qualita , che lo ren-
dono in una dofe alquanto copiofa poco 
meno, che un velenoj quindi farebbe aífai 
defiderabile , che in luogo di eífo veniífe 
adoperato un medicamento JHÍI innocente , 
i l quale faccífe a un di preífo , quanto al 
folo profitto , V effetto medefimo . Quefto 
buon effetto in molte , febbene non in 
tutte le occafioni , é flato prodotto dalla 
canfora , e dai nitro. 

A N O . L ' Ano , Anus , é altramentc 
dettó Anutus , e dai Greci Â XTLÍXÍOÍ $ 
" ( l o pero credo, che l ' Autore di quefto 
55 fupplemento prenda equivoco ; avve-
„ gnaché la Greca voce SKKTÚKI©' importi 
„ annulus , od anulus , anello , da $'¿&TV* 
„ XOÍ , digitus. Anus , podex , &c, viene 
3, efpreífo dai Greci colle voci irpanrói f 
n ovvero , w y t j " , II Traduttore, ) 

V vé* 
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L ' ufizio áéWjis* per efpellere le fecce 

é ñato liberato dal pene nei mafchi , e 
dalla vulva nelle femrriine . ( a ) Alcune 
volte ancora i l fuo difetto é flato fupplito 
da un picciolo foro , niente piü ampio di 
un pifello , per cui la parte piíi íottile 
degli efcrementi é venuta fuori ( ¿ ) . I n 
altri cafi una ferita nell' addome ha fupplito 
all ' ufizio á é V ^ n & i c ) . 

( a ) Ephem. Accad. N . C . Dec, 2. aun. 4. 
Obferv. 112., & Dec. g, ann. 2. Obf. 123. 
( b ) Ephem. Accad. N . C . Dec. 3. ann. 1. 
Obf. 123. ( c ) Nouv. Rep. Leu. Tom. 46, 
pag. 204. 

I n altre creature vlen trovato , aver 
V Ano altri ufi , vale a diré col mu icol o 
ricettatore non folo efalante , ma paícen-
tefi per la ñrada dell' ¿Ino ; che é quanto 
diré in altri termini , che un' apertura 
íkffa férvida per la bocea , e per 1' Ano . 
Negli uccelli ha apparentemente alcuna 
relazione nell' atto del refpirare : trovan-
vifi parecchie vefeichette diílendentifi dalle 
bronchie per l'abdome all ' Ano degli uc
celli ; le quali poííono beniffimo eflere la 
cagione del loro cortante movimento , 
avendovi 1' aria di pari 1' ingrcilo , che 
1' ufeita . Quindi é , che viene altresi toc-
cato con mano , aver effi una forza at-
traente , e come tali e fíe re ufati da alcu-
ni per cavare, ed eílrarre fuori i l veleno , 
e í1 umor maligno in certe date malattie . 
A queílo puo aggiugneiíi , come vi viene 
coperta un' alternativa fiíiole , e diaftole , 
almeno in moite occafioni , nell' Ano al-
ftresi di varj quadrupedi , come nelle Vae-
che , nelle Gavalle , ed in fomiglianti . 
M a riípetto a cib , a che queño concerne 
coli ' azione della reípirazione , é appunto 
quello 5 che rimane da rintracciaríi . Hiíi . 
Ácad. Scienc. ann. 1710. p. 5 9 . 

Che gli Ani degli uccelli applicati nelle 
malattie d'índole maligna, per cavar fuori 
del corpo i ' infezione, agifeano non altra-
mente che le coppe a vento, o ventofe , 
egii é tanto certo, che afTaifíime volte gli 
uccelli dopo eífere ñati appoggiati per al-
cun tratto di tempo dalla parte delT Ano 
all' infermo , ne fono rimafi morti . 
Aíferma Monfieur Temple d' aver veduto 
fette pollaftri nella diviíata guiía applicati 
all'anguinaja di una per fon a appeíiata eífer 
dopo una violenta convulfione morti tutti 
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e fette un dopo l ' a l t ro . L'ottavo pollaftm 
poi dopoquefti applicato fu affalitoda con* 
vulfione, fi vide ítar molto male, ma non 
morí . Tranf. Filofof. n. 8ó. pag. 5031. 
Vegganfi altresi Ephem. Acad. N.C.Dec.2, 
Ann. 9 . Obf. 138. 

VAno degli uccelli , e de' quadrupedi é 
d' ordinario trovato coftantemente nel me-
defimo luogo , o parte fteífa del corpo ; 
nei pefci per lo contrario differifee grande
mente in diverfe fpezie di effi , e fa una 
delle loro caratteriQiche di riiftinzionc . 
Nella univerfalitá dei pefci , 1' Ano é col-
locato piil vicino alia coda , che a qua-
lunque altro confine del corpo loro i ma 
per lo contrario in alcuni di effi , come 
nei grongo , ed in altre particolari fpezie 
di pefci, é collocato V Ano piü vicino alia 
t e ñ a . I n quafi tutti i pefci egli é un folo, 
e piantato nella parte piü baila della pan
da ; ma in alcuni pefci detti dagl' lugled 
pleuronetli, o vi íi vede doppto , e collo
cato uno da un lato , e 1' altro dall' altro 
lato del corpo , od é un folo , ed a llora 
non é piantato nel mezzo, ma da un lato 
del corpo , I I mezzo del corpo tuttavia é 
i l luogo genérale , e comune d e l l ' ^ o nei 
pefci , come in molti altri animali é la 
eñremita del tronco. A ñ e d í , I¿\yologia, 

V i ha alcuni animali , V Ano dei quali 
é regolarmente piantato in altre parti ; 
ci aííicura i l tanto benemérito della natu
ra , Signor Malpighi , come nelle lumache 
1' Ano é fituato nel eolio , e che le fecce 
vengono mándate fuori per quefla ñrada > 
nel mufeolo ricettatore noi abbiarao di gia 
oíTervato , che corrifponde alia bocea » 
Tranfaft. Filofof. num. 64. pag. 1535. 
Vegganíi ahresi Mera. Accad. Scienc. ann. 
1710. p. 412. 

Alcuni Auiori parlano di akune prove, 
e cimeníi fatti non fen/a riuíciía , per 
condurre ¡1 nutrimento al corpo umano per 
mezzo di ciiíkri nutritivi intromtlii per 
T Ano , ove i ! canal comune della gola é 
ñato renduto impraticabiie . Mein. Acad. 
Sciec, ann. 1710. pag. 237'. 

Pcffiamo aggiugnere a quello , come noi 
abbiamo degli tíempli di parti fcgusti , e 
venuti fuori per 1' Ano . Dei fe ti morti , 
e per bnon tratto di tempo rittnuti nell* 
ú t e ro , non avendo trovato altro vareo per 
uícir fuori , eííer aííai íovente ufe. i ti fuori 
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a pe^xo e brano a poco a poco per V ¿íno 
niedefimo ( ¿ i ) . I I cafo riferiío dalWallis, 
e daü' Allejo é infinitameníe piu ftraordi-
nario , avvegnaché ragionano entrambi di 
un levriero mafchio ícaricatoíi , e libera-
tofi da un cagnolino intiero per la mede-
fima ftrada . ^ f. ' , 

Quanto a i calcoh , o pietre uicite dall 
j íno , noi neabbiamoefempli moltiffimi (e) . 

( d ) Vezgafi Becker , Mantiffa ad TraÜ. 
de fubmerf. morte fine potu aqus , p. 93. 
Mem. Accad. Sciem. ann. 1702. pag, 313. 
Filofof. TranfaB. mmer. 385. pag. 171. 
( e ) Fdofof. Tranfatt, num. ^ o . pag. 453. 
Aci. Erud. Lipf. ann. 1^88. pag. 204. 
Ephem. Acad. N.C.Ccnt. 4. Obf. 13 ó. 

La Storia nportata nella Sockta Reale 
dal Dottor Walhs di un maftino , che 
mando fuori per l ' Ano un' anímale fomi-
gliantiffimo ad un cagnoüno , cosí ftrana, 
ed incredibile, come ella puo parere, ella 
venne tnttavia creduta coftantemente in 
Cherteri e la ereatura venne per un íungo 
tratto di tempo confervata nell' acquavite , 
fendo rimafa viva alcune poche ore , dopo 
eííer venuta al Mondo , ed eííendo ftata 
veduta dal degniffimo di fede Monfíeur 
Rcberts membro della Reale Societa . 
Queiio é certo , che al poverp maftino 
partoriente per VAno ebbe a coftar la vita, 
i l far cofa grata ad alcuni curiofi gentiluo-
mini , i quali lo fecero aprire , ed anoto-
mizzare; rna rimafero eíFi delufi nella loro 
afpettativa . Quanto a me , fciive i l Dot
tor Al le jo , ficccme fon deterrninatiííimo di 
nihii temeré credere , cosí io non ardifeo , 
né pretendo di aflfegnar limitl al potere 
della natura . Vegganü le Tranf, Filofof. 
al n. 223. p 316. 

ANO IMPEB.FKTTO . Sonó alcune volte 
nati dei bambolini fcn7.a VJno; ed é cofa 
fommamente malagevole , e diffieultofa 
I ' az/eccare , ed i l colpire la giufta , e 
diritta parte per fare un foro che a capello 
corrifponda all* intertino retro del bambino 
cosí nato ; concioíliaché !• eftremita dell' 
inteílino va a terminare, cd é d' ordinario 
fórmala in un nodo . Laondc per condurre 
ad eíecuzione un perforamenro di tal na
tura raccomanda Monfieur Petit una fpezie 
di trapa no, la cannuccia , e la piaftra cir-
eolare del quale talmente fieno fpaccate, 
efae poíí-v nienervifi una bietta via via , 
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che vanno precipitando , a fine di allar-
gare 1' apertura , dopo che i l trapano , o 
fenditojo Cara ftato fpinto nell' iníeftino . 
Vegganfi Mem. de i ' Acad. de Chirurg. 
T o m . i . 

A N T E N A T I . Da molte Nazioni fono 
ftati tributati onori ai ¿oro Antenati. 

Erano propriamente le anime dei loro 
primi padri quelle che i Remaní íottinte-
fero nelle denominazioni di Lares , Lému
res , eDei cafalinghi, ofpitali. Mem. Acad. 
Inícript. T o m . 2. p. 41 . e p. 479. 

Quindi gli Antichi fepolcri , o depofiti 
erano una fpezie di Terapl i , o per meglio 
diré , d' altari , nei quali venivano fatíi 
dei fagrifizj , od oblazioni dal Parcntado 
del De fu nt o . 

I Ruiliani coftumano tuttavia di fare le 
loro feite anniverfarie in memoria dei ¡oro 
Antenati^ cui eíTi chiamano Rodhdi Sabot̂  
Sabato dei parenti defunti , nelle quali 

vanno realmente a vifitare i üvloríi 
nelle loro íombe, portare loro deile provi-
fioni , dei buoni piatti di vivande , ed 
altri varj prefenti di diverfe generazioni . 
Si fanno di piu ad interrogargli con alíif-
firae grida lamentevoli : E che íktc voí 
facen do } E come fpendete voi i l voftro 
tempo í E che é eib, che vi abbifogna l 
E cofe fomsglianti . Nuove Mera, di Let-
teratura , Tom. 1. p. 372. 

I Quojas , che fono una popolazione 
Africana , offerifeono dei Sagrifizj di r i f o , 
e di vino ai loro Antenati , ogni volta 
eziandio , che debbon intraprendere alcuna 
cortfiderabile faccenda. Dalle loro Famiglie 
vengono oííervati fempre con grandiOfima 
folennita gli Anniverfarj dei loro Defunti. 
I I Re invoca i'anima di fu o Padre , e di 
fuá Madre a fare i ghu'ighori, ed a fegui-
tarlo alia caccia. 

Sembra, che i Chineíi íicnofi fopra tutte 
le altre Nazioni diltinti nella venerazione 
per i loro Antenati. Per le Leggi di Con-
fucio, parte del debito , che i figlióli deb
bon o ai loro Genitori, confute in adorarg!i, 
poi che fon morti , Queílo rito , o coftu-
manza , che fa una parte confiderabile 
della Religione tnaturale dei Pppoli della 
China , viene aíferito , eííere dato dap-
priraa iftituito dal i ' ímperatore Kun che é 
i l Quinto Imperadore cominciando dalla 
fondazione di queli' aiuichiíTimo Impero , 

Bibl. 



224 A N T 
Bibliot. Univcrf. T o m . 7. pag. 395. & 
pag. 4o1' 

I Chinen praticano non meno un' ado-
razione folenne verfo i Xoto Antenati, cioé 
a diré , nella quale gil adorano folenne-
mente , ma eziandio 1' adorazione privata, 
ed ordinaria . 

La prima viene da eífi fatta regolar-
mente due volte 1' anno , vale a diré , 
nella Primavera la prima, la feconda nell' 
Autunno , e queda celebrano con gran pom
pa Una perfona, che trovoííi prefente a si 
fatta íolennita ci fomminiftrb T iftoria del-
le ceremonie praticate dai Chinefi in tale 
occafíone. Quefta é la feguente. 

I fagrifiz) furono fatti in una Cappella 
ene addobbata , ed adornata, ove erano fei 
altari forniti tutti con incenfieri , o turri-
bo l i , con tappeti, e con vafi di fiori. A t -
torno ai medefimi altari eranvi tre M i n i -
ftri, e quefti erano a lMi t i da due giovani 
cherici: quello, che ufiziava era un uomo 
avanzaío, e Sacerdote novello. I tre primi 
altro non facevano , che ñarfi in un filen-
zio profondo , e ad otta ad otta andavano 
facendo delle genuñeíTioni , e proftrazioni 
ai cinque divifati altari . e nel tempo me-
defimo andavano verfandovi íopra del vino: 
cib fatto andarono accoflandofi piu da v i -
ciño al fefto altare , che era 1' altar mag-
giorc , egiunti a pié del medefirao, fi pro-
ftrarono a mezz' aria, e fi fscero a recita
re certe loro preci con voce baíTa . Quefta 
funzione eOfendo terminata , i tre Miniftri 
s'accoñarono all ' altare ; i l celebrante dato 
di piglio ad un vafo pieno di vino fe lo 
trincb tut to , e pofcia alzo in alto la teda 
d'un cerviatto, o d'una capra , o di una 
camozza: quindi fatto portar del fuoco ío
pra 1'altare , brugib un viglietto di carta; 
ed i l maeftro delle ceremonie voltandofi 
verfo i l popólo, diífe ad alta voce , come 
egh gli ringraziava a nome de' loro ante-
m t i \ avvegnaché avendogii cosí bene ono-
r a t i , in ricompenfa promife loro per parte 
di cffi , una pieniííima ricolta, una copio-
fa prole, una buona fanita , ed una junga 
v i ta , infieme con quei comodi, e vantag-
gj t u t t i , che fono agí i uomini di íoddisfa-
zione , e di piacere . 

Tu t t i i Chinefi, tanto pagani, che Cr i -
íliani fanno ai loro antenaú un' altra ado-
razione pií» femplice , e piíi privata . A 
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quefto fine hanno eífi nelle loro cafe una 
Nicchia, e luogo concavo , in cuí pongo-
no i nomi dei loro padri trapaífati, e fan-
novi orazioni , ed offerte di profutni, e di 
aromati ad eífi defunti in certi dati tempi,, 
con inchini , proftrazioni, e íimiglianti atti 
d' adorazione . Lo fteífo a capello fanno fo-
pra i íepolcri di quelli . Opere di Lettera-
tura tom. 3. p. 221. Mem. de Trev. ann. 
1707. p. 1032. 

Ella é ílata una queftione ampiamente 
ventilata non fono anni mol ti , fe i'adora
zione , che i Chinefi fanno ai loro antena' 
t i , íia atto di Rtligione , o íolamente atto 
di pura Índole, e natura civile . I Gefui-
t i , i quali non folo permettono ai loro 
neofiti , o novel!i convertiti d' uniré quefto 
rito alia da loro nuovamente profeífata ve-
race Reügione , ma eziandio vi affiilono , 
íi trovano nella neceíTitá di íoítenere, che 
fia un' atto rmraraente civile , per liberaríi 
dalla taccia deli' idolatría . 1 Domenicani 
per lo contrario, e gli altri Miífionarj fo-
ñengono, che fia un vero atto di Rehgio-
ne, e lo proibiicono , e lo difapprovano 
non altramente, che un' atto non coerente 
alia Legge Cri íhana, e da eífa vietato. 

I Geíuiti argoraentano , che colla rela-
zione alia prima iftituzione quelli onort 
poffono eífer fatti ai noftri antenati , pur-
ché apparifea , come apparifee , che dap-
prima furono meramente onori civili ; 
quantunque poteííero quefti per una difpo-
fizione iupcrftiziofa di quella gente aver 
degenerato in una idolatría . Ma vien loro 
nfpofto , come per un fomiglíante argo-
mento, verrebbe ad ammetterfi , ed auto-
rizzarfi 1' aífai groífolana adorazione degl' 
idol i , conciDÍfiaché apparifea , come qua-
íunque idolatría altro ftata non é dal fuo 
principio 5 che una mera adorazione civile, 
ficcome vien foftenuto nel Libro della Sa-
pienza. Cap. 14. v. 15. Opere di Lettera-
tura tom, 3. p. 202. 

Vien'aflerito , che i Giudei accafati nella 
China adorino i loro antenati nella manie
ra medefiraa dei Pagani , e con le medefí-
rae ceremonie , e rití , a riferva di non 
oíferir loro carni porcine . Preífo alia loro 
Sinagoga hanno una Sala , o Corte d' an
tenati , ove fono le Nicchie per Abramo, 
per liacco, e fímiglianti . Lett. Edif. tom. 
7. p. 19. Mem. de Trev. ann. 1707. p. IP)2* 
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V i ha una particolarit^ d' altra fpezie , 

in cui i Chinefi dimortrano 9 e fauno ri« 
faltare i loro riguardi per i proprj antenati: 
con quella medcfima proporcione , calla 
quale riíguardano effi i difcendenti da qael-
l i , in rapporto al piü alto loro grado , o 
dignita, i loro antenati deíuníi vengono al-
t?esl rifguardati , e preferiti , e nobilitati 
con eíTo loro. 1 Re Ven, Van, Veu, Van , 
e CUu , Cum , i quali fono diícefi da Ke 
vaflíalli, allorché afceíero al Trono Impe-
riale, innalzarono i loro antenati dallo ña
to di Vaflalli , o fia ñato di dipenderua , 
nel quale avevano quelli viffuto , alia fu-
prema Dignita d'Imperadori ; di maniera 
tale che in progreffo di tempo gli onon , 
che foflero per effere a quclü renduti , ef-
fcr dotfevano, e dehbono quelli fieffi , che 
vengono renduti a coloro , che realmente 
ftati fono Imperadori deliaChina. Lo ftel-
fo efempio fu feguitato dai fucceffivi Re , 
ed al prefente é anche in vigore fra i 
Grandi del Regno , e fra i Letterati : di 
prefente qualfivo^lia adorazione , che i Chi
nefi facciano ai loro antenati, é proponio-
nata a quel grado, ed ordine , e dignita , 
che i difcendenti da quelli hanno nel Mon
do , Se i l figliolo é Maudarino , ed i l Pa
dre foltanto Dotíore , quefto fecondo vien 
fepolto come un Dottore, ma glí vien refo 
omaggio , e fatti i Sagrifiz) , come ad un 
Mandarino . Lo fteííb praticano in quelle 
degradazioni , nelle quali la condizione dei 
Padri é quella medefima dei Figlioli . Bibl. 
Univ . tom. 7. pas. 432. 

A N T I C H I T A ' . V i fono difpute gran-
diíTime rifguardanti V antidita , o diré la 
vogliamo Eta del Mondo. 

_ Ariftotile la va fpignendo fino neU'Eter-
n i ta ; e Parmenide, Pitíagora , ed i Cal-
dei, tennero P opinione medefima j ma i l 
coraune dei Filofofanti , come anche i Mae-
ftri in Divinita , e gli Storici hanno fem-
premai foílcnuto 1? origine di quello. Veg-
gaíi Thomas. Meth. Etud. Hift. Prof. Lib. 
1. cap. 1. §. 1. e feq. 

I I quanto perb, e la difficolta verte nel 
íUTare i'origine divifata . I varj fiftemi di 
Cronología dei Greci , degli Egiziani , de' 
Giudei, e del Teño Ebraico, e della ver-
bone dei fettanta ; come anche dello Sea-
ligero , del Pezronio , d' líacco Newton , c 
d'áltri , per non far parola degli Annali 

Suppl. Tom, I . 
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Chinefi , lafeiarso il punto malamente in-
viluppato. 

Domenico Perzonio fi fa a crederc d* ef-
ferfi fatto mérito grande col Pubblico con 
aggiugnere due mila anni aU'eta del Mon
do , che é ñato prefo dallo Scaligcro , e da 
akri: ma quefto non ritenne il Padre Mar-
zianay dal perfeguitarlo nella Curia Arc i -
vefcovile di Pangi , non altramente che 
un 'Erét ico . I I fuo delilto fi fu i'aver fe
guitato piunoño la Cronología Pagana , che 
1' Ebraica , nella qual cofa perb ei venne 
preceduto dal comune dei Santi Padri , e 
degli Scrittori delía primitiva Chiefa; fra i 
quali egli apparifee eífere ñata una comune 
pratica di far paña re fra la creazione del 
Mondo, e l'lncarnazione dei Figliol di Dio 
cinque mila cinquecento anni . Veramente 
fono ña ti accagionati i Giudei d^avere al-
terato, e corrotto la loro Cronología , dal 
che i Moderni fono flati íedotti . Mera, de 
Trev. ann. 1707. pag. 1272. Valem. Elem. 
de T Hiñoire tom. 1. p. i d . e feq. 

Hanno propoño alenni di fare una trác
ela ¿QI? antichita della Terra , per mezzo 
di un'offervazione della falfedine del maree 
altri coll' ofíervare 1' elevazione del fondo 
del mare medefimo, ovvero 1'accrefeimen-
to de' fuoi ñ ra t i . Un fegno di prova d W -
tichith é ñato meíío innanzi dal Rudbeck, 
cui egli pretende d' aver ridetto ad un' i n -
negabile dimoñrazione; egli é queño prefo 
dalla grofiezza d' una certa croña ñera del
ta in lingua Svczzefe, mat-iorden , ed an
che fwart-myllan , che cuopre la fuperficic 
della térra , elTendo formata d' una miñura 
d' erba fracida , e cf altre erbe, infierne con 
della polvere , ed una fpezie di loto , o 
memma , che ha lafeiato attorno alie rue
de time erbe queño fmalto . Secondo quefto 
Signore Antiquario , vi vogliono per lo 
meno cinquecento anni per formare un di
to di queña groífa croña , che in mohe 
partí della Svezia vien trovata eflere piü 
groífa di fette dita , dove Turne fono fía
te fcavate piene d' o(Ta e di ceneri . Da 
queño ne feguita , fecondo quefto Scritto-
re , che é oltrc i tremila cinquecento an
ni , che il bruciare i morti era pratica-
to nella Scandinavia . Jour. des fcav. tom, 
45. pag. 8<5. 

Sembra , che Plinio ancora foííe di pá
rete , 1' ufo delle letterc eífere eterno : L i -

F f teras 
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twas fempsr, arhhror , Affyms fuere . Eglí 
fi avanza ad offervare, come i Babbiloneíi 
avevano deile offervazioni aflronomiche fcrit-
te fopra tavole di térra cotta , od cmbrici 
peí tratto di fettecento ven ti anni , fecon-
do Epigene: ovvero per lo meno di quat-
tro cento cttant' anni , fecondo Beroío (a) i 
e con ch i uñe , ex quo apparet atcrnus litte-
rarum ufas ( ¿ ) . Ma ella é cofa nota , 
come i Caidei pretendevano d' avere delle 
cílcrvazioni Aííronomiche di 470 , ooo, an
n i , fecondo Cicerone ; ovvero di 475,000. 
anni , fecondo Diodoro ; e pub aggiungerfi , 
che Beroío, che vien citato da Plinio , e 
che fcriíTe íubito dopo la morte d' Aleíían-
dro , affermb nel primo Libro della fuá I(lo
ria di Babbilonia , che oran vi confervaíi 
dei Libri , i quaü compren ie vano 1'i flor i a 
di 150 , 000. anni. Quindi ne é flato in-
feriío dal Voffio, dal Perizonio, e da alcri 
ancora , che i l Teño di Piinio dov-f-bbe 
cííer corretto, e che i 720. anni d Epige
ne , dovrebbero effere emendati , e ridotti 
a 720 , ooo., ed i 4S0.di Beroío, 3480, 
000. ( c ) . 

(a ) Plin. Hift. Nat. lib. 7. cap. 5 t í . ( b ) 
Jbid. ( c ) Htjh Crit. Rep. Lett. tom, 1. p. 
17? e fe í ' 

L' Abate Sevin ( ¿ i ) , in un fuo difcorfo 
ex profeffo ha fatto ogni sfono di ¡aíciare 
da un lato !a corrczioHe de! paííb di Pii
nio . I I per i ionio ha alterato i l Teño di 
Piinio riípetto ai numeri ípezialmente, nel 
che vien feguitat® dalla maffima parte dei 
Critici { e ) . 

( d ) Hift, Acad. Infcript. p. 239. e feq. 
( e ) Vegganfi Mem. de Trev. ann. 1721. 
petg* 422. 

Monfieur Mafíbn ha pubbücato una di-
feía di éib contro P Abate Sevin. Veg. 
Hift . Cr i t . Rep. Lett. Tom. 9 . part. j . 

I Gefuiti vengono accagionati non al-
tramente che foflero nimici deli' a n t i -
fhtth . 

I Padri Papebrochio, e Germen , íono 
famofi per avere attaccato le ícritture di 
vecchia data ; ed i l Padre Arduino ha íevit-
to contro Y antiebith dei Libri , e de' Ma-
noferisci. 

I I Padre Bougeant ha últimamente r i -
prodotco in ifcena il fulema d5 eflb Padre 
Arduino; c non dubita d' afíerir con cer-
tezza , non avervi Mano fcrit t i , che fie no 
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trovati piu antichi di íeicento anni . B i b t 
Franc. Tom. 13. p. 228. 

Vien foípettato da alcuni , che in íimi-
gliante difputa abbia avuto grancHíTima par
te la geloíia ; ed é flato fuggerito, che gli 
archivj dei Geíuiti eííendo meno ricchi di 
venerabili monumenti d1 antichita di quello 
lo fíeno gli Archivj dei Benedettini , e di 
alcune altre Re'igioni , eíTi abbiano avuto 
¡a mira di attaccare non folamente Y auten-
ticita delle pergamtne , e de' Manoícr i t t i , 
ma qualunquc altra cofa, che cdori i l ca-
rattere $ anti chita . Ma flecóme quefla ve-
nerabiie , ed ínclita Societa é foggetta ad 
cííer caricata foverchio , maflimamente da 
quei Relígiofi d1 altri Ordini , che fono, o 
meno dotti al preíente , o meno eíemplari 
di loro ; cosí non farei lontano dal crede-
re , e dali'aíferire , che anche in quefto la 
dofe trabocchi, e fia piu del do ve re . Veg-
gafi tuttavia Jour. des íp.v. tom. 69. pag. 
261. e feq. 

L' antichith di ReHgione é ftaía a fía i 
flate mella in mezzo come una prova del
la veri ta di quefto fatto. I Gi udei, i Gen
t i l ! , iCr i f t i an i , i Proteftanti , i Cattolici , 
hanno futíi alie occaüoni , che fonoli lor 
prefentate , fatto uio degli argomenti cava-
t i Ú-ÁW antichita . Veramente un' argomento 
si fatto é - d ' u n a fpezie non artificiale ; e 
viene piuttofto fotto la denominazione di 
una preíunzione , che d'una prova : in fom-
ma íembra che favorifea rnegiio la caufa 
de U' error e , che delia veri ta \ ed é fondato 
fu quefto , che noi concedíamo , che Dio 
Signore eííendo indubitatamente giufto , e 
buono, ella é duriíTima cofa a concepire , 
come egli abbia íofferto , che una gran 
parte di tutto i l Mondo per moltiffime eta 
fiafi mantenuto in una Religione, cui egU 
non approva . _ Ma íupponendo quefto non 
ebbero i Pagani ragione dicondannare, al
io re he comparve nel Mondo, la Criftiani-
ta ; conciofliaché come potrebbe accordarfí 
colla Bonta , e colla Giuftizia di Dio , 
l'aver permeito che tutto i l Mondo, a r i -
ferva della folaGiudca, foííc continuato nel 
Paganefimo peí tratto grandiííimo di tuíte 
le prime eta? u Quefto perb fí intendeun 

voler'entrare a difeorrere deg!' incom-
, , prenílbili giudizj di D i o , come íe fi trar-
„ taífe di qua'che punto df feienza umana . 

Quefta e la forgente di taní¡ , c ta mi 
,s erro-
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y? error! , nel quali e avvolta una gran 
„ parte dcgli uomini , di vokre cioé colle 
„ corte vedute delle loro menú finite , e 

Há r t a t e , porfi a ragionare di cofe fuorr 
„, del loro'centro, incomprenfibiü, e che, 
„ non fi potranno mai arrivare a conofce-
„ re perfettamente, e fenza velo, fe non 
„ nella faccia di Dio . " ( I I Traduttore ) 
Vcggafi tuttavia Bibl.. Anc, Mod^ Tora. 
24. p. 300. _ . v . 

Appena vi ha fotto i l Cielo Naiione ,• 
che non pretenda d' efíere piu antica , di 
que! lo íianlo i loro confinan ti . G l i S c i t i , 
i Frigj , i CaWei , gli Egiziani , i Grecj , 
i Chtnefi, e íomiglianti , pretendono cía-
íchcduno l'onore d̂ cffeKe Üat» i Pr!mj abl-
ratori della Terra; parecchie di queíte Na-
zionr, per timore d'tíTere foverchiate nelle 
loro pretenGoni da qualfívoglia akra , fi fon 
date ad inveíligare , o diremo meglio , a 
fognare la loro origine di la dsi confini 
delle eta del'a creaxione . Quindi le appel-
íazioni sABorigines , Indigente , Terrigence , 
Jímetünares , e ílmigüanti . Gl i Ateniefr 
non fi vergcgnarono di pretendere d'eííere 
fíutochthonss , hvvóyjovn r Indi gen ¡ e e qu'cl-
í o , che merita maggiore offervazione So-
crate fteflb fi da queíla ridicola appellazio-
ne, che, ficcorae alcuni altri Filoíofi han-
no faggiamente oífervato, é folo capace dr 
farlo mettere a mazzo colle formiche , e 
€oi; gr i l l i . . Mem. Acad. Infcripr. Tom. y. 
pag. 498'. 

Pretendono i Cal de i d' a veré delle oííer-
vazioni aftronomiche di 470 , 000: anni: 
e fanno parola di un precifo Re , che re-
gnava fopr'effi nel terapo del Diluvio , i l 
quale appellavafi Xifuthrus ed atiribuifco-
no a quefto loro íognato Re parecchie cofe 
di quelle , che da noi con verita irrefraga-
bíle , e revelata , vengono attribuite a No¿ . 
Biblioteque Unieeríelle tom. 3. p. 102, 

Si ride Santo Agoñino a piena bocea del
la pazzia folenne degii Egiziani , i quali 
pretendono d'a veré delle offervaiioni Añro-
nomiche antiche di circa 100, 000. anni ; 
m fatti non troviamo, che vi fia flato al-
cun Popólo r che íiafi riícaldata tanto la" 
te lia nel contrajo de IT antichitcL , quanto 
quello d'Egitto . Pretendono eíTi due perio-
di di tempo ; uno piü corto , durante i l 
quale i l Trono d'Eg itto fu oceupato dagli 
Momini j I ' a!tro preíTo che infinito , nel 
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'quale ne tennero la corona, e lo fcettro gii 
De i , ed i Semidei.. Da Ifide , ed Ofiridc 
ad Aleííandro , riconofeeno qrei bel mattí 
uno fpazio di 25000. anni ; i l tempo in-
nanzi a queílo r in cui regnarono gl ' Iddii , 
10 fánno una bagatteHa di 42984. anni di 
pií i . Tutta la ferie continuata dal princi
pio della fogn ta loro Monatchia la fanno 
afcendere a 0 5 9 8 4 . anni . Div. Augujiinits 
de Civ i t . D e i , lib. 18. cap. 40. 

La compuíazione delle loro Dinaílie , 
come e fatta da Manetone loro proprio 
Scrittore ( di cui noi abbiamo gli Eñraí t i 
nel Syncello , fatti1 da Giülio Affricano , e 
da Eufebio ) s' eílende a 5550. anni ¡n-
nanzi i l tempo d' Aleííandro ; e la Crónica 
Egiziana citata dal Syncello, va piu o l t re , 
avvegnaché' ella riconofea 36525, anni . 
Dicgene Laerzio non conta menodi 48853, 
anni dal Eegno di Vulcano . Nülladimcno 
|R Sciti , i Frigj , gli Etiopi , ed alcuni 
altri Popoli, continuano a pretender d' ef-
kre flati prima degli Egiziani j e fecondo 
11 parere di molti , fembra , che abbiano 
portato innanzi i l lor punto. Giuflino , do-
po Trogo , da la preferenza agli Sci t i ; ed 
afferma ,• come é flato fempremai loro ac-
cordaío d' effere flati prima degli Egiziani, 
Juflin. Hiflor. lib. 2. cap. 1. 

Pfammetico, per far pro va , fe gli Egi
ziani , ovvero i Frigj foííero piu antichi í 
crdinb , che fofTero allevati due barnbini 
di freíco nati in guiía , che non foífe in 
nanzi a loro proferita da chiecheílía la ttie-
noma parola d'alcun linguaggio . Compiti 
che ebbero i primi due anni , la IcVatri-
ce , alia cui cura fu ron o commeífi , gli udi 
tutt' e due un giorno •, ftendendo le loro 
maniere verfo di lei , gridare beccos , bec-
eos , la quai parola in Li'ngua Frigia ílgni-
fica pane : da queflo fatto , e da quefto 
tempo, vien detto, che Fonore del!5 anti-
chha fia attríbuito ai Frigj . Ma oíTerva 
Monfjeur Rollin , che conviene , che i l 
fatto íia falfo, concioffiaché , fe quei bam-
bolini udito non a ve fleto akuna voee, non 
1' avrebbono nerarneno faputa pronuoziarc . 
Jour. Liter. tom. 16. p. 192. 

Monlleur Faurraont fi fa ad opinare , che 
gil Etiopi abbiano ti tolo mi gli o re a eib 
pretendere, di qualfivoglia altra Nazione : 
Fra le Antiche Genti niüno contralla loro 
si fatta prerogativa, falvo i foli Egiziani , 

f f 2 Dio-
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Diodoro SIculo da V Kioria di quefto fa-
mofo contrajo fra le duc diviíate Nazioni. 
Gh Etiopi non fi prendono i l menomoirn-
barazzo ¿elle lunghe ferie d'anni , che con-
tano gli Egiziam , e concedon loro tutta 
la piü nnculata antichita , che fanno , e 

.poíiojio defiderare: accordan loro , comead 
eííi dovuta ^ la loro grandiffima cognizione 
delle Arts , e delle Scienze , la loro fotn-
ma diligenza, ed accuratezza nslP aver t'e-
nuto memoria delle az uni dei lo roEe , ed 
Eroi j ma fi fanno foltanto a defiderare , 
che in virtíi di quefta loro fomma cognl-
zione , ed accuratezza, dicao loro i ' Epoca 
precifa de! quando ebbe principio la Na-
zione Etiópica , e di quanto r ma colla 
maggiore efattezza, e prectfit ne , gli Etio
pi fieno piü moderni d' elfi fteíTi l V im-
poffibiliía in cui gli Etiopi hanno porto 
gli Egiziani. di foddisfar loro , fembra^che 
abbh fatto Toro otíener la vittoria fopra i 
loro avverfarj. Mem. Acad. Infcript» tom. 
7- P- 499- c feq. 

Penfano aieuni, che gli Armeni abbiana 
un. miglior diritto alia prioritíi d 'e f i íknza , 
di qualunque altra Nazione ; venendo ac-
cordato, che U paefe da eíTi abitato, foííe 
i l p r imo, in cui pofarono gli uomini dopo 
fl Di luvio , poiché ufciron fuori dell'Arca, 
M a egli é certo a un tempe medefimo , 
che Noé , e la fuá Famiglia , non fecero 
ivÉ gran fatto dimora. Mem, des MifT. tom. 
3- Pag- 14-

Ma vi ha mi ñor dubbio r che la Mo-
narchia piü antica dell' Univerfo fia la 
Chinefe , avendo coltivat© queíla le feien-
ze fino dalle prime eta ; c fono oggimai 
quattro mille anni , che ella fuífifte , colle 
medefime Leggi , maniere c coííumanze . 
Fmet. Ap, Mem.. Acad. Infcript. Tom. 9. 
pag. 3<52. 

V i ha, a dir vero , chi fia rivocato in 
¿ubbio , e poflo in quifiione la verita , c 
l'autcnticita degli Annali Chineí i ; tuttavia 
jnoi gl i veggiamo confermati , per lo me-
no peí tratto di anni innanzi la Ve-
nuta di Crifio Signore , dagli Annali del 
Giappone . Alia peggio delle peggio le a n -
tichita Chinefi fuífiüono ful medefimo buon 
piede, che quelle dei Greci, o dei Rema
ní . 1 loro Annalifii tanto nell' ordine , 
quanto nella Cronologia , non fono míe-
ÚQÚ ad alcuni di quelli antichi da noi tan-
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ío ammirati *, ma , anzlcbé foverchíno quel
li quanto all ' anticb'itú , hanno un titolo 
aífai migliore d'efler creduti, ed accredita-
t i , come quelli , che furono feritti per 
pubblica autorita , lo che pub dirfi él po-
chiíTimi pezzi, si Greci, che Romani , (Q 
fi eccettuino peravventura i marmi del 
Camp doglio , che non fono piopriamente 
un' Ifioria . Vtgml. Ap. Bibl. Germ. ton?. 
14. pag. 145. 

Noi abbiamo una non difpregevole con
feriría della verita del!' Iftoria Chinefe da 
un'antica ofiervazione üundgrancongiunzio-
m dei Pianeti fotto Ghuen Hio Imperador 
della China, riiérita dal Mart imo. Quefio 
Principe vifife 2513. anni innanzi la vénu
la di Gesü Cr i í io . 

M . Kircínus ha difefa Toflervazione con-
tro i l Caffini ; ed ha fatto vedere , come 
convicn realmente , che fia accaduta una 
Congiunzionc nel tempa dagli Annali Chi
nefi mentovato . Mi ic . Berol. tom. 3., pag, 
165. & feq. 

Ma rautenticita di fomigliante OíTerva-
zione , come anche tutta la Chinefe Cro
nología , é (Uta últimamente rivocata Itv 
dubbio y e dimoftrata fallace da uno (cm-
tere fommamente ingegnofo , M . Coílar^ 
Vegganfi le Tranfaziom Filofofiche al nu-
mcr. 483. 

Non bifogna la fe i are in dimenticanza t 
come gl' Irlandefi altresl prctendono d' eíft-
re piü antichi di tutte le altre Nazioni y 
dimoftrando cífi la loro origine , fenza i i ' 
menomo interrompimento da Jafct ( / ) » 
Ma gli Scoizcfi gli controvertono la prio-
r-ita , e la pretendono per loro, foftenenda 
d'eíTtre un ramo maggiore degli Sciti , che 
furono i primi di tutt i gli uomini ( ¿ ) «> 
Gl'klandefi perb non fono fimigliantemen-
te per concederé la viítoria ; nella plaufi-
bile pretenfione d' eííere appellati gli anti
chi Scozzefi , riducono gli Scozzefi mede-
fimi loro vicini ad un' origine moderniífi--
ma , pretendendo, che cífi non fi fianziaf-
fero nells Britannia fettenírionale prima 
dell' undécimo fecolo ; dove per lo contra
rio gl' Iftorici Scozzefi gli fanno efíere in 
que ¡la regione prima della Nafcita di C n -
ílo Sianore. Gl i Scrittori d'ambe le partí 
conecdono generalmente, che fien quivi ve-
nuti dair Irlanda . Ma cadauna cofa fpeí^ 
ta ate all1 antkhita l involta in una teñe-
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BroíUTima ofcurka5, di modo che akunl fi 
fanno a negare ancor quefto . Softiene i l 
Mackenzie , come vi fono maggiori pre-
funzioni per credere, che gH Scozzefi deit' 
Irlanda prendeííero la loro origine da quel-
l i della Britannia Settentrionale di quelio, 
ehc viceverfa 4 

( f ) A ñ . Erud. Lipf. ann. 1696. pog. 
249* ( g ) Mackent. Sccz. fcritto tom, 1. 
Pref. pag. 3- . . 

Nel Regno del Re Laogairo j che co-
roincib neil 'Anno del Signore 427. una 
Comitiva di CommiíTar) compofla di tre 
Re , e di tre Vefcovi de'quaü ano fu San 
Pa tmio , e di tre antiquarj, fi uniperefa-
minare le Genealogie delle principali Fa-
miglie, e le piü antiche memonc del Re
gno j ed avendo efpurgati quefti divifati 
nionumenti da qualfivoglia non genuina re-
lazione, gli depofitarono negli ArehíVj deü' 
Ifola, come una Collezione venerabile , e 
fommamente autentica . Quefto corpo di 
ricordi, o memorie fu denotninaío la gran
de antichita , e la fuá veracita non doveva 
elle re rivccata in dubbio dalle íucceffive 
future generaiioni \ i l Libro d' Armach , i l 
Salterio di Cashel, e fomiglianti fono ftati 
copiati dalla divifata grande antichita . Ni-
chols. Irish. Hift, lib. App. n. 1. p. 181. 

I n fatti le antichita dei Regni del Nort 
fono per modo con fu fe , che viene a ren-
derfi cofa preíTo che impoíTibile i l diftin-
guere la verit^. dalla Favola . I primi lílo-
rici di quefte contrade , come anche delle 
altre , furono Poeti , i quali a dorna ron o , 
ed abbellirono le loro Opere con allegorie, 
e con figure 5 che poi dalla pofterita fono 
í h t e prefe per fatti veri; e quindi é , che 
i Daneíi trattano come favolofe quelle co-
fe medefime , che dagli Svenefi fono te-
nu?e per incontraftabili veritadi , ed i Po-
poh della Norvegia gelofi ugualmentc , che 
quefte due Nazioni , rivocano in dubbio 
quelle cofe , che vengono si dall' una che 
dall'altra afferite . Mem. de Trev. an. 1791. 
pag. 1200. & feq. 

V i fono, a cagion d'efempio, tre diffe-
renti fiilemi di antichitu Danefi . I I primo 
fuppone Daño fondatore d i Regno , e della 
nazione eziandio ^ il fecondo prende le co
fe piu dalT alto , e le pone infieme coll'ar
ca di N o é , fupponendo , che Gomer pro-
ñipóte di Jafet capitaííe per mare in Eu-
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ropa j cd atíraverfandó la Scizia , poneífe 
fuá fiabile permancnza in Danimarca . I I 
terzo^ prende una media proporzionale fra 
gli altri due . Mem. de Trev. ann. 1719, 
pag. 125. 

Le antichita Britanniche, prima dell ' in-
vaíione di Cefare, íono totalmente dubbio-
fe , per non diré favolofe. Le vecchic Cro-
niche parlano di Samothe figliolo di Jafet, 
come del Fondatore della Monarchia Br i -
tannica ; Albione , che fu un difcendente 
di Chara lo invafe trecento anni dopo; e 
circa feicento anni dopo di quefto Bruto 
pronipote d'Enea venne quivi , ed impof-
feífoffi dell'Kola 1'anno de! Mondo due mi -
la ottocento otcanta, dándole quel nome , 
che feguitava a, tenere , allórché Cefare 
vi fece la fuá imprefa ( / ; ) . Quéfto é i l fi-
fiema delle antichita della Nazione Britan-
nica di Jeffr. Moumouth , i l qual fiíkraa 
viene ammeífo dai nofiri Ifiorici per non 
averne uno migliore . Egli é flato difdo 
dal Collegio A . Thomfon delle Regine , 
nella prefazione poíla innanzi a queíia Tra-
duzione Inglefe di queílo Scrittore. ( / ) 

( h ) Vegganfi Oeavr. des Sfav. Juin. ann, 
170Ó. pag. 258. ( i ) Ox. 1718. in 8. Veg
ganfi Nouv. Litter. ann, 1718. pag. i 6 j . & 
jc/juent, 

Monfieur de Poully ha fatto vedere, che 
le antichita Romane per i primi quattro-
cent'anni di quello Stato, fono per lome-
no efiremamente incerte . Mem. Acad. I n -
ícript. Tom. 8. pag. 21. 

Diontfio d' AlicarnaíTo é andato rintrac-
ciando le Romane antichita , Giufeppe 1c 
antichita Giudaiche , Berofo le antichita Cal
dee, Sanconiatone le antichith dei Fenicj , 
Manctone , e Marshamo ie antichita Egi-
ziane t 

Dionifio d' AlicarnaíTo iníitolb i l fao L i 
bro Delle Antichita Romane , in rapporto 
alie curiofe ricerche , cui egli aveva fatto 
intorno alP origine dei Romani, coll' andar
le ricercando fino dalle Eta piu rimóte * 
Quanto alia fe del ta , come anche rifpetto 
all'ammaeftrare , ch' ei fa nella fuá Ifioria , 
viene preferito a T i to Livio uni veríalmen-
te v i fuoi racconti fono piü ampli , ed i 
fuoi fatti aífai piü particolarizzati é Egli ci 
da una pie ni (Tima idea delle Romane Ce-
remonie , dell'adorazione delle loro Dei ta , 
de' Sagrifizj, delle maniere, delle coíluman-

x e . 
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7e , della diíciplina r della Polizia y de' T r i -
bunali s delle Leggi , e fomiglianti . Veg-
ganfs Mem. de Trev. ann. 1712. pag.'55'5. 
& feq. Jour. des S^av. Tom.72^ pag. 118., 
8c. feq. Ma la quiílione fí é fopra quale au
to rita l Vegganíi Mem. Acad, Infcripr, lo
co cit. 

V i ha due Traduzioni F ra rué IT di que-
ñ o Libro , una del Padre Le Jay Geíuua 
( 4 ) , ícritta veramente con eleganza gran
de 5 ma: accagionata come íbverchio libe
ra , ed aíTai fíate dilungantefi dal verace v 
c precifo fenfo del!'Origínale ; l'altra piu^ 
ictíerale e piíi eíatta da Moníieur Bellen-
gar Dottore della Sorbona ( / ) . 

( k ) Par/f. 1724. in 4. Vol. 2. Veggaft Jour. 
des Sgav.Tom. 74. 304. ( 1 ) Panf. 1723. 
m 4. Vol. 2. Jour. des S$av, Tom, 74./^ 42Ó. 

Le antichita Fenicie di Sanconiatone ci 
fu roño in parte coníervate da Euíebio ., Noi 
abbiamo una Verfione Ingleíe, di Sanconia
tone colle note del Vefcovo Cumberlanci 
ed una continuazione dal Canone d' Era-
toílene . Lond. 1720. in 8. Veg. Mem. L i -
ter. de la Gr. Bret». Tom. 8. pag. 371. &_ 
ícq... 

Le. antichita Caldaiche di Berofo fonoíi-
perdute, a riferva di pochí frammenti, che 
fono ftati raccolti da Giufeppe Scaligero , 
cd anche in maggior copia, dal Fabricio 
( w ) . Annio da Viterbo Frate Domenica-
n o , che. viífe vería; i l terminare del fecolo 
decimoquinto 5 non volle, che noi reftaífi-
mo privi d i un fimigliantc teforo , ma pie-
tofamente mife le raani in opera 5. e diiíeg? 
pelll un Berofo , facendo che i l fepolcro 
di quefto antico foífc la propria fuá tefta , 
e pubblicollo in Roma nel 1498. I l 
Frate ando piu innanzi , e dallo fteíTo fuo 
cervello fece sbucar fuori il íuppiemento di 
Manetone a Berofo dal tempo d'EgittoRe 
dell' Egitto , fino all'origine dello Scato di 
Roma, L5equivoco é , che Manetone viííe 
prima di Berofo , ed i l buon Frate non lo 
fapeva . Quefto folo anacronismo é flato ba
ilante per dar lo fcaccomatto al povero fra
te» facendolo conofeere per un folenne im-
poftore -

( m ) Vsggaft Bibl. Guc. Lid. 6. cap. 12. 
w. 9. ( n ) Idem , ibid. necfion in Bibl. Lat. 
LÍO. 4. cap. 13, n. 5. 

Alia Claffe medefima di fuppofte anti
chita di j appartengono antiquitaHs Hetru-
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, antichitcp Erruíce , che venne pretefo' 

dallo Scorneili d' a veré ícoperte prefio Voi-
terra e che furono pubblicate V anno 103^.. 
Jía Curzio Inghirami }¡ che viene univeríai-
mente íuppofto lo fcavatore diquelle, (or
to i l nome di Scorneili occultatofi . Nu
mero infinito di nomi finti a capriccio d' 
antichi Autori vengono in quefto Libro ci-
t a t i p e r dar miglior colore dell'inganno : 
ma- i l pover' uomo vien tradito dallo í b ' e . 
L'Allaccio, e T Ernílio fvelarono altrcsi una 
si fatta impoíiura. Fabnc. Bibl. Latín. L ib -
4. c. 13. n. 5., 

A N T I G R I S T O . Noi abbiamo graadif-
firae difpute, prove , dimoílrazioni ec. in-
torno Antiertflo , pro , & contra .. 

I I Padre: Calmet fi diuende m o k i f f i m o 
nel deferivere .il Padre , e la- Madre ÜAn-
ticrifto ¿ la fuá tnbu , la fuá genealógia , le 
fue guerre , 'e conquiíle , le fue prodez-
ze contra Gog ,, e Magog, e cofe íimi-
glianti. 

Alcuni vogliono , che la fuá fede di prin
cipal Refidenza fia per effere in Conftanti-
nopoli, altri in Geruíalemme , altri nelia 
Mofeo vía , ed alcuni' anche inf Lond ra ; 
ma i pm la collocano in Roma , quanttin
que queíl i , che tengono queíV ultima opi-
nione, íieno divili . I I Grozo , ed alcuni-
altri fuppongono v che Roma Pagana fia 
ftata la fede d' jlmicrijio. Parecchi Dottori 
Luterani , e Riformati con matta , e ca-
parbia. ollinazione fi prendong. la ridicolif-
lima e compaffionevole briga di fofienere 
che la fede tí Antierifto fia per eífere Ro
ma Crifiiana fotto la fteíía Pápale Gerar-
chia. Penfa Giovanni le Clerc , che i Giu-
dei ribelli ed il loro Capitano Simone 
P Iftoria del quale é lomrainiftrata da Giu
feppe Ebreo, fien per elTere riputati come 
i l vero Antier ij¡o. I I Lightfoot, ed il Var-
derhart applicano inoltre quefto carattere 
al Sinedrio de'Giudei . Ippoli to, ed a l t r i , 
foftengono che i ' Anticrijio vero fara lo 
fleíTo Demonio , che prendera carne utna-
na , e comparira in fisura d'uomo innan
zi alia coníumazionc delle cofe Airri , 
fra gli antichi 5, tengono , che V Anticrijio 
fia- per nafcere da una vergine , renduta 
prolifica per arte del Demonio. UnoScnt-
tore moderno fopra le femmine , tenuto da 
molti de'noftri per un fanto , ha miglio-
rato un si fatto fentimentó ftohiffimo, l o -

(leñera 
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ílenendo , clie 1' Anticrijlo dee eflfere gene-
rato 4al D'avolo nel corpo d' una Strega 
col femé di un' uomo coito nell' aíío di 
commeítere certodclitto , ec. Bayle, Dif t . 
C r i t . T o m . i . p a g . 6 5 5 . Nota ( Q.) in Voc. 
Bourignon. 

Ma la maggioranza dells voci é caduta 
fopra Nerone . 

Le conaetture poi non hanno confine . 
Alcuni empj Giudei, de'quali ve ne ha pur 
di preTentc qui fra di noi t íoílennero 5 e 
f ukngono, che i l noftro famoío Cromwel 
fuffe Crirto ; cd alcuni altri pochi fi íono 
sforzati di provare , che effo medefimo fi 
fu V Anticrijlo , C i afficura il Pfaffio d'aver 
veduto un libro in foglio nella Biblioteca 
Bodleiana fcritto appofla per dimoftrare queft' 
ultima propofizione . Pfaff. Introd. m Hift. 
Theol . Liter. Tom. 1. pag. 106, 

L ' H u m o , ed alcuni altri icrivono mol-
te cofe risguardanti úV Anticrijlo, le quaH 
ficcorae íono indegne d' eíTer lette^ , cosí 
noi con piü cquita di fentimento d' alcuni 
Scrittori, che fi fanno belli d' eíporle, amia-
nio meglio di non riferirle , Fra una im-
menfa farraggine di íloltezze , di fccmpia-
laggini , e d'empieta, la piü ficura fi é i l 
non oltrepafiare riípetto all' Antieriflo !e No-
zioni fole , e come üanno efpreííe , delia 
Divina Scrittura , fenz1 a'tro andaré inve-
fiigando. 

A N T I P A T Í A . Una copiofiíTima parte 
di quegli cíempj d' antipatie { a ) , che ci 
vengono meífi innanzi, altro peravventura 
non fono , che mere favole , e ciance , e 
íc ci facciamo a bene , econ occhio vera
mente filofofico , efaminarle , fi tocchera 
con mano, che non dcbboníi in altro pie-
de coi locare , che fu qucllo . in cui fí ílan-
no gli errori popolari , c común i { b ) . 
Cosi V antipatía fra la botta , ed i l ragna-
telo , e che i l veleno dell' uno T altro ve-
leno diftrugge, h famofiíTima ; e fono (la
te ícritte iitorie folenni interno ai loro com-
battimenti , nei quali viene comunemente 
a toccar la vittoria al ngnatello . Ma di 
quali botte , o roípi , e di quali ragnateli 
ü debba cib intendere, pub eflfere duro, e 
malagevole a dimofirarfi , ed a faperfi . 
I Ragp.atdi Fa'angi , e moftiferi , fono 
difFerentiffimi da quelli , che noi trovia-
mo in Inghilterra . Ma riípetto a que-
Qi uhimi ci aíficura i l Dottor Brcwn , che 
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avendo rinchiufo in un vafo di vetro una 
botía , o roípo in compagnia di parecchi 
ragnateli , i ragnateli fnrono veduti íenza 
la menoma refiílenza fermarfi fopra la te-
íla del roípo, e camminare hberamente fo
pra tutte le parti del corpo di quello; que-
fta faccenda duro COSÍ fino a che i l roípo 
non fi vide a fegno d1 inghiottirgli, ma in 
poche ore via via , che fe gli prefentava 
r occafione, ne trangugib fino in fette. 

( a ) Morhof. Pdyhijh Tom, 2. c. 8. n. 10. 
( b ) Brown , vulgar. Error, Lib, 3. c. 27,pag. 

Se un Leone venga altresl impaurito da 
un galio , ficcome vien riferito da mol ti f-
fimi , e da molti creduto , pub effere con 
íomma facilita immaginato únicamente da 
cib , che riferifee i l Carnerario, cioé, che 
nella Corte di Baviera tin leone , eííendo 
dalla fuá tana faltato giíi in un cortile , 
fí divorb tu to i galli , e tutte le gailinc 
di quel vicinato . Brown , vulg. Err. Lib. 3. 
cap. 27. pag. 178, Veggafi 1' articolo SIM
PATÍA, . 

A N T I P E R I S T A L T I C O . I Medid , si 
antichi , che moderni, hanno comunemen-
te avuto ricorío alia nozione d' un moví--
mentó antiperiftaltico, per ifpiegare 1' azio-
ne del vomito , ed i fenomeni accompa-
gnanti i l male del Mifercre mei , o fía la 
Fajjione Iliaca , I n rapporto al primo af-
ferma Moníleur Z i t í r e , che ficcome l'efo-
fago, lo fio maco , e gl' in teñ in i , altro non 
fono, che un me defimo canale cont inúate , 
foderato, e vefiito dappertutto colle mede-
fime fibre carnofe ; e ficcome é concedu-
to , che gí' inteíbni, oltre i l loro raovimen-
to naturale , o fia peri íhl t ico, ( per cui , 
eííendo fueccífivamente contratti dal di fo
pra all' in giíi , van no con quefta direzionc 
efpellendo cib , che ¡ii effi fi contiene ; ) 
hanno altresl un altro moto antiperifialti -
co, o diré lo vogliamo prcternaturale, per 
cui íl contraggono dal baíío all* insu, e co-
si vengono a fofpingere in su cib, che in 
eíli fi contiene ; ed é fommamente proba-
bile , che le altre membra del lo fieííb ca
nale, vale a diré, lo íioraaco e l'efofago, 
fieno altresi alcuna fiata foggeíte a fimi-
gliantc moto antiperiflaltico ; e rifofpinga-
no alia bocea cib, che i n eííi fi contiene. 
Veggafi Hi f i . Acad.Scienc. an. 1700. p. 3 7 , 

La cagione del movimento a?7tiperijia!r¿' 
C9 
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<te viene comunemente amibuita ad ut¡io in-
tafamento d'alcuno degl' inteftini , ma fin-
golarmente deiT inteüino Ilium . 

I I meccanismo , per cui viene eñcttua-
to , non diffcrifce punto da quello , che 
produce ií movimento periflaltico, ecccttua-
tane foltanto la determinazione del moto , 
che nei cali iliaci ¡mpedifce , che le fecce 
ü portlno air ano ; di maniera che dallo 
ilomaco al luogo dell1 oílruzione i l moto é 
periílaltico j ma quando le materie feccio-
íe fono quivi arrivate , vengono a prende
re un moto antiperiflaltico, dall' eííervi ca-
gionato nelle fibre carnofe adjacenti un gran
de influíTo di fpinti : quefte efTendo con-
tratte, fi comprimera i l cor ib loro , e ver-
ranno a fpingere la materia contenuta, ed 
i l chilo verío quel lato, o parte , ove vi 
é minore refiíienza , che íara alT insu , ccn-
cioffiaché liavi fuppoílo per aH' ingiu un' 
oftacolo infuperabile ; e per confeguente é 
giuoco forza , che s' al ¿i no alie fine inter
na alie fibre vicine ? le quali trovandoíi 
pur eñe eontratte , a'zeranno le materie 
quel di p iu , fino a tanto che per gradi fa-
ranno pórtate al piloro , la válvula del qua-
k venendo forzata, ed allargata , viene ad 
ammettere le medefime nella cavíta dello 
0 o maco , dal quale coníinuano la loro ía-
lita fino alia bocea . 

Alcuni ingegnofi Autorl moderni fem-
bra, che abbiano rivokato tutío i l fífiema 
antiperijlaltico, facendo vedere , che un íi-
migliante movimento é meramente imma-
ginario , ficcomc non é in contó veruno 
r.ecelíario per daré un piano di fomiglianti 
diíordini . í Signori Chirac , e Du Verney 
fi fono affaticati per provare quedo per rap-
porto al vomito ; e Monfieur Haguenot 
( a ) , e dopo di ¡ui Monfieur Saint André 
(¿») in rapporto alia PaíTione Il iaca. 

( a ) Mem. Acad. Setene, ann. 1713. p. 472. 
& feq. ( b ) Ftlof. Tranf. «. 351. pag. 587. 

A N T I Q U A R I O . Fuvvi un Coliegioan-
tichiíTimo di Antiquarj eretto nell' Irlanda 
íettecent' anni innanzi a Cní io Signóte da 
OUarah Todlha , col difegno di comporre 
un' Iftoria del paefe . Aííenícono g l ' l i lo r i c i 
Irlandefi , che a quefto fi dee i l mérito di 
poters efll riníracciare i ' líloria di quel Re-
gno piu in la aflai di molte altre Ñaz ion i . 
Kenned, Chron. DiíTert. ap. Mem. de Trev, 
an. 1705. pag. 1873, & feq. Nicols . Hift, I r -
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land. Libr^App. num. 1. pag. 179. & fe. 
quent. 

Sonó flate aíTaiífime volte defiderate, ed 
altresi tentate in Inghilterra alcuna fiata , 
fondazioni di fpezie fomigliante. 

I I Signore Enrigo Spelman parla d' una 
Societa d' Antiqitarj del tempo fuo , alia 
quale fu da eíTo comunicato i l fuo Tratta-
to dei Termini Scritto 1' anno 1614. feu
do egli puré un membro di quella medefi-
ma Societa. 

Venne la Societa divifata formata dal 
Cambden , dal Sir Roberto Cotton , dallo 
Staw , e da a l t r i : Panno 1589. R. Carew 
venne ammefío alia raedefima. Venne fat-
to ricorfo alia Regina Elifabetta per un 
Privilegio, e Cafamento, in cui la Societa 
potefie fare le fue radunanze , piantarvi una 
Biblioteca , e farvi altre fimiglianti cofe , 
Ma per la morte di quella Sovrana la lo
ro petizione ando a vuoto . E quanto al 
Succeííore di lei i l Re Jacopo Primo, fi fu 
maiferapre lontano dal ta vori re i l difegno 
di quei valentuomin: . Veggafi Nichols . 
Ifíor. d 'Inghilt . Libr. Part. 3. cap. 3. p. 199. 
& feq. Smith , V i t . Cotton. Mem. Litter. de 
la Gran. Bretan. Tom. 13. p. 243. & feq. 

L'anno 1717. quefia Societa fu ravviva-
ta novel'amente, dal qual anno non eíTen-
do mai accaduto i ! menomo interrompi-
mento , ella fi trova di prefente in tutto 
i l fuo maggior fiore ; e per una recente 
Coüituzione , dalla quale viene ad efler l i 
ra i tato i l numero dei Membri di quella , 
la Societa vien comporta di cento uomini 
Letterati , e di gran talento , della nobil-
t a , del Clero, e della Cittadinanza , T in -
combenze dei quali , coipe Membri , fi r i -
ftringono ad ifeoprire, e rintracciare le an-
tichitadi non meno del proprio Paefe, che 
quelle deile altre Nazioni . 

Quanto alie ulteriori particolarita la di
vifata Societa risguardanli , veggafi l ' I(lo
ria di Lo adra del Maitland , Lib. 6, cap. 4. 
pag. 647. 

La Prefente Societa degh Antiquarj non 
lístente l^cslc 

A N T I T H E N A R E . L ' amtthemrc nell' 
anatomía é un mufcolo noramato anche 
Semi-interojfeus pollicis . E' quefto mufcolo 
picciolo, rilevato , e carnofo, ed é ilíuato 
obliquaraente fra la prima falange del di
to groíío , e del primo oflb del metacarpo ; 

egli ' 
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€gH l Rffato áa una eftreraita verfo la baTe 
del primo offo metacarpale vicino al pri
mo ofifo del fecondo filaro del corpo , dal 
quale va calando obliquamente verfo la te-
fta della prima falange del dito groffo , t d 
c inferito , ed attaccato nella pane efter-
na laterale di queft' offo , ovvero in quel 
l a to , che é rivolto al primo oflb metacar
pale . EgH fi va incrociando fopra ti ftmi-
interoffeus indicis : quefto mufcoio íi íknde 
verío ii dorío della mano, e V antithsnare, 
quivi dcfcritto, verfo la palma. 
^ A N T O N I O . I I Giuftiniani, ( ^ ) i I C a : 
ramuello , ( ¿ ) ed altri ancora parlano di 
.un'Ordine di SanC ¿íntvnio in Et iopía , co
me quivi la prima volta ftabilito T anno 
di noftra Redenziane 370. Ma oltre i l non 
íarne la menoma parola i ! Lodolfi, i l vo-
ler pretendere , che vi foffe un' Ordine di 
Cavalieri nel quarto Secólo della Chieía , 
ella é una vera chimera . 

( a ) J/ioria dell Orig. dé1 Cavalieri , £.5. 
( b ) Theolog. Re gol ar. parte 9. 

Da Sznt' Antonio altresi la denominazio-
tic ad un' Ordine di RcligioO fondato in 
Francia intorno «IT anno 1095. Emill. H i -
ílor. Monaftic. Ord. cap. 14. pagina 127. 
& feq. 

Gl i Antomni , o fieno Monaci di Sant' 
Antonio, vien detto da alcuni , che fieno 
della fpezie de'Mendicanti. I I loro Fonda-
tore fi fu Gsftone Franco , i l quale ereffe 
per cíTi un Monaftero nella Mot ta , vicino 
a Vienna Fraruefc , in cui feguita a v i -
vervi anche a' noílri giorni i l loro Gene-
rale ; e quefta fpezie di Monaci feguita la 
Regola di Sant' Agoftino . Da altri vien 
data un' Iftoria differente di loro origine , 
e gli íuppongono cosi denominati non in 
tapporto a Sant' Antonio del fuoco , o fia 
Sant' Antonio Abate , ma perché inftituiti 
da un Santo Antonio Priore di un Mona-
ñero fituato in quelle vicinanze . Viene an
che aggfunto , eííer quefti Religiofi Cano-
siici Regolari j ma V Iftoria efpofta in pri
mo luogo fembra la piü probabile j con-
eioffiaché egli fia indubitato eíTere eíTi in 
origine Spedalieri , ch' eífi avevane cura 
degr infermi, e dei debo!i, e come un fe-
gno caratteriltico di ció , coftumano porta
re nell' Abito verfo i l petto un T . come 
rapprcfcntante una Stampella , o gruccia . 
•Aubert. ap. Richel. UxQí. tom. i . pag, 9 5 . 

Suppl. Tom, I , 
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Corre voce in alcune contrade, che que-

íli Monaci , Canonici Regolari, o Frati , 
che é tutt ' uno , fi arroghino i l dritto , e 
la facolta di atraccare , e di rimuovere a 
loro talento V igms facer , o íia quel male 
volgarmtnte detto rcfipola ; facolta, che fe 
é creduta , come pur troppo lo íara dalla 
povera fempiiee , e balorda gente , verra a 
fruítar loro numero grande di devoti , e 
delle buone pietanze . Noi la riputercmmo 
una fandonia; ma fa di meíberi pero che 
ella non íia tale , avvegnaché alcuni Pre-
lati pofero ogni loro cura per períuadere 
i l fommo Pontcfíce Paolo I I I . d' aboliré 
«n' Ordine fomigliante : Quafluarios ifios 
Sancii Anthonii , qui decipiunt mjlicos , & 
Jim pitees , eofque innumeris fu perjiitionibus 
implicant , de medio tollendós ej]e putamus . 
( c ) A fine di porfi a coperto dtüe minac-
ce di quefti Frati la povera gente di quei 
paefi preíentano loro ogni anno come in 
tributo un bel tocco di graíío maja le .. 
Quefti Frati , fcbbene in poco numero , 
fuffiftono tuttora , ed hanno de' Conventi 
in alcuni pochi Paefi, { d ) 

( c ) Sebaft. Frank. in Chronic, pag. 486. 
(d ) Emi l l . HijL Monafl. Ord, cap, 14. pag, 
128. & feq. 

_ A N T R O P O F A G I . L ' Iftoria el fommi-
niñra diverfi efempj di perfone trafportate 
da escefio d' odio a mangiarfi i proprj loro 
figlioli , e congiunti di fangue . Giufeppe 
Ebreo parla d' una Madre vívente nel tem-
po deil' aífedio di Gerufalemme , che uc-
ciíe una propria fuá figlioia , la mife in 
un forno ad arroftirfi, ne raangib una par
te , e ne afeofe i l refto del corpo abbrufto-
l i t o . Al t r i intendono quelli eííer detu o»-
mpofagi , i quali fi obano d'uomini per ira , 
e portati da pura vendetta. V i fono degii 
efempli di íoldati, í quali nel calore della 
battagiia , fono ftati prefi da ecceífo di rab-
bia cosi grande , che fi fon daíi a íquar
elare , e sbranare co' proprj denti le carni 
vive de'' foro nemici, ed a trangugiarle. 

L ' eftrema veemenza dell' amóte ha pro-
doíto alcune volte l ' eífetto medefimo , che 
F odio eccefíivo. I Tapuii mangiano i cor-
pi dei loro Amic i , e dei parenti p¡u prof-
firai col íolo fine di prefervargli da i ver-
mi , e dalla putrefazione ; facendofi quei 
mammalucchi a credere , non folo di dar 
loro per finugliante gtufa una ononfica fe-
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poltura, ma eziandio una tiuova vita , cd 
una ípezie di ravvivameoto in loro ñefli. 
Arternifia fcce coía alquanto a queíia fo-
tnigüante , allorché fi tracanno le ceneri 
di Mauíolo fuo di lato M a rito . Preíío i 
Brafiliani la maniera di feppellire piüono-
revole la gente morta, £ ímgolarnieme le 
pcrfone loro ptü care , ed atniche , fi ¿ 
qüella di mangiaríele , e psr tale effetto^ 
fanno i l cadavero in peizi , e ne fanno 
dei regali di toechi d' eíío cadavero mag-
giori , o minori fecondo le piu proflime , 
o piu lontane relazioni di confanguineita. 
Mangiano coíloro anche i loro nemici ,raa 
con quefta diíferenza , che quefti fecondi 
fono mangiati crudi ; dove per lo contra
rio le carni dei loro parenti vengono cuci-
nate in varié fogge, e fanno delle medefi-
me le vivande diveríe di lorotavole . Me-
moires de Trev. ann. 1702. pag. 91 , 

Preffo gli Sciti EíTedoniani , quando é 
morto un Capo di caía , i loro yicini lo 
gittano a parecchie fiere , le quali effi to-
ílo che lo hanno divorato , uccidono , Je 
fminuzzano, e ftritolano , e me icol a no in
fierne colle carni del morto , non altramen-
te che le falficce, e ne fanno un banchet-
to . Herodot. Hift . L ib . 4. Veggafi Nouv, 
Rep. Lett. T o m , 52. pag. 34. 

Fra i Maffageti, quando qualfivoglia per-
fona vien vecchia , í' uccidono quei barba-
r i , e mangiano le fue carni j ma fe la 
perfona é morta d' infermita , la feppelli-
ícono , riputandola infeUce . Herodot. Lib. 1. 
Nouv, Rep. Lett. T o m . 52. pag. 22. 

L ' Idolatría , e la fuperftizione é ñata 
pi& oceafione ai fuo i coltivatori d1 indurgli 
a manglar gli uomini , di queilo abbia fo-
mentato fra eííi , o 1' amore , o V odio . 
V i fono poche Nazioni , che abbiano fa-
gnficato alie loro bugiarde Divinita delle 
vittime umane 5 e vi avea gia la ftabilita 
coftumanza di cibarfi di porzione dei fa-
grifizj, che quei Popoli pfFerivano, 

I Jagos, ed i Sudditi del gran Macoco, 
•viene aíferito , che fie no mangiuomini , 
mtropofagi. Quefto Monarca é fonema men
te potente avendo per fuoi vaífalli dieci Re. 
Si numerofa é la fuá corte, che ognigior-
no vengono trucidati dugento uomini per 
fervigio ., ed imbandimento della íua Ta-
vola j parte di quefti dugent' uomini fono 
reí , ed i l rimanente fono fchiavi forami-
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niftrati nel!a natura di tributo . Le carni 
¿i quefla fventurata generazionc di o ente 
viene preífo queíl' empio Popólo cucinata 
ed aggiuílata non altramente che fi faccía 
da noi del m a m o , e del cañraco; ensila 
C i t d di Monfol , Capiía'e di queüa bar
bara orridiífima regioae , vi ha una macel-
leria apena , ove fi compra , e fi vende 
a pefo la carne umana . Queño non pub gik 
venire da necdlua , comecché in quelle 
contrade non vi foffero .beftiami , ed altre 
provvifioni. D ^ e r . Deferípt. de i'Afrique, 
Pag« 359- & pag- 4^é, Bibiioteque Umver-
felle tom. 2. pag. 384. 
_ Parecchie Nazioni del Moxas nell 'Ame

rica meridionale , efeono alia caccia degli 
uomini , non aleramente che noi ci faccia-
mo delle volpi , o dei cinghiali . La loro 
principal cura íi é di fare un buon nume
ro di prede , cui coloro fi ftrafeinan via , 
come noi facciamo del beñlame \ e prefi , 
é cufloditi , che hanno quefti miferabili uo
mini , uccidongli un dopo I ' altro , come 
buoi , o vitelii per mangiarfeli giorno per 
giorno alie tavole delle loro Famiglie . 
JVlem. de Trev. ann. 1717. pag. 22. 

Erodoto ci afllcura , come parecchi Po
poli dell'Indie uccidono tutti i loro vecchi, 
e tutti i loro infermi, per cibarfi delle lo
ro carni; ed aggiunge , che alcuna fiata é 
avvenuto , che fieno ílate acculate delle 
perfone fane d' e fíe re ammalatc , per aver 
oceafione di divoraríele . Herodot. Hift. lib. 3. 
Nouv. Rep. Lett. T o m . 52. pag. 33. 

Parla THerrera di unVmpiíi imo, e fmi-
furato Mercato neHa ~Ghina , pieno tutto 
á' umane carni per la gente -migliore , e 
piu ricca. Marco Paolo ragiona <i' una co
fa fomigliantiííima nel fuo tempo , che fe-
guiva nel Rcgno di Concha, verfo le par
tí del Quiínay, e dell'Ifola Zapangite : al-
tr i fanno parola dello fteífo collume del 
grande Java : i l Barbofa del Regno del 
Siam , e dell' Ifola di Sumatra : altri delT 
Ifole del golfo di Bengal : altri del Paefc 
jdei Samogiziani , ed altri ¿ ' altre si fatte 
generazioni di Barbari antropofagi. 

Dagl' l í lor ic i , e dai Viaggiatori altresl, 
ci verrebbero fomminiftrati altri efempj d' 
antropofagi ; ma fon1 eglino i loro racconti 
fenza efagerazione ? Non ci ha egli bañan-
temente i l nome terribile ti antropofagi {QT* 
pre ío , ed ingenerataci fufficiente averfionel 
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C i víen fuppoflo , che i Venezianí íle-

m ü faggiameníe ferviti di quefto ííratta-
gemma , per alienare , e coníervar netta 
la loro gente d'afloaiigliarfi al Turchi , e 
prender le loro conñumanze , coll'aver mef-
ío fuori , che i Turchi erano antropofagi . 
Jour. des f^av. tom. 6$, pag. 138. 

I I Padre Lobo ci daconterza d'un Cam
po volante di due mila antropofagi tre 
leghe diftante da Juboneli'Etiopia y i l qua-
le egli allerifee , che non la perdona , né 
a feffo , né ad eta , né la rifparrma per 
quaifiv'oglia cofa .del Mondo a qualunque 
períona : e di piü , che parecchi dr coftora 
portanfi a viíitare con grandiíTima franchez-
za, e lealta i Miffionarj. Altro cofloro in 
eífi non ammirano , fe non fe i1 eñrema 
bianchezza dclle loro carni; e ci viene per-
fino fuppoíio, che fí fieno i Miffionarj po-
ftr a tavola alia prefenza di coftoro . Mem. 
de Trev. ann. 1728. pag. 2013. & feq.. 

I I Reverendo Padre Giovan Giufeppe di 
Santa Terefa ci aíikura , che avendo gli 
Olandefí conquiñato fopra i Portughefi al
tane partí del Brafile , fecero ogni sforzo 
per convertiré alia ConfeíTione Calvin i flica 
i Brafiíidiani, e che per guadagnarfegli con 
maggiore facilita , gíi permifero di man-
giare quel maggior numero di Portughefi , 
ehe foííe loro piaciuto . Mem» de Trev, 
ann. 1702. pag. 1075. 

Monfieur Petit ha fatío un" a (Ta i dotta 
DiíFertazione fopra la natura , e le manie
re degü antropofagi . De natura , & mori-
bus antropophagorumTrajeé, ad Rhenum. 
1689. in 4. Ne abbiamo V Eftratto nel 
Jour» des f§av.. tom. 17. pagr 617. & feq̂ . 
Oeuvr. des f^av. ann. 1Ó89. pag. 195. & 
feq. Af t . Erud» Lipf, ann.. 16B9. pag. 578. 
& feq, 

Egli , Monfieur Petit , disputa , fra Je 
aítre cofe , fe gli antropofagi operino , o 
nb , contro alia natura l I Filofofi , Dio-
gene , Criíippo , e Zenone , feguitati dal 
corpo tutto degü Stoici , foflengono eífer 
cofa fommaraente ragionevole agli uonii-
n í , che uno raangi P al t ro, ovvero T che 
é anche p i i , che mangíno fe medefinu , 
qualora per un quaiche accidente, una parte 
cel corpo veniffe a fepararíi daí rimanente 

corpo'. Secondo Seílo Empírico le 
prime Leggi che fatte furono , fu roño ap-
punto quelle per impediré , che gli uomi-
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ni V un r altro fi mangialíero , come é Ha
to fatto fino af tempo prefente. Gil Scrit-
tori Greci ci rapprefentano 1' u ni vería le de-
gli uomini antropofagiT prima d' Orfeo ; ed 
un Autcre moderno, con qual fondamento 
p o i , Te lo sa egli folo 9 dice di piíi , che 
una volta, i ga t t i , i cani , i conigli , cd 
altri fimiglianti animall bruti , mangiavaníi 
F un T altro ; e che per cío 1' antropófago 
non é contrario alia natura . Plinio dopo 
Ariftotile afferma, che r Cigni fi mangiano 
1' un 1' altro ; e che le api altresi mangia
no le loro Ninfe, che fono i loro figiioü-
n i . . Gl i Olandefi nella nova Zembra han-
no veduto gli Oríi mangiarfi F un 1' altro , 
e la cofa ífefía é (lata oíTervata d' alcune 
fpezie di pe fe i . I Tiburón! , fecondo Ov i 
dio 5 vengon prefi con un' amo adeíca-
to col le carni della loro propria fpezie , 
Leonardo Florovenzio avendo cibato un 
porco di carne porcina , ed un cañe di 
carni canine , trovb una vera naturale r i -
pugnanza a cibo fomigliante in eífi ani-
mali ; concioffiaché dopo un dato tempo-
caddero al porco tutte le fetole , ed al ma-
ítino tutti i pe i i , ed i l loro corpo s' em-
pié tutto di t igna, e di puzzolenti fpacca-
ture per la pe i le , Ella é cofa nota , che 
1' origine del morbo venéreo é comunemen-
te attrlbuita al cibaríi delle carni umane, 

Pub eñe re dimandato ^ fe V ufo , che vien 
fatto, d1 alcune partí del corpo umano nel
la Fifica , venga fotto la denominazione 
d' antropófago} Quanto mal frequentemente 
fono fíati in si fatta occafione violati i fe-
poleri ? per non far parola delle mummie , 
e di cofe fomiglianti . Plinio ci afficura y 
che i Medici del fuo tempo ordinavano a 
coloro , che erano foggetti ad affezioni epi-
lettiche, d' applicare le loro labbra alie fe-
rite del gladiator! , e d' avvallarfi 11 fan-
gue , che grondava da quelle . Jour. des f§av. 
tom. 17. pag. 621. 

Alcuni portano affai ínnanzi i l loro rif-
petto per i corpi morti . Monfieur Petit é 
d 'avvifo, non poterfi permettere dalle Leg
gi i l tagliare e fcarnare , che faffi dagli 
Anatomict i corpi morti degü uomini per 
apprenderne la ífruttura , (alvo di quelit 
di coloro, che fono flati a morte condan-
nati , e di coloro eziandio , ai quali vien 
negato 11 dritto della fepoltura. Gl i Arabí 
vanno anche piü avantl , e dicono , che 
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raalgrado qualfi^ogüa loro voglia , e defí-
derio di fapere come vada ¡a faceenda del-
la ílruttura del corpo umano , non fi fa-
prebbero tutíavia indurre giammai a ta-
gliare percio un cadavero; ma che fon piu 
che paghi di prendere in preftito dai Me
did del la Grecia le loro cognizioni riípetío 
aila ftrutíura medefima. 

Alcuni íbílengono , effer cofa del tutío 
impoíiibile, per qualunque precauzione ven
ga praticata , l ' impediré i ' ingreffo in noi 
delle parti dei corpi morti col noftro cibo, 
e colla noílra bevanda . Aggungafi a que-
ño , che fe noi non ci cibiamo deila noílra 
propria fpecie , noi ci paíchiamo pero di 
piante , e di animali, che derivano in gran-
diffima parte da noi fteffi i l loro nutrimen
to . Quindi , febbene a (Ta i male , e centro 
ja Divina Rivelazione , ne é ftata inferirá 
da Filofofi poco criíliani P impoffibilita dei
la refurrezione dei medefimi corpi , Veg-
gafi 1' articolo RESURREZIONE , Cyclo-
pedia 

A N T R O P O F A G I A . L*antropofagia vien 
pretefo da alcuni , eííere i ' eñetto d' una 
data particolare ípezie d' infennita da efíi 
sppellata Ylv.^uyU ; eche quelle períone , 
che fono prefe da si fatto malore vengano 
fpinte a mangiare i loro fimili. Alcuni poi 
fi riftringono a confiderarla foltanío una 
ípezie di pica . Gl i Annali di Milano ei 
fomminiftrano un' efempio aífai ftraordina-
rio d' antropofagia . Una donna Milaneíe 
apptllata Eiiíabetta , per un'deprávate ap-
petito , come tocchiamo con mano , che 
avvenir íuole aííai fovente nelle donne gra-
vide , ed in quelle che fono oppilate, íen-
tivafi fieramente portata a cibarfi d' umana 
carne . Goftei per appagare si ftrana voglia ? 
dieííi a farne provviíione, adefeando dei fi-
glioletti , i quali poiché tirati gli aveva 
nelia propria caía» uccidevagli , e gii íala
va . Ma fendo flato feoperto si empio mif-
fatto, venne per le canne del la gola imple-
cata, e brugiata 1' anno 1519. Jour. des f^av. 
tom. 44. pag. 190. & íeq. 

Sonó divifi i pareri degü Scrittori rifpet-
to a 11' accagionamento fatto ai Criíliani dei
la Ghiefa primitiva ü antropofagia. . Quefti 
tutíi pero actribuifeono 1' origine di si fat-
ta caíunnia a cib , che i Pagan!, ed Infe-
deli udirono dirfi deila Divina Eucariftia , 
e deila Sagroíanta Comunione . I I Balleo, 
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ed altri dopo di l u i , ma uomini perb dei
la ñeíTa t in ta , vale a diré Eretici non me» 
no di lui ingannaíi , non fi chiamano pa-
ghi di fimigüante verifimiliffima congettu-
ra . I I Wormio produce un'altra ragione » 
Egli é noto, come i Criíliani primitivira-
dunati nelle catacomhe , ed intorno ai fe-
polcri dei Mart ir i , i vi íommamente defi-
deravano di confeguire i l Battcfimo di fan-
gue , eípreflfione , colla quale intendevano 
eífi i l martirio . Gl'infedeli mal' intenden-
do V efpreffionc , ed una cofa per altra 
prendendo, fi fecero a credere, che i Cr i 
íliani dopo eíTere üati iniziati col Batteíi-
mo d' acqua , veniífero confermati nella 
Fede col Battefimo di Sangue. Egli aggiun-
ge , che per fanciullo coperto di fariña , 
Fuer farre eonteclus , che veniva pugnalato 
dalla perfona iniziata r altro non intendeí-
íero , fe non íe la Divina Eucariftia , o 
fia i l Corpo reale di Gesu Crifto Signor 
noflro nafeofo íotto gli accidenti del Pa
nes, Vegganíi Oeuvr. des ífav. ann. 1696. 
pag. 576. 
_ AORISTO . Non í'accordano i Cri t ici 

riípetío a c ib , che propriamente, e primi
tivamente importino gli AorifliQxeú. A l 
cuni gli prendono per mere variazioni di 
tempi piü che perfetti , introdotti non per 
altro , íe non per copia maggiore di l in-
gua , fenza i l menomo fignificato partico
lare . Egli é pero indubitato, che gli anti-
chi Greci Gramatici ponevano deila diffe-
renza fra gli Aorifti , ed i tempi piu che 
paííati . Secondo queñi 11 tempo piü che 
perfetto eíprime una cofa in quel punto , 
od últimamente compiuta j dove per lo con
trario V Aorifio dinota bene i l paííato, ma 
indeterrainatamente , ma íenza i l riípetto 
fe la cofa fia compiuta, o di frefeo , o da lun-
go tratto di tempo. Una si fatta diftinzio-
ne pero viene dal Gretfero rigettata , i l 
quale mette fuori degli efempj tratti da gli 
antichi, nei qualiidue tempi vengono ufa-
t i indifferentemente ; e fimigüante promi-
ícuo ufo viene conceduto , ed afferito al-
tresi dall' Orfini { a ) j ma egli vede ^ e 
penetra piu addentro nell'origine » e ne^a 
ragione deU' Aorifio , di quello, che fi ve-
deiTe i l Gretfero. Que fio Scrittore , vale a 
d i ré , TOrfini, aíTeriíce, che alloca ¿o/s/ro?, 
V Aorifio é propriamente uíato , quando non 
debba dinotarfi alcun tempo certo j odefimto, 
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ma quando realmente comprendonfi tutti 1 
tempi. I n faííl non a!tro fuona la voce ñefía 
aopífos, che indefinitus. Che poi quedo fia 
i l primitivo ufo Aoriflo, egli 1' Orfini 
io fatoccarcon mano con una ferie copio-
fiíTima d1 efcmpj. Egli apparifee nei Greco 
idioma quefta particolarita , da qaalunque 
altro Linguaggio non conofcíuta, d' avere , 
c ioé, un tempo meramente indefinito , e 
comprendente infierne gli altri tempi tut
t i ( Á ) . . . f 

( a ) In Epijí. ad Jívsman. apud Ejusdem 
Onomaft. Germán, Grxe, in fine . ( b ) jíci. 
Erud. Lipf. ann. iógo. pag. 471. 

Diftinguono i Greci comunemente due 
aorifli , Alcuni perb non concedono alcun 
fecondo aorifio, fofiencndo , che cib, che 
dai Grammatici vien detto aorijlo fecondo, 
é i l tempo medefimo , che il primo, con 
non altra variazione , che quella di una 
leggierifíima diíferenza di terminazione , 
Bibl. Anc. Mod. Tom. 5. p. 250. 

A O R T A . Trattano gli Anatcmici della 
ftruttura deli' aorta , della compreííione 
dell' aorta , de!le valvule , degl' integu-
menti , o tafee , de He ramificazioni, ce. 
de 11' aorta , I I Vieuííens ( a ) altresi ragiona 
di una fpe¿ie di glandule veíliculari efiíknti 
nelle pareti ík\V aorta . I I Dottor Keií ( ¿ ) 
ci da un calcólo della velocit^ del fangue 
neli' aorta. 

( a ) Aci. Erud. Lipf. ann. 1705. p, 459. 
Nouv. Rcpub. Letter. Tom. 55. pag. 214. 
( b ) Ejf. in Anim. Oeconom, p. 138, 

L ' aorta uícendo dal cuore per un folo 
tronco , é guernita di tre valvule femilu-
nari per impediré ü rigurgitamento del 
fangue : immediatamente intorno a quefie, 
ella manda fuori al cuore due arterie dette 
arteria coronaria ; e dopo calandoíi giü , 
ed unendoíi in forma di un' arco, fi viene 
a dividere in que! le due parti , che fono 
denomínate parte afcendeme , e parte di-
fcendente . Heifl. Comp, Anat. num. 293. 
Keil , A na tom. cap. 7. Sea, 5. Drake , 
in Antrop. Lib. 3. cap, 15. Ci da queílo 
Autore nel qul citato luogo una aíTafefat-
ta , e finifíima figura dell' aorta . Veeganíi 
altresl le Tranl. Filofof. num. 280." pag. 
1188. 

AORTA ASCENDENTE , o piuttofb tron-
chi dell' aorta , fono quelli , che prendono 
ú lorq corfonverfo le parti Tuperiori , e 
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lateral i del corpo . Tal i fono le due Caro-
tidi , la fubclaviana , la cervicale , la fea-
pulare , 1' intercofiale fu per i ore , la media-
ílina , la diaframmatica íuperiore , la mam-
maria , 1' gfiillaria , e le arterie bra-
chiali . 

AORTA DESCENDENTE , owcro tronco 
fo\Vaorta ) detto anche femplicemente alcu-
na volía aorta, é quello , che prende i l 
fuo corfo all' ingiü per i l torace , e per 
1' abdome all'oífo fagro. Da quefto afcende 
1' arteria bronchiaíe del Ruifchio , le bafie 
intercofiaü , le celiache , l'epiploiche , le 
emulgenti , le fpermatiche , le mefenteri-
che , e le 'arterie ipogafiriche . 

La divifione dell' aorta nei Tronchi 
Afcendente , e Diícendente , quantunque 
venga ricevuta univerfalmente dagli Ana-
tomici , le vien data tuttavia eccezione dall* 
Eidero, riputandola meno naturale ; afle-
rendo egli , che quefta convenga piuttofto 
alia firuttura dell' aorta dei Quadrupedi , 
come de' raal'lini , dei vitelli , e di fomi-
glianti animali , dai quali vi ha moltiffima 
apparenza , che fia ílata prefa 5 anziché 
dalla ftruttura di quella del corpo umano , 
Realmente 1' aorta afcendente non é un 
femplice tronco , ficcome importa la fuá 
denominazione , ma é comporta di tre 
arnpj ra mi , o dir gli vogüamo tronchi , 
I n alcuni efempj ve ne fono anche ftati 
ofíervatl quattro 9 in altri appena foltanto 
due , ed anche uno folo , lo che fi rav-
vifa pero foltanto negü animali da quattro 
piedi , 

La plegatura dell' aorta , dopo che ella 
lafeia i l cuore, e prima, che vada a divi-
derfi nelle ramificazioni afcendenti , viene 
notata dal Dottor Lowcr, come una prova 
della Sapienza infinita del Creatore , per 
diftribuire una pih eguabile , e gentile diftrj-
biuione dei fangue alie moltiíTime parti 
del corpo . Concioífiaché per dove 1' orifi-
zio del cuore apre dirittamente all' insh , 
fe 1' aorta 1 che riceve i l primo impulfo , 
foffe continuata in una retta linea fopra la 
regione del fangue , verrebbe a verfarfi 
troppo vivacemente , e con treppa abbon-
danza nel cervello j e le parti inferiori 
verrebbono ad eíTer defraúdate del loro ví
tale liquore . Per impediré si fatto difor" 
diñe , é 1' aorta per tal modo difpofta , 
che i l fangue non pub precipitare diretta-

mente 
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Míente nelle ramifieaziom afcendenír,. nelle 
adíllarie, e nelle carotidi j ma< fa un giro,, 
non altramente che col compaffo , per la 
plegatura » ta quale íoftiene i] primo empito 
del íangue fcagliato , ed kidirizza il maf-
fimo torrente verfo i l tronco dilcendente . 
R a y , Saprenza di Dio nella Creazione , 
Parte 2. p. 5 5 6 . 

La diípoíizione del T aorta é varia ta fe-
condo le diverfe fpezie d' animali , fecondo 
le differeníi loro poííture , e feeondo altre 
occafroni : nell' uomo per la ragione di fuá 
fituazione diritta , tende ad un fiuífo piu 
pronto , e piü: pieno dat tronchi diícen-
denti , di quello faccia dai tronchi afcen-
denti : negli animali bruti r che piegano 
ali'" ingiíi 5 fegue i l contrario : tanto nel 
primo , quanto nei fecondi , fono fatre 
proprj , cd adeguati provvedimenti per una 
equabile dÜiribuzione .. Nel mafchio della 
noftra fpezie T ci añicura i l Dottor Pitcar-
nio f che 1' aorta difcendente ha minor 
numero di ramificazioni \ e per confeguente 
i i íangue proporzionatamente (corre piu 
lento , di quello , che fegua nelle fem-
mine r ove vi fono piíi ramificazioni ; e 
per confeguente trovando i l fangue minore 
refiílenza , fcorrera con maggior vivacita 5 
e piu abbondantemente alie partí inferiori 
delle donne , di quello , che fegua negli 
íiomini j e da quefta cagione dipendono i loro 
corfi meíhual i . Jour. des S^av.. t. 5 6 . p. 5 3 ^ 

V aorta difcendente é foggeíta alie com-
preírioni fatíe dallo fromaco , e dal tubo 
inteftiníale , e queflo od ordinariamente r 
ovvero ftraordinariamente . I I primo ac-
eade , ogni volta che lo ftomaco , ec. 
é pieno y i l fecondo , quando cgli é dila
ta to faor di mifura dalla plétora , e dali' 
ebullizione eccitata nelle febbri . L ' eíFetto 
fara in quefto cafo un5 interrompimentó , 
oppure una diminuzione del fluiío del fan
gue alie parti piu bafle dcl= corpo ; ed un' 
acere fermento di quello al capo , ed alie 
parti piíi alte , L ' ordinario , fecondo i l 
Dottor Woodward , é neceífario per fommi-
niftrare i l bifogno alia mente per penfare t 
ía materia per gli fpiciti animali r ec. (a) 
Lo ftraordinario , fecondo il piano di M . 
Silva ( ¿ ) r per j dolori di teña violenti 
peí dchno , e per altri fintomi delle febbri. 

i * } Jour, des Sgav. Tom. 69. pag. 592. 
( b ) Idem Tom. 8 9 . pag, 4 ^ 7 . 
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L5 aorta- vien trovata in differenti ñ&ú * 

natárale morbofo ©ffificato, cartilaginofo r 
aneurifmatico j polipofo , calculofo , e fo-
migliantí . 

Vorrebbono alcuni s che le- oíTificazioni 
átWaorta fia una delle grandi cagioni delle 
moni improvvife . Hift. Acad. Scienc,. ann^ 
1701. p. 35. & feq. 

I n un5 uomo vecchiííimo r che morí in 
eta di 130. anni r i l Dottor Keil trovo* 
T aorta , neli' abdome , e negl' iliaci eíícre 
per ¡a maggior parte cartilaginofa , e que-
fta apparentemente fu la eagione della fuá 
morte - Tranf. FüofoL nu. 506. pv 2248.. 
& feq. 

Gh Accademici curloíí della Natura pro--
ducono un' efempio di fei pietre íimili a-
chiodi r o cal col 1 , trovatr nella pro m i -
nenza dell5 aorta , fotío gli arnioni di una 
perfona r che mori: di un dblbré acuriiTimo 
nella regione lombare . A ciaícheduna pui-
fazione d' arteria quefti venivano a batter 
contro le fibre membranolc dell' integu
mento del vafo, e quinde avevano origine-
i dolori acutiíi'imi: la eagione della concre-
zione venne attribuita all' ufo tToppo= fre-
quente della polvere viperina prefa per urí 
ulcera nel petto . Vegganfi Ephem. Acad» 
N . C ^ Cenr. 9 . app. Obf. 1.. 

Per i íeni dell' ^orí^ veggafi 1' articolo' 
S í NO ,, 

APOCRIFO . 'Viene queíla voce ufa-
ta aííai fíate per diño tare cofe falfe , e 
fpune . Noi incontriamo dei libri jípocrifi,, 
o fuppofitizj in tiumero grande, pubblicati 
fotto nomi di Patriarchi , di Profeti dii 
Evangelifti , di Apofíoli y di Padri primi-
tivi y di Santi , di Martir i , e fomiglianri'% 
Profezie Apócrifo , Vangeli Apocrifi , E -
piüole Apocrife ,. A t t i Apocrifi , Apoealií'ft 
Apccrffe , e lomiglianti .. 

I libri compofti da altri Aurorr tutta* 
diveríí dai nomi , che gli hanno pollo if» 
fronte , e battezzatifi col venerando fan^ 
tiííimo nome deglr Autori infpirari , quan-
tanque ripuíarfr potrthbe cofa iodevole ? 
coníagrata fotto i i nome di pía frode ,. ñi. 
condannata fino dalia prima era deilaChiefa 
da u n Canone Apofto'ico n t l l ' efempio dr 
un Sacerdote , il quale venne de pollo per 
eííerfi inventato gíi Attr di Paolo , e di 
Tecla . Bmgham, Origin. E c c k t 
cap. 5 , § . 



del Nuoi/o Teftamento, vale 
qu-eí t a l i , che f i erano ufur^oad 

APO 
I I pabriceio ha pubblicato i frammenti, 
cib che é rima (o , dei Libri apocrifi del 

Vecchio e 
& d i r é , di 
i nomi di Prcfeti , di Apoiloli , e fomi-
g l iant i , che viffero fotto o I'uno? o l 'akro 
Teftamento , con delle annotazioni , ec. 
Fabric. Codex Ffeudeptgrahus Veterh Tejia-
menti, Hamb. 1722. * 7 ^ - ^ue Volumi 
in 8. Codex Apacryphus Ñovi Tefiamenti 
I . Volum. Hamb. 1719. ec. in 8. 

APOCRISIARIO Gli Apocuftarli , 
ovvero Refpon jales vengono a fignificare 
nella Iftoria Ecclefiaftica una fpezie di 
Refidenti nella Ciíta Imperiale a nomc 
delle Chiefe, e de' Vefcovi Foreílieri, l'ufi-
zio dei quali fi era i l maneggiarfi non altra-
mente che proccuratori nella Corte del!' I m -
peratore in tutte le Cauíe Ecclefiaftiche , 
nelle quali erano effi le prime figure . 
L ' Iftituzione degli Apocrifiarj íembra a ver 
avuto fuá origine nel tempo di Coitantino, 
oppure non moho dopo , allorché eíTendo 
gl ' Imperadori divcnuti Crif t iani , le Chiefe 
foreñiere avevano piu oocafione di prorauo-
vere le loro folleciíazioni , ed iftanxe, piíi 
alia cortigiana , che formalmente ,: última
mente noi troviamo l ' ufizio diviíato flabi-
lito da una Legge nel tempo di Giuftiniano . 
I n una delle Novelle viene ordinato , che 
un Vefcovo non poteffe fiare per lungo trat-
to di tempo lontano dalla fuá Chiefa , o 
Refidenza, fenza un comandamento fpecia-
le dell' Imperadore, e che in evento, che 
qualilvoglia d'eíFi Vefcovi aveííe avuto bifo-
gno di trattare in corte alcuna Caufa Eccle
fiaftica , egli facefle efporre Ja fuá petizione, 
o dall' Apocr'tfi nio della fuá Chiefa, deüi-
nato , e dichiarato per tale effetto s o dagli 
Economi, o da alcuni del fao Clero. 

Sembra , che gli apocrifiarj fullero Fer
io ne Ecclefiaftiche cosí Anatolio Diácono 
d' Aleftandna fu Apocriftaño , o Refideníe 
per Diocoro fuo Vefcovo di Coftantínopoli, 
per la qual carica ben foftenuta mentoíii 
d1 effer pofcia eletío Vefcovo eflfo puré S 
Coftantinopoli dopo la morte di Flaviano . 
Ed Evagrio oflerva la cofa medefima di 
Eutichio , che da Apocrifiario, fu promoífb 
al Ve ico vado d'Amafia , e poi anche venne 
imrnediatamente trasferito dopo Mennade 

al Vefcovado della Cuta Rea le. Ad imi-
íazione Apocrifiarj delle Chiefe, quafi 
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tu t t i j Monafterj avevano íimigliantemente 
i l &loro Apocrifiarh , P i acombe nza del quale 
«on confifteva nel rifederc nella Citta Reale, 
ficcome i pnmi face vano , ma agí vano come 
Procuratori peí Monafterio loro , o per qual-
fivoglia membro di quello , allorché s' imbat-
teva , che nafceífe alcuna pendenza légale , 
innanzi al Vefcovo , fotto la giuriídizionc 
del quale quel dato Monafterio íi trova va , 
Quefto fi nieva da un' altra Novella di 
Giuftiniano , la quale comanda., che fi riccr-
chino in tali cafi gli Afcetici a r¡(pondere 
dagli Apocrifiarj , o Refponfali i quefti erano 
puré membri del Clero , ficcome chiara-
mente fi deduce dagli A t t i del quinto Con
cilio genérale ^ ave ua certo Te o na de íi 
fottoferive Sacerdote , ed Apocrifiario del 
Monaftero del monte Sinai . 11 Traduttore 
Latino lo chiama Jlmbafciator , che non é 
gran fatto termine proprio , quantunque in 
certo dato modo venga ad efprimere la coíaj 
avvegnaché nei tempi piu baffi ufarono gl i 
Imperador! di daré altresi i ! nome ^Apocri
fiarj a i proprj loro Amhaíciaton j ed ebbe 
quefta a diventare la denominazione , ed 
i l titolo di ogni , e qualunque Legato 

( a ) Bingham , Origin. Ecclef. Lib. 5. cap* 
13. fett. 6. ( b ) Suie. Thef. Ecclef. E x Du 
Can ge , Gloff, Grac in mee Airoapímapíos 

APOFIGE . Apofige, ovvero Apop/jfgts 
nell' Architettura é un membro ampio 
concavo , od arcato , i l quale 3 o ferve ad 
uniré infierne , c connettere due membri 
pian i , ovvero ad uniré un membro piano 
ad un1 altro non piano . Wolf. E k m . Archit, 
§. 109. 

I n quefto fenfo poííoníi per noi accon-
ciamente diftioguere due Apofigi, uno fupe-
riore , F altro infcriore . 

Apofige fuperioye é quella parte , o cavo 
per cui un membro ampio piano di una 
parte íuperiore di un' ordine vien conneífa 
alia parte piíi baíTa , od inferiere » Idem 9 
ia Lex. Math. pag. 127. 

Qijefto viene anche dai Franzefi appel-
lato le congé d1 enhaut , e dagl' Italia ni i l 
Cavo di fiopra. 

L' Apofige inferiore , o piti baíTo, Apo~ 
phygis inferior , é un membro concavo, od 
arcato, che connette due parti piane nella 
piu baíTa , od inferior parte di un'ordine» 
Quefto vien detto dai Franzefi le congt 
d embas 5 e dagl' i taiiani alcune volte 

** il • 
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// cavo di baffo) ed alcune altre /'/ vivo át 
haffo. Idem ibid. 

A P O F I S I . Quefta voce fignifica la cofa 
medefima , che da noi viene altramente 
efprefla anche con tutti g!i appreíTo termi-
ni , cioé , procedimento , eminenza , pro
bola , projettura , protuberanza , ecfifi , ca
po, e fomiglianti. Van-Horn . Microcorm. 
§. I I . pag. 8. 

Le JÍpofift differifcono dalle epififi ; av-
vegnaché quefte corde fien o foltanto di pen
dente , o parti contigue all' o(To; dove per 
10 contrario le prime Tono ailungamenti , 
ovvero continuazioni dell' offo fteíTo , rile-
vandofi fuori dal medefimo non altramen
te , che i ra mi dal tronco di un' albero . 
Barthol, Anat. Libe!. 4, cap. 1. Veggafi 
11 Articolo E P I F I S I . Cycl. 

VApofift, per rapporto alia fuá figura , 
pub eííer ridotta a due fpezie , rotondi , e 
lunghi. 

I primi vengono appellati col nome ge
nérale di Capí . Quefti 0 políono dividere 
nuevamente in due fporti , o fpezie ; fe i l 
capo -fia largo , bislungo , ed aííai promi
nente, o íporgente in fuori , viene íempli-
ce mente appellato capo, XÍ̂ -ZX» , caput: fe 
é piano, e baífo, V.OV^UXOÍ , condylus , cón
dilo . 

Quelle fpezie dei bislunghi vengono al-
tresi fubdivife in Apofifi , acuto , ed ottu-
ío . L ' acuto terminante in una punta é 
detto KQf.&vn , cornix, fuliga, mergus , per 
la fomiglianza , che ha colla teíla o col 
roñro di qneft' uccello. Di quefti ve ne fo
no diverfe fpezie diftinte , fecondo la loro 
figura, con diíferenti norai , quelli , che 
raífomiglianfi ad uno ftileíto, o punteruo-
lo Stylo'tdes ^úho^n? , ovvero graphioides ̂  
ypa.tpioéiS'u;, che s' aífomiglia ad un petto ; 
majio'tdss, o mammaria, ¡zat̂ o& í̂fí ; che fi 
aííomiglia ad un ancora, anchoroides, uv-
Xopoñfruí; che é fimile ai becco d' una cor-
nacchia , coracoidss , xopaxoüS'>;< ; e finalmen
te quello , che raíTomigliafi ad un dente 
otct<foé$t}s'9 ovvero dentiformis . Quindi al
tre si le voci glenoides , condyloides , ptery-
goides , corone, trochencer , e fímiglianti. 

La fpezie degli ottufi terminanti in un 
capo, vengono detti , cervix, collum , eol
i o . Veggafi Blaf. Comm. ad Vesling. cap. 
3. p. 16. Heiji. Comp. Anat. §. 4 9 . Veg
gafi 1' Articolo , C E R V I C E , ec. 
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L ' ufo genérale degli Apofifi fi ^ 1. 

la maífima coerenza e cómodo deH'artico-
lazione , fe fia con moto, o fenza moto . 
2. per fomminíftrare ai mu (col i una piíj 
cómoda originazioue , e 5. per difendere 
le altre part i . Gli ufi loro particolari ver-
ranno indican foíto í proprj refpéttivi ar-
ticoli di ciafeHedun? oíTo , ec. Heifl. Com-
pend. Anatom. §, 50. P. 19. 

A P O F L E M M A T I Z Z A N T I . Gli apo-
flemmatizzantí fono di due fpezie , una pre-
feritta da prenderíi per la bocea coll' in-
tenzione di produrre uno (purgo per i (pu
to , 1' akra data per le narici, a fin d'ope-
rare per ifiarnuto , fcarico ec. 

I primi apüflemmatizzanfi, vengono con 
piü particolare prcciíione denominan máfiji 
catorj , ovvero j '¡¡vatorj , i fecondi errhincsy 
ovvero Jlernutatorj. 

Sembra , che tutti coloro , che hanno 
compofto i noftri Dizionarj, fallino in que-
íto articolo prendano erróte ; avvegnaché 
rifiringano alcuni d' effi gli apoflcmmatiz-
zanti ai naío , come i] Blancard , ed íl 
Qumcy j altri alia bocea , come i l CalUU 
l i , ed i l Bruno. 

Le claíTi degli apoflemmatizzami ammi-
nlftrati per la bocea vengono da alcuni fub-
divifi in due fpezie. I primi fono propria-
mente denominan maíl icatorj ; e quefti con-
íiftono in quelle materie , che fono mera
mente infipide , ovvero fenza la menoma 
acrimonia ; ma che , per moto del mafti-
camento della bocea eftraggono la faliva 
dalle glandu'e vicine alia bocea . Tal i fo
no la carta, una palla di piombo, del cri-
ftallo, del maftice, e fímiglianti . Veggafi 
I'articolo MASTICATORIO. Cycl. 

I íecondi denominati propriatnente apo-
flemmatizzantí, fono quelli . che fono com-
pofti di parricelle acrimoniofe , le quali 
vellicando gl' integumenti membranofi della 
bocea , vengono a produrre uno fcarico piíi 
copiofo di faliva , dalla quale quefte parti-
celle acrimoniofe vengono dilute , e món
date : Ta l i fono i l tabacco , fa Salvia , e 
fimiglianti . Nent. Fundara. Med. tom. 1. 
Tab. 4. §• 9. p. 283. 

I I loro ufo principale é nei difordini, o 
feoncerti ferofi, od acquofi della tefta , nel-
le apoplefie , e negl'idrocefali: alcune vol-
te ancora negli feoncerti , e malattie degli 
occhi, nei dolori di denti , e fímiglianti . 

Veg-
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Veggáfi Boerhaave .> de Mat. Med. p. 127. 
Nent. h c. tom. 2. Tab. 24. p. 122. 

La claffe degli apofiemmatizzanti ammi-
n iñ ra t i , e prefcritti pcl nafo , poffono ef-
ferc divifi , 1. in tal i , che operino fenxa 
fare ftranutare, per mezzo di fcioghere gH 
umori flanzianti nelíe glándula delle nari-
ci , e con eccitare íoavemente le glandule 
ad un' eícrezione , o fcaricaraento . E que-
íli tali medicamenti vengono con pm par-
ticolar precifione appellati Enhines. Id . I b . 
Veggafi 1' Articolo ERRHINA . Ciclopedia, 
e Supplemento . 

2. Tal i che operino veementemente fti-
molando le raembrane delle narici , mo-
vendo lo íhrnutamento , e cacciando , ed 
efpellendo fuori gli umori con violenza . 
Nent. loe. cit. Junck . Confp. Therap, Tab. 
6. pag. 215. 

Quefli con raaggior propriera vengono 
denominati ptarmici , ovvero flernutatorj . 
Vegganfi gli Articoli Ptarmico , e Stranuta-
tivo, Ciclopedia.. 

Tal i fono i l Ta hace o , le polveti di di-
verfe fpezie , e 1'elleboro , e fomígiianti . 

A P O L O G O . Nni troviamo negü Auto-
•ri cofe molte rifguardanti 1' origine degli 
apologhi ( a ) i i caratteri diíiinti degü apo-
loght , T ufo , cd i vantaggj del método di 
parlare , e di ragionare per via cf ^0/0-
g h i i b ) . V 

( a ) Veggafi Bayle DiB. Critic. in voce 
Efope , Not. ( A ) C b ) Shaftsb. CharaEl. 
iom. 3. paz. 206. e feq. Pafchal. de variis 
modís Moral. Trad. cap. 2. § , 1 2 , e feq, 
B u d d . / / ^ . adTholog. l'tb.i. cap. 4. p. i g j . 

Diffen'ce Vapólogo dalla Favola, fábula, 
púSot , avvegnaché i l primo viene ufato 
•neile paríate, c neile arringhe per perfua-
dere í la feconda neile Tragedie , neile Com-
medie , ed in altri poctici componimenti 
per iíln iré altrui , e per correggere i co-
flumi.. Differifce altresi Va pololo áaWyíenus, 
concioffiaché quclV ultimo é íoltanto calco-
lato per ufo degli uomini, e maneggia una 
piu grave , e piu feria ammonizione j dove 
per lo contrario gli apologhi vengono pro-
pofti ai fanciuíli . DifFeriíce V apólogo dalla 
parábola , impercíocché queda é una fimi-
litudine cavata da coíe naturaÜ , moral i , 
€ da qualfivügíia altro ramo di cognizio-
ne ; ed i l primo únicamente vien tratto 
«Jai Topici morali . A l t r i poi ftabilifcono 

Suppl, Tom, I» 
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la differenza cosí : che le parabole fono 
prefe da fa t t i , ed azioni degli uomini , gli 
apologhi, da quei degli animali bruti , ov
vero anche da cofe inanimate ; di modo 
che le parabole richieggiono nella Narra-
zione probabilita la qual cofa non fi richie-
de negti Jpdoghi . Pafch. de variis medís 
Moral. Trad. cap. 2. §. 20. 

APOPLESSIA . Quelh terribile fnfermi-
ta viene dai Román i Scrittori appellata an
che fideratio, Lang, Epift. Med. p. 106. , 

La voce N<p*ivoí in Ippocrate , viene ad 
inciudere non meno le apopleffe , che 1-6 
fmcopi . Freind. líloria di Fiíica , tom-» 1. 
pag. 95. 

Le apopleffie fie r cíe , o linfa ti che fono 
principalmente quclle , che affaliicono i vec-
chi , nei quali íi trova il calor vítale gran
demente abbattuto. I giovani, e corpulen-
ti , fono efpofti alie apopkjfie deüa fpezie 
fanguigna , 

Condannano alcuni i l método comune di 
cavar fangue da qualfivcgüa vena in quefta 
malattía , di preícrivere degli emetici , o 
di porre clifteri , o d' applicar veícicanti ; 
ma fi fon dan o infinitamente ful benefizio , 
che reca 1' arteriotomia , e commendano 
altamente i cordiali . Caldcrwood 5 Nuovo 
Método di curare T apoplejía , ap. Med, 
Elf. Edimb. Riílret. tom. 2. p. 460. 

Un Moderno Autore é d' avviío , che 
Carus, Catapbora , ovvero Su beta Aviccn-
na , i l Letargo , Coma vi gil , ovvero Ty-
phomania Galeni, Palfy , Paraplegia , Me-
miplegia , e íomiglianti , non fie no nulla 
affatto piíi, che fpezie differenti d' apoplef
fie in grado minore. Med. Efl. Edimb. vol. 
1. pag. 166. 

A P Ó S l OLO . Gli Jpvfloli vengono da-
gli Arabi appellati Havarioun , che fignifí-
ca imbiancatore , o mugnaio, come aicuni 
dicono da una fomiglianza di loro ufizio : 
ma fecondo i l pirere d' altri intanto ven-
gon dagli Arabi cosí denominati , perché 
rapprefentati dagli Antichi Crifiiani neile 
loro pitture, come veftiti di blanco, e per
ché la loro tradizione r.v verrivagli, che eííl 
cosí comparivano ai credenti. Davangü lo
ro altresi gli Arabi la denominazione Af-
hah jefa , che fuona in lingua noli ra Com-
pagni, o Difcepoü di Criílo ; ma non gli 
differo giammai Raffoulon, né Morfaloun , 
che propriamente nella Lingua Araba figni-
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íkano Apofto!i, o MefTaggicri . La prima 
appellazione la riferbano totalmente peí lo
ro proprio fallo Profeta Maometío , e la 
fecondcia per i Patriarchi, e per i Profeti 
deU'antico Teftamento . H e r k l , B ib l O-
rient. p . 4 3 9 . 

Giovanni Síraone ha fatto ex profeíío 
una DiíTcrtazione , nella quale pretende que-
l\o matto da catena , o per piíi giuílamen-
te battczzarlo , queft' empio ícimun tiüirao, 
che tutti gh ApoOolí foffero Luterani , e 
uiuno d' elTi Catíolico . Collegium ApojivU-
co-Lutheranum contra Kellium , S. G. quod 
omnes Apojiolt fuerjnt Lutheranl , nulli Pa-
pijlx. Witemberg. 1676. in 4. I I Fabricio 
ci íomminiftra cna lifta dei principal! Scrit-
t o r i , i quali hanno trattato dcli' origine , 
de l l 'Uf i i ío , ec. degli Apojioli. JFabric. Bi-
blioth. antiq. cap. 13. §. 11. 

A P O Z Z E M A . Qaefta voce apozzema 
trovaíi ancora alcuna fiata ícritto corrotta-
mente apozim . Du Cange , Gloíí. Latin. 
tom. 1. pag. 264. in voce apozimare . 

Negli Serttton deli' era barbara noi tro-
viamo uíata que ña voce per fjgmficare un 
infulione , per fare uri apozzema t 

V apozzema differifee dall' infufione per 
rapporto ad un grado maggior di calore , 
che fi ufa nel preparare i l primo, (per cui 
un' apozzema di venta piíi intimamente im
prégnalo di quelle partí del foggetto , e 
íoftanza , le quali fono diípoíle a ícioglierfi 
in bollendo nclTacqua . 

Sonó gli apozzemi Medicamenti della 
fpezie efíemporanea , e percib de' meno ufa-
t i , per la ragione , che fatti ch' e' fieno, 
hon poííbno confervarfi. Quelli , che fono 
preferitti in fimigliante forma , vengono 
generalmente fatti perché i l paziente nel 
tratto d' un quarío d'ora di tempo ne poffa 
fare una piemffima coraune bevuta. Quin-
cy, Pharm. Lt¿>. 12, , pag. 132. 

Sonó gli apozzemi a (Tai frequentemente 
fatti d'infufioni, vale a diré , colla prima 
digeftione , e attrazione d'infufione di Pian
te , e d'erbe , e cib fatto quel medefimo 
liquore faffi bollir^ per averne un' apozze
ma . Veggafi Boheraave , Nuovo Método 
di Chimica , Part. 3. Ricet. 2. pag. 20. 
e íeq. 

A P P A N N A G G I O . I I Loifel , citato dal 
Menagio , fi sforzb di far derivare queíia 
Yoce dal Franzeíe appenner , pluma , dar 
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cioe delle penne, donner des pemes, per da* 
re ad un giovane Principe uluto fuoridel
la fuá caía paterna delle penne, o dir vo-
gliamo, i mezzi per volare , vale a diré 
per foüentar íe íkíTo . Veggafi Mcnage , 
Origin. Franc. Monfieur de Saint Julien ci 
ñampa un'altra Etimologia , cioé dall'an-
tica non piü uíata voce Franzefe apaner , 
che figniñea tagliare , c negoiiavc cadauno i l 
proprio mantenia.ento , i l modo d1.a veré i l 
fuo pane, 

V appannagg'io é inalienabile; e i l ramo 
di párentele collaterail non poííono eredi-
tarlo . I I folo figliol maggiore ha i l dritto 
d' eredita a tutío l'appannaggio; ma gli vie
ne ingiunto i l carico d' alfcgoare al fratel 
minore un' onorevole mantenimtnto . Veg
gafi Chop'm. Trad .du Domaine 1.2. e lib. 3. 

In Francia gli appannaggi fono di due 
fpezie, vale a d i r é , reale , e di coñuman-
za. I I primo é foltanto aíTegnato , e con-
ceduto ai fratelli del Re, ad eíclufione del
le femmine . Quefie non fono tanto pro-
priamente alicnazioni di reali dominj che 
íieno come fmembramenti di quelli . A t i 
ben, ap. Richel. D i ñ . tom, 1. pag. 96. G l i 
appannaggi di coüumanza fono quelli , che 
fono aflegnati , e permeííi alie donne fo-
rclle del Re . 

L'Hoffmeiíler, i l Lyfero , lo SchiItero , 
i l Mullere , i l Berget , ed altri ancora , 
haano cempofio ex prefefib dei ragiona-
ment i , e fatte delle diflfertazioni , riíguar-
danti le Leggi, ed i Dir i t t i degli appannag-
gi. Vegganfi , Bibüoth. Juris Imperiaüs , 
cap. 4 . L'tpen, Bibliotheca Juris , pag. 21. 
Biblioth. Gerra. tom. 9 . p. 226. 

L ' E r z i o , i l Tommafio , ed i l Lombar-
di hanno aíTegnatamente trattato fopra la 
differenza , che paífa fra V appannaggio, cd 
i l Paraggio . I I fecondo importa una diífe-
renza reale, ed i l primo fittizia . Biblio
theca Jurium Jmperialium loe. cit. Da Gio-
vacchino Mejero é flato pubblicato unCor-
po di tune le Scritture fatte fopra 1' ap-
pannaggio, e fopra i l Paraggio, in un vo-
Jume in . Cmpus Juris App*nnagti 
ec. continens feriptores quotquot inventrt po-
tuemnt, qui de appannagio , & Par agio ex 
inflituto egerunt, Lemgow. 1727. L'Ifioria 
di quedo, o fiane 1'Éftraíto del contenuto 
vien fomminiftrato dagli A ^ . Erud. Lipf. 
ann. 1728. p. 4 9 . e íeq. 
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AVVENDICE'Vermifome . I I Signor 

Monrb ci afficura , come non gH é mai 
venuto faite di rinvenire Vappendice-vermi
forme in aleuno di quei feti umani , che 
egli fi prefe la cura d' anotomi^xare , di-
fteía eol meconium , e che percib egli non 
pub aíTerire, né menar buono altrui , che 
fía un confervatorio delle fecce nel tempo 
delia geííazione . Dalle aumerofe lagunc 
muccoíe, che Tono nell' umana appendice , 
c dalla fimiglianíe ftruítura della Cxca de-
gli animali bruti , puré che i'ufo íuo deb-
ba eífere i l fomminiíírare della foftania 
muccofa per render lubrica la fuperficie in
terna del gran facccrdel colon; e d'umet-
tare , ed mnaffiare le materie fecciofc in 
effo contenute , affinché poflano con mag-
gior facilita eííere (pinte fuori verfodique-
fia parte del facco, ove trovad la maffima 
difficoha. nel loro procedimenío , ed ove 
col rimanervi per íoverchio tratto di tem
po fíagnanti , potrebbero produrre degli 
fconcerti , e dei cattivi í in tomi. Ne é trop-
po chiaro teííimonio queila infermita, che 
viene appellata placenta inteji'malis . Med, 
EíT. Edimb. vo!, 4, art. 12» 

A P P E T I T O . Viene V ap pe tito da alcuni 
Autor i divifo in fenfitivo , ed in razionale . 

V appetito fenfitivo quello fi é , i l quale 
naíce , e rifvegliaíi da una confufa nozione 
di bonta nell' oggetto , tale apprefa fingo-
krmente per via de'fenfi. Ovvero pub an
che eííere dcfíniío : Un ' inclina-zione dell' 
anima vtrío un' oggetto , in rapporto ad 
alcuna cofa di buono confufamente in eíío 
oggetto diviíata . M'oif. Pfycol. §. 580. 

Gl i Scolaftici lo chiamano ancora appe-
tho anímale, ed anche fenfualitas . Alcuna 
fiata gli Scolartici fteíli hanno dato la de-
nominazione d' appetito anímale all ' appetito 
ia genérale ; e lo hanno divifo in appetito 
iraíabiie , ed in appetito concupiícibile : ai-
tro non é i i primo , falvo cib , che noi 
appelliamo averfione , ed il íecondo é in real
ta , e propriamente V appetito fenfitivo . I n 
fatti la divifione non é prefa dalle differen-
ti facoltá, o potenze, ma bensi dagli atti 
difterenti di una facolta , e potenza me-
defima. 

L' appetito , confiderato come inclinante 
al bene, é deíto concupifcibile, e comeori-
ginato dal male, e da eíío dipendente , é 
cetto irafeihile . 
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I n quefto fenfo, ed in tale afpetto Vap-

petito fenfitivo é quello , per cui noi ci 
facciamo a defiderare un bene , od a (chi
vare un male , confufamente apprefo per 
tale . 

Alcuni Scolaftici danno un piano diffe-
rente rifpetto alia differenza, che paíía fra 
1' appetito irafeibile , e 1' appetito concupi
ícibile . 

Secondo i TomiHi l ' appetito concupiíci
bile é quello, per cui noi venghiamo fpin-
t i , e condotti verfo i l bene ; e i ' appetito 
irafeibile quello , per cui noi fiamo con
dotti verfo alcun bene malagevole , o du
ro , e fcabrofo ad eííer confeguito. Ma gli 
ScotiíH impugnano una si fatta diftinzio-
ne , aííeverantemente íoftenendo y eííer que
do i l cara t te re dell' appetito concupiícibile s 
d' inclinare > e portaríí ve río qualíivoglia 
cofa buona, fiad ella, o non fiafi di duro, 
e malagevole confeguimento . 

V appetito Razionale é quello , che na
íce da una diñinta rapprefentazione di be
ne nelP oggetto . Chiaroanlo altresi gli Sco-
laftici appetito Intellettuale. Quefto pub eí
íere definito un' inclinazione dell'anima ad 
un' oggetto , in rapporto del bene , che noi 
conofehiamo, ovvero che ci immaginiamo 
di ravvifare , e di conofeere diftintamente, 
che in eíío oggetto fi t r o v i . IVolf. Pfycol. 
Empir. p. 880» 

In quefto fenfo altro non é 1' appetitt 
Razionale, fe non cib , che noi chiamia-
mo vclcnta , vclcre . Veggafi 1'Articolo V o -
LONTA' , Cycl. Per rendere una cofa og
getto ti appetito , é giuoco forza , che fia 
conoíciuta almeno imperfettamente . Qoin-
di appunto nacque i ' affioma degli antichf; 
Ignoti nulla cupido . 

V appetito fenfitivo ammette del gradi ; 
egli é piu forte verfo alcuni oggetti , di 
quello, ch' ei fia verfo a l t r i , e verfo il rae-
deílmo oggetto piü in un tempo , che in 
un'al tro; e per confeguente egii é fufeet-
tibüe di mifura , quantunque la mifuranon 
fiafi per anche feoperta . Ma i l grado ¿'ap
petito varia , fe i l giudizio, che noi face la
mo del beue , ovvero del male dell'ogget
to , venga a cangiarfi . Idem, ibidem , §. 
599. e íeq. ' 

Le Rególe d1 appetito fono quelle , le quali 
oííerva l'anima nel defiderare, o nel vole-
re le coíe . Id. Ib. §• 902. 
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Tal i fono quelle, che quando , od ogní 

qcal volt a noi ci facciarao a dsfiderare una 
cofa, noi la rappreíentiamo a noi ÜeíTi co
me un bene; che ogni qual voira una cofa 
cattiva ci apparifce buona, noi ci facciamo 
a defiderarla ; e che noi non poffiarao de-
íiderare un male, fe non fe foíto la noxio-
ne di bene . Id. Ibid. §. 892. e feq. 

Legge d1 appetito íl é i l principio genéra
le , ovvero la forgente dclle rególe dellVp-
fettto. Id, Ibid. §. 905. 

La Legge $ appetito é qucfla propoGzio-
ne, che qualfivoglia cofa noi rapprefentia-
rao a noi fteffi come un bene, noi ci fac-
ciam a defiderarla . Id . ibid. § .904. 

La forza grandiíTima pero, che ha l'uo-
mo fopra la fuá morale condotta confifte 
nelia forza , cui egli ha di rapprefentare a 
fe íleífo gli oggetti come buoni , o come 
cat t ivi , come bene , o come male . Queda 
é la forgente del coltivaraento di tutíe le 
V i r t u d i . 

I n alcuni cafi gli appetiti fenf.tivo , t ra
ciónale cofpirano , o conducono ad un' in
tento medefimo ; a cagion d' eferapio : quan
do i l cibo medefimo , che é Iperimentato 
aggradcvole al palato, viene conofciuto ad 
un tempo fteífo per un cibo fano . In que-
üo cafo 1' oggetto ci apparifce buono e con-
fufamcnte , e diñintamente . Wolf,. Pfycoh 
§.908. & feq. 

Una fiaiigüante conformita é un punto 
di. momento grandiffirao nelle materie mo
ral! , eííendo la maffima, e piü alta perfe-
zione , alia quale fia 1' uomo capace d' ar
mare . I I gran problema degli Etici fi é 
di rtcturrc r appetito fenfitivo a conformarfi 
coW appetito razionale . 11 gran fondamento 
ele!!a foluzione di queílo problema é ftato 
poc' anzi accennato : raa i l problema am-
nutte tanti cafi , quante fono le diíferenti 
virtudi .. Viene aííerito , che Confucio in-
dirizzaffe tutte le fue cure, e fatiche , fin 
dalla fuá prima giouanezza in su , a que
ílo folo fine ; i l quale ^ fendo giunto all' 
eta di fettant' anni , giunfe alia perfine ad 
ottenerlo ; di modo che gli venne fatto di 
ridurre gli appetiti a tale conformita , che 
i l /ew/íí/üo trovavafi in eífo perfettamente fog-
getto a!i' appetito razionale , ftt fides penes 
n i relatores . Id. Ibid. §. 909. 

In fatti i due appetiti trovanfi d'ordina
rio mefeoiati infierne , e quindi pub aeca-

dere , che 1' appetito razionale poffa eiTere 
violéntalo , aggrandito , ed anche di pari 
attraverfato , áaW appetito fenfitivo ; avve-
gnaché quefi' ultimo ammetta dei gradi ; e 
per confeguente , allorché confpira col pri
mo , ovvero quando tende verfo un'ogget
to medefimo , non pub fe non fe forcifi» 
cario . Id . ibid. §. 912. 

I I cafo piü ufuale, ecomune fié, quan
do i due appetiti oppongonfi 1' uno con tro 
i ' altro, e contendono di dominio . Tale , 
a cagion d' efempio, fi é c\h , che accade 
in una perfona ammalata , la quale fendo 
perfuafa , e convinta , che quel dato me
dicamento, che le vien preferitto , é buo
no , fente tuttavia un'avverfione grandiííima 
per T odore , e peí fapore di quello ; di 
maniera tale che viene ad un tempo me
defimo ad aborrire, ed a defiderare la cofa, 
medefima in un grado aííai grande . ídem-
ibid. §. 917. 

La ragione di- fimigliante combattiraento 
fra le noflre inclinazioni fi é , che noi rap
preíentiamo a noi fteffi una cofa , nella 
veduta , ed afpetto difiinto buona , la qua
le , nella veduta , od afpetto confufo , ap
parifce cattiva; e vice verja. Quindi la for
gente di quelTantieo lamento:-, Vtdeomelio-
ra , proboque, deteriora fequor . 
_ APPLAUSO . L ' applaufo preíTo gli An> 

tichi differiva dalT acclamazione , in quanto 
queíla veniva articolata ,. ed effettuata col
la voce 5 ed il primo foltanto eolle mani . 
Veggafi i ' articolo ACCLAMAZIONE , C i -
clopedia , e Snpplemcnto . 

Preño i Romani era V applaufo una fpe-
zie artifiziale muficale di ftrepito , fatto da! 1' 
udienza, o dagli fpettateri , per efprimere 
la propria loro foddisfazione . Veniva effet-
tuato da un movimento , o battiraento di' 
mani: lebbene noi troviamo alcuna difpu-
ta , e controverfía interno alia natura , ed 
alia maniera di fimigliante movimento . 
Da alcuni degli antiehi viene rapprefentato 
come fatto per via d' uno sbattimento deí--
le dita, come facendo fuonare le dita: <?x-
tremis manibus excitatis . Alcuni fimigüan-
temente pretendono , che nuil'altro foííe , 
fe non fe quel tuono, che faííi colle dita, 
fimigliante a cib , che noi diciamo íuonar 
le nacchere colle dita , ufato per lo piü-
preíTo di noi per dinotare un difpregio di 
una cofa : Pochi Scritton con probabilita 
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maggiorc lo riconducono ad uno sbaltimen-
to delle palme delle mani , che dicefi da 
noi baíter palma a palma , ma non gia 
colle due mani piano, od affattoñeíe, ma 
colíe dita della mano diritta alquanto pie-
gate , che viene a fare un colpo, o boato 
nella mano finiftra fpiegata e piaña. Veg-
gafi Ferrari i de Aceiamaíione , & Plaufu , 
Lib. i . c . i . & íeq. Pitifc Les. An t iq .Tom. 
2. pag,443. in voce Plan fus . 

V i ha tre fpezie differenti ü applaufoÁz-
nominate dagli ftrepiíi differenti, cheven-
gono fatti in effo , vale a diré , bombus , 
imbnces i & tejió:: i l primo é un fraíhiono 
confufo fatto, o colle mani , o colla boc
ea, i l fecondo, ed i l terzo , con isbattere 
o tuonare certa data fpezie di tintinnabu-
11, o vafi , che per tal dato fine erano po-
ÍH nei Tea t r i . Pitifc. loe. cit. Veggafi 1' ar-
ticolo BOMBUS ec. 

Le perfone venivano avvertite , ed am-
maeflrate a fare V appiaufo con arte , con 
bel modo , armónicamente \ ed avevanvi 
perfino dei Maeliri per arideftrarle in cib , 
che queña arte profeífavano. Coloro, che 
eranfi bene addcürati in eíia , e che erano 
veramente franchi , íi produce vano per ef-
fere ud i t i , ed a m me ¡Ti fra i Posti , fra gli 
At tor i , e fíraiglianti, ed erano propiamen
te difpoui a íoífrire, a ricevere vn1 applau-
fo fonoro , e quefti erano appellati Lau-
áicoeni , e Só^j/.xa; . Pitifc. Lex. Antiqu. 
T o m . 2. pag. 2 í . in voee Laudicoeni. 

Nei fine della Commedia , veniva afpet-
íato un fonoro fcampanio d' applaufo , ed 
era richieík» eziandio dall' Udienza 5 o da] 
Coro , o dal perfonaggio , che era 1'ulti
mo a parlare ; e la formóla ufa ta era Jpe-
ttatores plaudite , ovvero , válete &plaudite . 

Gli applaudenii erano divifi in C o r i , e 
difpofti nei Teatri uno di centro all ' altro 
Coro, o íruppa , non altramente, che fo-
giiono effere le orcheílre, e gli organi nei-
le Chiefe Cattedrali , di maniera che era 
quefia una fpezie di auplaufi in concertó. 

APPRENSIONE . Quefta voce appren-
fione viene comunemente ufa ta dai Logic i 
per una femplice áítenxíone a qualfivogüa 
cggetto del íenío , ovvero delP immagina-
zione , fenza paííare al giudizio , o ad in
ferí me cofa alcuna . 

Cosí quando noi veggiamo i l di feo Cola
re apparire perentro una nuvola , ed in 'eí-
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fo fiíTiamo la noflra attenzione , ma fenza 
inoltrarci d' un menomo che di piucoino-
fiti penfíeri, vi en detto , che femplicemen-
te apprendianío ti Solé . Simigliantemente 
quando l ' irnmagine di qualfivoglia cofa Ion-
tana , a cagion d' efempio , un leone fem-
bra come foíTe prefentc alia noflra imma-
ginazione , e noi veggiamo quefta irnma
gine , ma terminiarao la noflra attenzione 
in una mera rappreíentanza , ed abbiamo 
una femplice apprenfione d' un leone . 

In quefto fenfo la femplice apprenfione é 
diflinta dall'idea , o fia nozione , non al
tramente che T operazione dall' cffetto . IVolf. 
Philofoph. Ration. pp. 5^. 34. 35. 

Confondono d' ordinario i Filofcfi I ' ap-
prenfione colla pura fenfazione, e colla me
ra meccanica percezione degü oggetti efter-
m ; e per quefto fuggerifcono alcuni la 
pr ima, e fondamentale diflinzione fra la ra-
gione umana, e i ' iflinto degü animali bru-
l i . La femplice apprenfione , dicon' eííi , é 
un' atto , od operazione della mente , e non 
dei fenfi : quefto fecondo é a noi comune 
cogli animali brut i , ma il primo atto, od 
operazione é una perfezione , ed un' eccellen-
za deli'anima umana . Noi fíamo per íuppor-
re 1' immaginazione iníieriffimamente munita 
delle ideí di fenfazione, fenza la concorrenza 
del puro intelletto . In quefto comune ricetta-
colo trovanfi in confufione , difunite , e feom-
pigliate , e feorapofte , fenza alcun altro ordi-
ne , fe non fe quello in cui poífono effere tras
mútate ; e fe dentro di noi non vi aveífe per 
contó veruno i l menomo principio imma-
teriale , elle fi rimarrebbono fempre mai 
nella fteífa feompofta, e difordioata condi-
zicne , fenza eífere difturbate , e fenza ef
fere oífervate . Veggafi Brown , Proved. Ex-
tcnt , &c . dell'umana cognizione , Lib. 2. 

Alcuni a quefto oppongono , eífere im-
poífibüe i l diflingueie la femplice apprenjio-
ne da un' idea , fenza formare alcun giudi
zio , o cávame alcuna illazione a quella 
risguardante ,/ dalla femplice percezione , ov
vero , fe noi vogliamo , dalla fenfazione di 
quefta idea ; per lo meno pub la feconda 
perawentura effere foltanto applicata all' 
cffetto di un' cggetto prefente j dove per lo 
contrario 1' altra pub eífere uíata , quando 
la fuá idea é ribadita dalla memoria , e r i -
cevuta dall' intelletto. Pref, ñat. Rep. Let^ 
tc r .Tom. 2, pag. 114. &feq. 

APUS. 
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APUS . E' V apus neir Aílronomia una 

cortellazione d.ctt' Emisfero Occidentale , col-
locata vicino al Polo T fra i l triangolo Au-
ílrale , ed il Camaleonte , fuppofta che rap-
preíenti jíves Paradijl. K e i l , Altron. Le¿\. 

L' aims vien fuppoflo uno di quegh uc-
celli denominan apodes , come non aventi 
piedi 5 come fenza piedî  . Veggaíl i'artico-
lo APODES, íenxa piedi . 

V i íono quattro AÜri di fe ña . tre di quin
ta , e quattro di quarta gramiezza neila Co-
íkllazione appellata dagii Aikonomi apus . 

L'AÜeo oítervo l'anno 1677. la longitu-
dine r e la latitudine delle ílelle n tü ' apus, 
che TEvelio nel fuo 'Pródromo riduffe con 
al cuna altera^ione ali'anno 1700. 

II Padre Noel fomminiftrb ahresr i luo-
ghl di quefte fte¡íer.colle loro dirette afcen-

:: , e colle loro declinazioni per Tanno 
1687. ( a ) Ma le fue oíTetvazioni differi-
feono grandemente daqueile del famoío A l -
k j ) » L5 Evelio ha rapprefentato la figura 
¿eil' apus , e deile fue líe lie nel fuo Firma-
mentum Sobiefcanum , fecondo i l piano dell' 
Alleo . 11 Padre Noel ceTha íimigliante-
mente data, fecondo i l fuo contó r e piano 
proprio. I I Wol f io , con qual giuíbiia poi 
non pretendiamo di volerlo diré , fi fa ad 
anteporre queft' ultima { b ) , 

( a ) Obferv. Mathem* in Ind. e Chin. F . 
cap.q.pag. 50. & feq. ( b ) Wolf . U x . M a -
them. pag, 138. 

ARACCO . E' VAracco, che dicefi anche 
Kacco , propriamente uno fpirito proecutato 
per via di diñillazione dal fugo ferraenta-
to di un certo particoiare albero dell'Indie 
Orientali , 

Varié , e contradiceniiíí iíiorie t e raccon-
ri fono ftati avanzati , come d' una follan-
xa , o foggetto reale , che día T origine a 
quefto fimíTimo fpirito, I I volgo fuppone , 
che fia ií rifo : alcuni i l fugo deil1 albero 
deli' Indie Orientali canna di zucchero ; ed 
altri una miftura del fugo di qutíia canna , 
e d'altro albero ; finalmente alcuni aííeri-
feono , chvé preparato da carni d 'ammali , 
e da altri aíTai piü cari ingredienti. 

I ! fugo deli'albero producente il caccao , 
e deli'albero palma, fono le íoftanze , che 
ci fomminiñrano i finiíTimi, e perfetnífinii 
fpiriti d' aracco : ma fonovi parecehi altri 
faghi djüillati Helia fttífa fpeiie di liquorí, 
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quantunque non abbiano i l medeílrao fos-
ve , e dilicatiíEmo fapore , che quelli dai 
divifati fughi proecurati . Sl-aw, Saggto ío-
pra Tañe del Diñillare . 

La maniera di fare V aracco é la feguen-
te. I l fugo deglt alberi non vien proecura-
to per via di ícalzare gli alberi , ficcome 
noi facciamo ; roa 1' operatore fi provve-
de d' una quantita di vaíi di térra , o pen-
tolini panciuti, ed aventi i l eolio fimüe al
ie noftre pignattine ordinario da uccellini ; 
egli tiene bene íiretto , e legato alia fuá 
cintura quefti pentolini , e da ogm banda 
degü altri che acconciamente pcííongli lia
re attorno accomodati , ed in pronto, Con 
fimigliante provvificne nella divifata fog-
gia dilpofta , s' arrampíca ful tronco dclFal-
bero del caceao , e giunto ch' egli é ai ra-
m i , cava fuori i l fuocoheilo, e t a g ü a u n o 
degh occhi piíi piccioli, ed apphca la boc
ea del pemeiino aii'incifione , o taglio fat-
to , legándolo al ramo con un naí t ro. Nel
la maniera medefima egli tagha altri occhi r 
o giunrure dei rami , e vi lega i fuoi pen
t o l i n i , íeguitando a far lo fie fío fino a che 
havvi impiegato la provvifione , che feco 
ave va dei pentolini. Queílo fuo lavorio el 
10 fa ia martina , e calando giü dall'albe-
ro iafeia operare alia cofa di persé fino al
ia íuííeguente mattina ; allorché torna di 
nuovo ad arrampicarfi full' albero prende i 
fuoi pentolini ? iquaii fono d' ordinario pie-
ni , e vnotane il lugo in un' acconcio con
tinente . Qucíla faccenda vien ripetuta ogni 
ventiquattr' ore , fino a che ne é meíTa in
fierne una quantita íufficiente , ed allora tur
to i l fugo raceoíto eííendo poflo infierne, íi 
lafeia fermentare , la qual cofa s' effettua 
prcñiífimamente. 

Allorché la fermentazione é alzata , ed 
11 liquore , od i l fugo ha acquiíiato un poco 
di gurto , o fapore, vien pofto in uno ñ \ \ -
latojo , e fattovi fuoco , fi lafci lo ftilia-
tojo fare i l fuo ufizio fino a tanto che la 
materia , che aícende , ha quakhe grado 
confiderabile di fapore di fpirito. 

I i Liquore in fimigliante guifa procurato 
é il vm piccolo átW araeco, e quefto é un 
liquore cosí povero , che co-rom pera í l i , c 
perderk ogni forza in brevifTimo tratto di 
tempo, fe non fia diftillato di nuovo, per 
feparare parte delía fra flemma : eífi per-
tanto immediatamente dopo tornano a ver. 

fare 
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tare quefto divifato piccolo , o baffo vino 
dentro lo ftillatojo , e lo rettificano per 
una deboJiffima prova o laggio di ípezie di 
fpirito , nel quale ñato noi lo íperimen-
tiamo . Ibidem. 

Quefto aracco noi" lo fperimentiamo , 
non oftante 1' eííer fuo di prova leggeris-
í ima , per mezzo del íoiiío método di giu-
dicarne dalla corona di vefeichette , e ripu-
tiamo , che egli contenga fe non fe una 
fetla , ed alcuna volta íoitanto un' ottava 
parte d' alcohol , o diré lo vogliamo puro 
ípi r i to ; dove per lo contrario gii altri no-
ñ n fpiriti , allorché fe ne fa i l faggio noto 
di prova, viene comuneraente riputato, che 
contengano per la meta di alcohol , o fía 
fpirito puro . Ib id , 

Quefto fa toccar con mano , quanto 
grandemente incerto fi é i l método di gin
dicare deíla forza , ed energía degli fpiriti 
dalla corona di vefeichette , che fannofi 
alzare nelia prova coníueta a farfene . 
E noi poffiamo da una tal cogni/ione ac-
certata comprendere , come larebbe cofa 
infinitamente migliore i ' aver 1' aracco rct-
tificato ail' alcohol puro deü" Ind'.e Orien
tal i , nel qual cafo verrebbe ridotto ad un 
fefto , o ad un' ottavo del foggetto , e po-
trebbe eíTere ínervato, ed abbaffato alia fuá 
prova, e faggio eolia pura acqua comune. 
E di vero tutto cib , che 1' aracco connene, 
oltre queíia fefta , oci ottava parte di fpi
rito , altro non e líen do , che una poveris-
íima flemma , oppure un' aeqisa acidetta , 
la quale non ha in sé altro pregio, fe non 
fé quello chirnerico di eíferci portata di Goa, 
ol di Bacavia. Puo ad alcuno apparire íira-
no , che quefto ípirito foggiaccia alia prova, 
fecpndo i l método di giudicarne daüa co
rona di vefeichette coníueta , e che a un 
tempo ftcíío fia cosí Ion taño , e fceuro 
di / quella forza , la quale comunemente 
inrendiamo , che fi tro vi negli fpiriti di 
prova . Ma la verita fi é , che quefto fag-
giare per la corona delle vefeifehette puo 
tiipendere únicamente dalla tenacita de IT 
olio , che é trovato neiio fpirito. 

I noftri diftillatori conofeono molió bene, 
che quanto maggior porzione d' olio tro
ve ra ífi ntllo Ipir i to , ne feguira una mag. 
giore, e p':ü forte prova , e che raoftrera 
quefto fpirito , quantunque alquanto di un 
aiíro piu povero di fona , prova maggiore, 
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di quello che fia per fare im' altro fpirito 
piu forte ed enérgico, i l quale fia piü po
vero d' olio i e quefto caio deil' nr wco fa 
conoícere , e toccar con imno la íaüacia 
del l ' a l t ro ; che é quanto di re , a cual ic-
§n,o ingannar poflfa i l faggio o prova deüa 
corona, od eccitamento delle vefeichette , 
rifpetto alia forza , bonta , e perfezione 
degli fpiriti . Qualunque piu- fino , e piü 
fot ti le olio é aitresi per natura i l mtno 
difficultofo a mefcolarfi con quaifivoglia 
meftruo acquofo : cosí noi veggiamo, come 
gli olj eífenziali d'alcuni vegetabili, o per 
10 meno alcuna porzione di. effi , é eosl 
fina , penetrante , e fottile , e capace di 
mefcolamento , fenza divenire iattiginofa , 
eziandio colla fteíTa acqua mera , che é 
appunto i l cafo in termini in parecchie 
delle noñre acque femplici diftillate. Quin-
di non é da maravigliarfi , che un' olio 
tanto fottile , quale appunto fi é quello , 
che é contenuto nel fugo vegetabile chiaro, 
e diluto ond' é fatto quefto aracco , polla 
con tanta facilita mefcolarfi con una si 
fatta mutura , quale fi é quella di una parte 
d'alcohol, e di fe i , od otto partid'acqua, 
11 quale , quantunque debole , tuttavia , 
confiderato come uno fpiri to, e infinita
mente piíi acconcio , ed arto per ritencre, 
e per incorporare un' olio , di quello fialo 
la fola acqua fempüce . L ' olio del caccao 
é cosí loípefo uripercettibilmente nello fpi
r i t o ; e quefto in tale quantita, che é fuffi-
ciente per daré , e fomminiftrarc al tutto 
una tenacita, che difponga'o a formare una 
fchiuma , o fa pona ta neila fuperficie , allor
ché venga agitato , e sbattuto , e che le 
vefeichette di ílmigliante fchiuma, o fapo-
nata rimanganíi beniffimo infierne fofpefe , 
ed álzate . Vero fi é , che alcune volte 
capitano in Inghilterra , e con maggior 
frequenza in Oianda , degli aracchi , che 
fono della forza , ed energía dei rofoli , e 
dell' acquavite . Quefti vengono maífimá
mente dagli ftabilimenti Oíandefi; e qutfta 
farebbe veramente una parte di frugalita 
degli Oíandefi , fe ufare la fapeflero. Ella 
é una maravig'ia i l faperfi, che lo fpirito 
non da che piccioliíílma briga , e che i l 
método di ridurre 1' aracco, o tacto all' al
cohol , fia ftato cavato fuori , e ritrovato 
nel piano raedeíimo. 

Oltre alie forti , e fpezie comuni dell* 
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aracco di Goa , e di Batavia , ve ne ha 
due altre fpe-iie mcno conofciute; e quefte 
fono T aracco amaro , e T aracco ñero . 
Viene fuppofto , che 1' aracco amaro fia 
ñato impregnato con alcuna fpezie di Be-
loar , come quello dell' IRrice , o Porco 
ípinoíb, e quello della bertuccia , le quali 
pietre bezoar non eíTendo genérate nelio 
íiomaco , come fono genérate quelle di 
aitri animali , ma nclla ciílifeüea , o fia 
vefcica del fíele , vengono ad eífere di un 
amariífimo fapore , aífaggiandole , e con 
fomma facilita vengono a comunicare alie 
altre foftanze la loro amarezza . 

Alcuni per lo contrario fono di avvifo , 
che a quedo aracco non fiavi aggiunta cofa 
menoma , ma che i l fuo amaro fia única
mente dovuto al fugo di que i dati alberi , 
dai quali é proccurato 1' aracco ; e molti fí 
fanno ad opinare, che quefto aracco fia fatto 
dal fugo di quell' albero producen ce quel 
frutto , i l fugo del quale ridotío a confi-
ñenza , e coagulato é que!la foftanza , cui 
noi apoelliamo Terra Japónica , Terra Giap-
ponefc. 

L' Aracco ñero é uno fpirito in grado 
fommo attivo , ed enérgico , ed é comu-
nemente cavato piu accendibile di quello 
che eífer poííano i piu fottili fpiriti di qual-
íivoglia altra fpezic, non elTendo bevifaile, 
ficcome gil altri ; ed in fatti effi non lo 
bevono , ma fervoníene per altri uíi , e 
faccende . L' aracco Turchcíco , ovvero , 
come eíTi fogüono cornunemente denomi
narlo , Rack.ee , fembra e líe re di quefta 
data fpezie , e natura . Le piu fine , e le 
migliori fpezie dell' aracco , quantunqne 
fieno fempre buone , allorché fon pode 
íopra i baíiimenti , fono capaci 
divenir torbide , e di anneriríi nel 
porto, fe 1 barili , o le bo t t i , nelle quali 
ci vengono condotti , fienfi abbaífati nei 
lati interni , ovvero fe i l hquore venga a 
toccare o chiodi , o qualfivoglia altro fer-
ramento rugginofo di qualfivoglia fpezie; 
concioffiaché lo fpirito ícioglie fempre una 
parte della materia /erruginofa , e qumdi 
ne na ice i ! racconto della tintura della 
querce , che é prima ricevuta dal legno 
dellc botti , che apparira non aleramente 
che queíla dell' inchioílro . L ' aracco , che 
é per si fatta guifa accidentalmente tinto 

ñero , non deefi per modo alcuno con-

Cil 
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fondere con quello , i l quale é originaría-
mente ñero , e di quella veementiffiraa 
fpezie , ed índole accendibile poco anzi 
divifata . QpsW aracco , i l quale ha otte-
nuto un tal colore per accidente , non é 
percio di un tritio , e pérfido fapore , e 
puoffi anche liberare , e fpogliare della di-
vifata tinta , e puoffi ricovrare i l liquore 
con veríare nella botte un' abbondante 
quantita di latte recente , o fchiumato , 
ed operandovi bene intorno , non altra-
mente , che fi facciano i vendítori di vino, 
allorché vogliono íchiarire , e far venir 
bianchi i loro vini bruñí . Quando i fondi 
delle botti fono larghi , quefti liquori deb-
bonfi filtrare per una fenella , o panno 
ridotto ad una forma cónica , dalla quale 
viene a colaríi 1' aracco fimífimo. QutíV 
arte di purificare gli aracchi íporchi , e 
fecciofi co! latte , iarebbe lommamente per-
áonabile, fe i noftri nvenditori ci faceííero 
íol tanto que lio inga uno \ ma ufano efli 
oltre a cib la vituperevole ed iniqua ma
niera di abbailare quetlo fpirito coü 'acqua, 
e quefio lo fanno ad un grado , che é 
appena credibiíe . 

La deboleaza di alcuni aracchi genu'.ni 
contribuí ice grandemente a favorire , e fian-
cheggíare un fimigliante inganno . Quefla 
é la principale trufferia , ed inganno ufato 
in rapporto a queda comodita della vita ; 
avvegnaché non fia agevole i l trovare qua-
lunque altro fpirito raeno acuto al güito , 
quanto quedo , dimodeché poffa con altri 
confonderfi , e mefcolarfi , fenza ícoprire 
1' inganno fattoci: ed in Olanda non fono 
píü manchevoli di ípiriti chiari, e limpidi 
che quivi , ma preño di loro il prezzo 
dell' aracco fteffo é ivi cosí baífo, ehe é cofa 
duriífima a crederfi , che meritaííe si poco, 
qualora fatto foífe coi propr) materiali. 

I l prezzo alttOlmo , e dravagante , al 
quale fi vende V acaece in Inghilterra , ha 
dato a nía grandiífima , e fortiííima tenta-
zíone ai Didíllatori di contraífarlo . Tuí te 
le prove , che fono date fatte per una si 
fatta impodura , fono date efeguite eolio 
fpirito d'orzo franto per far la birra, ma 
quede fono date tutte fperimentate natu
ralmente inutili , e fenza eftetto : ma la 
cofa non é impraticabile , quantunque que-
di metodi fieno andatí a vuoto . I I primo 
requifíto conviene , che fia i l fare uno 

fpi-
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ípírko perfetíamente infipido ; e pofcía 
rnaneggiare in guifa i fughi dei vegetabili, 
che vengad ad ottenerne i l loro fapore , 
per eíícre uniti , ed aggiunti a queño me-
defimo fpiriío , ovvero eziandio proccurarne 
una foñanza fecca , riducibile in polvere , 
la quale fia atta , ed acconcia ad eíTer 
mefcolata cello fpirito, e che prevenga ad 
un tempo íkflb la briga di un'altro meto-
do di dii.tilla7.ione . EgH é fommamente 
poffibile altresl, che i fughi Inglefi degü 
alberi , i quali facilifTimamente feriti , od 
incifi , che íieno , daranno dell' umore , 
quali appunto fono la feo pa Ingle fe, 1'ace
ro , i l ficomoro , e fomigüanti , poííbno 
colle proprie ed acconce manifatturc , e 
preparaiioni , eífere fperimentati capaci di 
fomminiftrare queíia fpe¿ie di fpirito in 
qualche grado di perfeiione. 

A R A T O LO . 11 vantaggio di lavorare 
i l terreno colla vanga , o marra , od altro 
tale iftrumento, ha con fomma naturalez-
za indotto gli uomini ad inventare V ara-
tolo , come un mtzto infinitamente piu 
fpedito per ottenere V intento raedefimo ,. 
vale a diré , fpaccare , romperé , e folie-
vare i l terren duro in picciole zolle ; ma 
in quedo la vanga , o marra ha i l van
taggio fopra V aratolo cornune , come quella, 
che va piu profonda, e che divide la térra 
in parti piíi minute; ma 1'aver migliorato 
I ' aratolo comune in quattro bomberi di 
uno , ch' egü era , ha fatto toccar con 
mano, quanto fia cofa agevole i l far cffet-
tuare ai i ' aratolo quefto dato ufizio in guifa 
moho mighore , di quello , che comune-
mente fi faccia colla marra, o vanga. 

V Aratolo da Virgilio deferitto , non 
a ve va borobere ; ed in quefío tempo in 
I ta l ia , e nella Francia meridionale gli ara-
toli non lo hanno ; ed anche gli aratoli 
deila Grecia , e delle Nazioni Orientali 
generalmente fono delle medefime fpezie . 
Ma a vero diré , non é poffibile a fimi-
giianti aratoli adattare i bomberi tali quali 
noi ufiamo ; avvegnaché la forma, ond 'é 
comporto , non tagUa il fondo del íolco oriz-
zontalmente , ma obbliquamente , nel fare 
una ftrifeiata fa voltare i l falco a mano 
dritta , ma nel tornare a dietro lo volta 
a mano manca; e percib fe egli avefle un 
bombere, bifognerebbe, che foffe indiretto 
a ciafchedun' altro folco, 

Suppl. Tom. J , 
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Egli é un intender molto imle Virgilio, 

come fanno molti , i quali dicono , che 
Váratelo da elfo deferitto ha due borda tena; 
concioffiaché non ne abbia alcuno nemmen 
per ombra 5 ma la forma medefima lavora 
fempremal obliquamente, ed é guernito in 
vece di un borda térra , e di due orecchie, 
che fono i due angoli, o cantoni del pezzo 
di legno, che pendono fotto le parti j che 
fanno 1' ufizio di romper la térra . Quefta 
manufattura d' aratoli fomiglianti é in ufo 
tuttavia ai di noñri in quetli paefi; ed in 
Linguadoca quefta forte d' aratoli fa i l íuo 
ufizio fuffici ente mente bene , quando i l 
terreno é fottile , ed é un buon ripiego 
per romperé un terreno leggiero. Que fia é 
appunío quella forte di terreno , che tro-
vaíl comunemente nelle te ñu te , e nei ier
ren! arativi intorno a Roma, non eííendo 
perb acconcio fimigliante aratolo per rom
peré con ugual profondita, e perfezione le 
zolle di ierren duro , e fecco. 

Un* Aratolo fomigliante riefee egregia
mente bene in Paefi , che hanno terreni 
di tal natura ; ma farebbe onninamente 
impoffibile l ' arrivare a romperé con eílt 
quelle ierre , che noi altri Inglefi appel-
liamo terreni forti . 

Cl i aratoli Inglefi adunque fono differenti 
da quefti , ficcome e differente altresl i l 
luolo Inglefe . I noñri aratoli , ove fono 
ben faíti , tagüano i l íolco nel fondo oriz-
zontalmente ; e percib eífendo duro tanto 
dal lato deila ierra , quanto nel mezzo , cosí 
gli aratoli non poífon romperé turto i l ter
reno in una tale durezza (eífendo fei volte 
maggiore di quella , che debbon romperé 
gli aratoli orientali ) ficché per quefta im-
prefa , od effeíto, c giuoco fona , che ci 
íerviamo di un bombere , i l quale poífa 
fenderla , e tagliarla : per cotal mezzo i l 
folco é perfettamente rivoltato tu t to , ne 
vi ha parte delle zolle del terreno , che 
non vengano ad eífer rotte , e fendute ; 
€ fe egli é lungo fenza nuovo giro , la térra 
dalle parti taglienti dei bombere ver ra fe-
gata , e tróncala , e íbrmera una zolla 
daU' altro lato , che era i l fondo deila 
porca , o íolco prima di girare, o far la 
voltata , ma allora diventa fuperficie del 
terreno , e ben p re fio vedrafli verdeggiare 
di nuova etba aííai piu di quello vefdcg-
giafle innanzi di eífere arato. 

I i Se 
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Se un terreno quanto é Jungo e largo , 

forte , pieno di dure zolle , íara arato in 
crece , ficcome troppo comunememe vien 
praticato, i l bombere non potra con tanta 
agevoíezza tagliare , conciofllaché effendo 
non fernio di fotto , non pub fare una 
acconcia e proporzionata refiftenza, o pres-
íione contro i fuoi tagli , i quali percib 
rendenfi acconci a disfare , ed a ícora-
porre i mucchi , e ad cíler rivoltati in 
qualfivoglia direzione, ma fenza fendere , 
o tagliare <. 

Alcuni dei noftri araíoli hanno dei pe-
fanti rampini , od uncini , con lunghi 
íüttili ferri taglienti j e quantunque queñi 
taglino de' pezzi di íolchi , e den do in tal 
guiía meno refiüenti di quello , che prima 
íoííero , richieggiono dei tagli piu aguzzi 
per fenderli ; e quefti diviíati ferri lunghi 
lono affatto fenza taglio . Cosi i mucchi, 
od ammaíTamenti di térra , vengono sbal-
zati in altri mucchi di bel nuovo , e la 
iuperficis infra eífi lafeiata nuda , e fenza 
ísrra , e per un' imprefa da nuüa viene a 
giítaríi grandiffima fatica, e ípefa enorme: 
TUÍÍO queílo é dovuto ad un bombere 
íolo » 

Se i l fuolo foíTe di poeo fondo, potreb-
be eífer fenduto e roíto con un picciolo e 
ñretto folco ; e quefto riufcirebbe di un 
Javoro , od agrieoltura piu fpedita; ma fe 
i l fuolo ha gran fondo, fa di mefticri , 
che le porche , o folchi íleno maggiori , 
ed allargati afíai , vale a diré properzio-
natamente alia profondita di eífo terreno ; 
e fe fi operaífe diverfamente, una gran par
te , e la migliore della térra farebbe la
ida ta. fenza eífere fmoífa , che é quanto 
diré perduta . Piu che i l terreno é pro
fondo , tanto peggiore fi é i l romperlo con 
un bombere folo ; cioé , viene ad eífer 
roíto in folchi piu ampj, e per tale efíetto 
v i íi richiede fatica fopra fatica, di modo 
che aífai fovente i piu ubertofi terreni 
vengono a render poco al padrone per la 
grande fpefa , che vuolvi a lavorargli. 

Quefto porge occafione agli opera) di 
ürapazzare i l loro fervizio , e d' ingan-
nare i proprj Padrón i . Araño cofloro tali 
terreni profondi a piccioli folchi , ed a 
fior di tér ra ; coi fine, che le zolle , e le 
porche vengano ad eííer fendute , e fatte 
m breviííimo tempo e con pochiüima bri-
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ga , come quelie che prendono la parte 
fuperficiale , e piu fottile del terreno 
Coíloro pretendono , che i l folco fia per 
farfi in feguito piu profondo . Ma quefto 
nos é i l cafo. 

Quefta data fpczie di terreni non bifo-
gna arargü , e lavorargli correndo fiagionc 
umida la fe con da volca ; concioíOaché ver-
rebbe quefto a cagionare una moltipliea-
zione grandiffima di cattive erbacce , c 
diverrebbero tanre feompofte praterie , a 
nuil ' altro buonc , che ad eííere calpe-
ñate : correndo poi ftagione afciutta , la 
refiftenza della térra di fotto non toccata, 
né ímoíTa , e lo fdrucciolamento della com-
preffione dell' áratelo al l ' intorno , faranno 
fempre ragioni, onde Váratelo non entrera 
piu in giü la feconda volta , di quello % 
che faceííe nella prima . 

U n ' altro método per domare , c ma-
neggiare a talento un terren forte, e duro, 
fi é 1' ararlo con un' áratelo ampio fotti-
1 i (Timo ; e quando Terba é putrefatta, dee 
eífere arato in una acconcia profonditk : 
ma un fimigliante método é fottopoüo a 
moltiffime oppofizioni : primieramente egli 
fi rende di briga infinita , ed infigme di 
una grandiffima fpefa; e, fe le zolle fieno 
pareggiate in tempo d' Invernó , ovvero 
nell1 entrare di Primavera, egíi é un cafo 
fe vi piove fopra , e fe vi fi ferma , fa 
che l'erbevi crefeono piu prefto di quello, 
che fatto avrebbono prima: fe poi , dall'aí-
tra parte , ella verra pareggiata piu tardi 
nel decorfo dell' anno , quantunque l'crba 
fia morta per la ftagione afciutta , nulla-
dimeno il tempo é perduto ; ed i l fattore 
viene a perderé la femina per quella fta* 
gione, che é appunto quella, che richiede 
i l grano in terreni di tal natura, e ü' Índole 
forte , e profonda . 

L ' Aratolo a quaítro bomberi é i l folo 
acconcio , e proprio iftrumento , al quale 
ricorrer debba un fattore , non meno in 
quefta , che in parecchie altre fimigüanti 
occaíioni . Quefto non é altro , che un' 
accrefeimento , o diré lo vogliamo , un 
miglioramento AtW aratolo comuñer ^ I11*" 
le taglia la térra a un tempo fteífo in 
quattro parti , oppure, che di un pezzo di 
térra ne fa quattro , che é quanto diré , 
un' aratolo che dove i l comune in un dato 
fpazi® fa una fola apertura , 1' aratolo mi-

alio 
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gViorato nei medeíimo dato fpazio fa quaí-
t-ro aperture , o fpaccature. 

L ' Aratolo comunc a due ruóte , da 
parecchi anni in qua é divenuto comune-
mente quello , che viene adoperato in pa
recchi Paefi , e viene fperimentato preferi-
bile in íommo grado a quelli aratoli, che 
ufavanfi per 1'addietro : ma a dir vero vi 
ha un' obiezione da poterfegli fare in rap-
porto a certi dati terreni duri , ed attac-
caticci , nei quali le ruóte s' incantano , 
e non puííbn fare 1' ufizio loro, e voltaríi. 
Queflo inconveniente pero ammette un fá
cil i (Timo rimedio, i l che ottienfi con attor-
cigliare delle corde delía groífezza di un 
dito groffo faite di paglia intorno ai cerchi 
di ferro , ed ai raggi delle ruóte : quefle 
slargando 11 giro loro egualmente che i l 
cireolo 5 e lanciando via i l fango , fanno 
si,, che non vi s' incatrami , e faccia prefa, 
e non venga ad incantare , e fermar le 
ruóte . Le due principali parti di queílo 
aratolo , fono la teña , e la coda ; la teña. 
dell' aratolo contiene ie due ruóte , ed i l 
loro aífe, paliando querto per una cafletta, 
e volteggiandofi in tondo tanto intorno di 
una quanto dell' altra ruoía . In quefta 
cafletta , o legno incavato v i fono filíate 
perpendicolarmente due groífe doghe , e 
q.uerte fono quelle , che veogono denomi-
nate i bordi piani , e ílretti , fendovi in 
cndauno d' cíTi due filari di for i , nei quali 
pongono , o fermano quei pioli átW aratolô  
per alzare , od abbaííare i l giogo , affine 
di diminuiré , od accrefcere la profondita 
del folco in arando, 

Intorno a quefti vi fono un pajo di for-
coni , per i quali i due ñaggi , o doghe 
fopracccnnate paíTano alia fommita per via 
degh fcavi , nei quali fono fermate , ed 
impennate; ed a quefte fonoattaccati quei, 
che chiamano i falvatichi , che non fono 
altro , che anelli , e girelie, o campanelle 
di ferro , per le quali tutto 1' aratolo é 
íkafeinato al lavoro . Dalla cafíetta al cen
tro deíla trave vienvi condotta una catena 
di ferro, comporta di quattro , di cinque, 
ed anche piu anelli , e diconla catena flop-
pa . Quefta attacca , e lega la coda dell' 
aratolo alia tefta dell' aratolo fleíío . Ella é 
raccomandata , e fiífata ad un coliare di 
ferro , legato , ed attacato ad una delle 
eítreirma dclla trave, e i ' altra parte paífa 
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per un foro , che trovafi nei mezzo deíla 
caííetta , e vienvi fermato da un piokudí 
legno. 

Dal mcdeíkno coliare di ferro, al quale 
é raccomandata la teñé divifata catena ftop-
pa , vi é altresi un' altra catena detta ca
tena b r i g l i a : quefta va giíi per la trave , 
come la ftoppa catena fteíla ciondola all' in-
g iu , ed é comporta di piíi anelli , m a aña i 
piu piccioli. Nella ertremita fuperiore , Uc
eóme la catena maggiore entra nei ¡a caf-
fetta úzW aratolo ) cosiquefla catena briglia , 
0 diré la vogHamo, catena piu minuta , é 
fiífata e raccomandata alia cima , o fia cib , 
che vien denominato il palo , o lo ílecco-
ne áe\\\aratolo. E'querto un palo , o ike -
cone perpendicolare , condotto fopra para-
lello , alio rtaggio , o doga groíla mancina , 
e totalmente contiguo ad el ía , ed attacca-
to alia medefima, o per mezzo d' una v i 
t e , o con una corda, od anche coli'eflre-
mita della medefima catena minuta, quan-
do quefta fia lunga tanto, che bafti. Que
rto rtecconc, o palo, é ancora legato , e 
raccomandato nella parte piu baffa , íotto 
1 forconi, alio rtaggio , o doga groffa me
defima per mezzo di un' altra vite , o di un 
pezzo di corda. 

Querte fono le par t i , delle quali é com
porto cib , che chiamafi terta dell' áratelo . 
La coda poi dell' aratolo vien comporta da 
una trave condotta dalla terta fino all' ul t i 
ma eftremita , e che ferve come un forte-
gno, e bafe di tutto i l rimanente di que-
rta macchina da lavoro, alquanto fotto al 
collare , al quale fono attaccate tanto la 
groíía catena, che la minuta •, querta trave 
ha un largo foro , per cui paila un' al tro 
legno : é querto un pezzo di legno lungo, 
e rtretto terminante in un' ertremita taglicn-
te , e bene affilata, che arriva giuftamente 
al col t ro , o dentale; (é querto una fpezie 
di bombere , che íaglia da una parte fola ) 
e viene ivi immobilmente fiflato nei fuo 
proprio fito da una fpezie di conio, ch' é 
cacciato dentro del foro del trave infierne 
col dentale . L ' ufizio di querto coltro o 
dentale fi é i l fendere , e tagliar la térra , 
come vien rialzato dal bombere . Di die-
tro a querto , i l trave irteííb ha due altri 
fori di pih , uno de'quali é vicinifíimo all' 
ertremit'a del trave medefimo ; quefti fori 
danno i l paífaggio a due altri pezzi di lc-

l i 2 gno 
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g i i o bislungbi , detti i l fermagüo anterio-
re , ed i l fermaglio poñeriore, per meizo 
dei quali i l bombe re dell' m a t ó l o é foften-
tato nel fuo luogo . Alia cima , o vetta 
del fermaglio pofteriore vi é attaccato un 
manico , od orecchia corta per me?7.0 di 
uno sbriglio di legno . Paralello al ferma
glio poÜcriore v i pende un pex/.o di legno 
dell'iftefíiíTima furma , detto i l ciroteo ; ed 
a quefto é attaccato un' altro pezzo di le
gno orizzontale , detto i l guarda ter^no : 
tutte queíle mafferizie , ed illrumenti fono 
fituati dalla banda deftra ¿ t W a r a t ó l o ^ e fo
no paralelli al fermaglioanteriore. V i cion-
dola gm infierne con eífo un' altro pezzo 
di legno dell a figura fieíBííima nella banda 
deüra, ed i l fondo di quefto é i l bordater-
ra . Vicino all' eftremita piu baíTa del fer
maglio anteriore vi fono due groffi pezzi 
di ferro, che paífano dai due lati della par
te fuperiore , alia trave, e paflati che fono 
perentro alia medefima trave, vengono a'c-
taccati € fermati alia parte fuperiore con 
delle v i t i , ovvero con dei bifeheri. Quefti 
teogon fermo i l fermaglio al fuo proprio 
luogo . 

La ñruttura dell' áratelo da quattro bora-
beri , é differente in alcune parti , e per 
alcuni rifpetti , dalla finora deferitía dell' 
altro aratolo, quantunque alT ingroíío vada 
a terminare nella macchina medefima , e 
pér i medefimi eífetti. I I fuo trave é lun-
go dieci piedi, dove quello dell' aratolo co' 
muñe non é che foli otío . Nell ' aratolo 
coraune i l trave non piega in alcuna par
te , ma é d i r i t to , dove nell' aratolo miglio-
rato é arcato per la quarta parte di fuá 
lunghezza vicino alia teíla . I n diftanza di 
tre piedi, e due dita dall'eftremita delira-
ve nella coda dell' aratolo , i l primo bom
be re , ovvero quello, che é vicino al col-
t ro , c i l primo piantato , ed alia diftanza 
di tredici dita da quefto, é piantato i l fe-
condo bombere : i l terzo fímigliantemente 
é adattato nella diftanza medefima dal fe-
condo , ed i l quai to dalla medefima diftan
za dal terzo , vale a diré di tredici dita . 

La curvatura della parte fuperiore del tra
ve in quefto aratolo, é ñata invéntala per 
ifchivare la foverchia lunghezza dei tre pri-
mi bomberi , la qual lunghezza farebbe 
íroppo grande fe i l trave foífe in tutte le 
fue parti dir i t to, e cosí faiebbero capacidi 
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voharfi e d'eíTcr levati di luo^o, o per lo 
meno riuícirebbero trcppu ptíanu , e erof-
folani . L'acero fi é i l legno rn;giiore per 
lavorarne i l trave del!' áratelo , eíícndo di 
pari baftanteraente forte , e comportabil-
mtnte kggiero, 

I I bombere in quefto amelo dee eííer lar
go fette dita. I I fiífare il coltro , non tanto 
in quefto, quanto nell' aratolo comune , é la 
parte piu delicata , e che richiede in chi 
10 lavora un' arte finiffima concioííiaché 
T andar'a dovere nel lavoro átWaratolo di
penda totalmente, ed unicamenre dal ben 
collocarvi, e adattarvi quefta- parte di eífo . 
Supponendo 1' a fie del trave , ed i l finiftro 
lato del coltro ambedue crjzzoníali , fa di 
mefticri, che Tuno non fia paralello all 'al
tro ; conciofliaché, fe effi lo fono , la co
da del coltro portandoíi contro i l taglio , 
e la punta , verrebbe a far inclinare la pun
ta fteífa a mano diritta , e verrebbe pórta
lo a tagliar la térra dentro al goretto. Se 
la punta del coltro foífe cosí latciata , che 
11 fuo lato face (Te un' angolo nel lato tíe-
ftro dell' afte del trave , quefto farebbe utl 
difordine , ed inconveniente grandifiimo 
fe la fuá punta inclinaífe aííai verfo il fi
niftro lato , e veniífe a fare un' angolo trop-
po largo in quefto lato coll'aífe dei trave, 
1' áratelo precipiterebbe intieramente alia ma
no íiniftra ; e fe foífe troppo alzato , per 
impediré , che ufciííe totalmente fuori del 
terreno , verrebbe a voltare la parte fupe
riore ¿QW aratolo verfo la mano finiftra , lo 
sbriglio del coltro verrebbe ad alzarfi , e ta-
glierebbe i l folco diagonalmente lafeiando 
i l terreno mezzo fenz' cífere á ra lo . A fine 
di fchifare non meno quefto , che molti 
altri difordini , ed inconvementi di gran, 
momento , fa di meftieri , che il lato di
ritto del coltro faccia un' angolo fopra i l 
lato finiftro del trave ; ma bifogna , che 
queft1 angolo fía tanto perfettamente aculo, 
che la coda del coltro medefimo poífa (o-
lamente premere meno contro i l lato del 
tagíio , di quello , che faccia contro la 
punta . 

La cofa maífima da cífervarfi con eftre-
ma cura fi é quella del colloeare i quattro 
bomberi, avvegnaché da fimigliante collo-
cazione dipenda únicamente tutta la buo-
na riufcita. Fa di meftieri, che quefti fie-
no aíTeftati in guifa, che i quattro imma-
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gínar) plañí defcritti dai loro quattro ta-
g i i , cd affiUture , allorcbé V amoló va in-
nanzi } poííano eííere tutti paralelü Tuao 
ail' altro , ovvero íommamente proírimi a 
tal pofitura ; concioílíaché fe alcuno di effi 
foffe moltiíTimo iaclinato al l 'a l t ro, oppure 
s 'allontanaíTe, o fi fcoftaííe da eíTo afíai , 
allora non potríbbero entrare infierne nel-
la térra . Qiianto al collocarli cosí , biío-
gna che i l trave fia diligtntiíísmamente tra-
forato in una acconcia ed adatíata manie
ra . Bifogna, che il foro del íecondo bom-
bere fia due dita , e mezzo piíi nella ma
no dritta di queIIo , che fia i l primo; bi
fogna , che i l terzo fia come piíi a dritta 
del íecondo , e che i l quarto fi trovi aila 
rnedefima mi fu ra alia mano dintta del ter-
20 ; e .queík due dita,, e meizo bifogna , 
che fieno diligentiílimamente wiíurate dal 
centro d'un foro , ai centro dell'altro foro . 
Ciafcheduno di qucfti fori , é uno fcavo 
largo un dito , cd un quarto , ed é dalla 
cima lungo tre dita e tntzio , e tre di ra 
nel fondo. I due lati oppofti di queílo fo
ro fono paralelli alia cima, ed al fondo , 
ma la parte poñeriore , o fia i l dorio , é 
obliquo , e determina 1' obliquua del porto 
del bombere , che é affeñato giu'aidimamen-
te alia t eña . 

11 bombere é lungo due piedt , e otto 
dita prima, che fia portato, ed aífeftato al 
fuo luogo: i l mansco viene a prcnderfi fe-
dici dita di queña lunghezza ; ed é fatto 
cosí lungo, perché i l bombere poiía allun-
garfi , e tirarfi in giti colla punta , allor-
ché fiafi confumato. 7 '«// , agricolíura , pa-
gin. 132. & feq. 

ARCO . L' arte d' ufare gl¡ archi vien 
dctta Archery , arte di tirar gli archi , e 
quegH , che gli tendono , e che gli fcoc-
cano fono appellati arcieñ , od uomini d' 
arco , 

I due termini , od efíremita di un' arco, 
alie quali é attaccata la corda , fon detti 
corma ^ corna átW arco. Trev. Di6l. Univ . 
tom. i . pag. 531. in Voc. Arco. 

La forza di un' arco pub etiere calcolata 
fu quefto principio , che l'elafticita , colla 
quale ricovra fe íieífo alia fuá íituazione , 
o pofitura naturale , é fempre proporiiona-
ta aila dillanza o fia fpazio, al quale vie
ne allungato . Hook. , Left. Cutí , de Pot. 
Reítu. pag. 4 . & feq. Chauv, Lex, Phil. pa-
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•gin. 54. in voce Aray. Vedi V articolo G O R 
DA d' ARCO . 

Le Nazioni piu barbare aifai íovente fo
no eccellenti in fovran grado nelia fabbri-
ca di queile date cofe pnttcúlari , delie 
quali hanno fomma neceflita per gli ufizj 
comuni della vita . I Lappónefi fi foften-
tano quaíl intíeramente d' andaré a caccia , 
hanno un' arte di fare gli archi, che noi , 
e le altre piü cuite ed addeftrate parti del 
Mondo , nelle quali le ar.ti , e le manifat-
ture íommamente fiorifcono, non abbiamo 
mai potuto arrivare. 

11 loro arco é fatto di due pezzi di d«-
rií i imo, e íommamente reílílentc iegno rí-
dotta alia rnedefima forma , e figura fpia-
nata da cadaun lato . I due lati piani de i 
due peizi fono incaítrati infierne tanto um-
tamente , . fíreítamente , ed ugualmente , che 
uno non accorgcfi delia giuntura •, ed aliona 
incollangli con una certa data eolia fatta 
di peí le di perchia marina, cui eíii hanno 
in grandiffima copia, e di qaefe pelle fab-
bricano coloro una colla tanto tenace , e 
forte , che noi non ne facciamo una , che 
la raggiunga in far gagliarda preta-^ad M : 
gran tratto di v ía . 

Uni t i adunque i due pezzi nella manie
ra divifata , non vi é modo , né verfo di 
potergii dilunire ; e 1' arco é d' una forza 
molto maggiore per cacciar vi a con em pi
to , ed energía la freccia , di quello , che 
far poíTa qualfivogha altro arco della fíeíía 
dimenfione fatto tutto di un pezzo. Schej-

fer, H í io r . La pon, 
PreíTo gii antichi la corda delP .mo-detta 

¡pívámí era fatta di cnni di cavailo , e 
quindi veniva anche efpreffa tolla voce 
• imBot , quantunque le corde degli archi 
d' Omero fieno alfai frcquentemcnte fattc 
di cuojo tagiiato in picciole gonrbine f o 
ífriíce, quindi 7 ^ fioelc , arcus bubuLv peí-
lis . La parte pib elévala delT arco , alia 
quale era attaccata , veniva appellata xopcJvv , 
era per lo piu d? oro , ed era il compimen-
to , o finimento , ed anche' 1' abbeüimento 
deU1 arco ( a ) . Gli archi de' Greci « a n o 
d' ordinario abbelüci , ed ornati con guar-
nigioni , od armamenti d' oro , o d'argen
to ; quindi noi troviamo preífo gli antichi 
aurci arcus ; ed Apollo era anche appella-
to 'ApyupÓTofyf argénteo arcu decorus , dall' 
argénteo arco, Ma ia materia, della quale 

era-
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crano communemente compoñi gil archi , 
fembra, che foífe il legno; febbene foíTero 
anticamente , non altramente che quelli 
degli Sci t í , fatti di corno , come apparifce 
da quello di Pandaro preíío Omero 

( a ) Potter. ArchaoL tom. 2. c. 4. p. 43. 
( b ) Iliad. A. v. 105. Potter. loe. cit. p.42, 

V i ha due fpezie d'flrc^idifferenti, non 
meno quanto alia forma, e ftrutrura, che 
riípetto alia maniera di maneggiargli , e 
d'ufargü , vale a diré, 1. Vareo comune , 
o lungo preífo di noi , ed i l migliore é 
fatto dell'albero Taflfo Spagnolo, od Ingle-
fe , ed alcune volte d' olmo , che é pero 
inferiore al primo : il turcaííb é fatto o 
d'albero di feopa Inglefe , oppure di rame , 
coi pennacchi bigj , ovvero bianchi. 2. Ar
co incrociato , che viene maffimamente ufa-
t o , quando , o per debolezza di braccio , 
o di fchiena in chi lo dovrebbe ufare , 
l 'altro non pub eífere maneggiato . School. 
Roer. pag. 116. & feq. 

L' invenzione delT AITO viene comunemen-
te attribuita ad Apollo , e quefto fu dap-
prima , ed innanzi a tutte le Nazioni co-
municato ai Candiotti , i quali vien detto 
eífere üati i primi fra i mortali , i quali 
apprendeífero 1'ufo dell'«reo , e delle frec-
ce . E quindi eziandio nelle eta pofleriori 
gli archi Cretefi furono famofi, e dai Gre-
ci fteífi agli altri tutti preferiti . Alcuni 
perb defenfe^ono piuttofto a Perfide figlio-
]o di Perfeo T onore dell' invenzione dell' 
arco : alcuni altri pochi amano meglio di 
farne 1' inventore Scite figlioío di Giove , 
e progenitore della Scitica Nazione , che 
é veramente ecccüentiírima in tal' arte ; e 
da alcuni i medefimi Sciti vengono ripu-
tati i primi maeüri di quella . Da quefti 
derivb nei Greci , alcuni perfonaggj della 
nobilta dei quali furono ammaeftrati , ed 
addeftrati dagli Sciti nell 'ufo, o maneggio 
áe\V arco, i l qual maneggio paífava inquei 
tempi per una educazione propria, e pro-
porzionata ad un Principe (c ) .Venneper 
la prima volta introdotto 1' arco nelie ár
mate Romane nella feconda guerra Púni
ca ( d ) . 

( c ) Potter. Archd. tom, 2. lib. 3. c, 4. 
pag. 41 . ( ^ ) Aquin. JLex. Milit, tom. 2. 
pag. 260. in 'voce Sagittarii. 

Fra le Nazioni moderne gl ' Inglefi eb-
bero formalmente il pregio d' eccelknza 
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nell' ufo , e maneggio dell* arco. Veggafi 
1' articolo ARTE DI MANEGGIAR L' AR
CO , Cyel. 

Ritengono gl' Indiani V arco anche ai di 
noífri. Nel Confervatorio della Societa Rea-
le , o fiaGalleria, o Mufeo , noi vi veggia-
mo un '^TO dell ' índie Occidentali , lungo 
due pertiche . Grow. Muf. Reg. Societ. 
Par. 4. feft. 2. pag. 367. 

L ' arco Scitico era famofo peí fuo incur-
vamento , i l quaie fegnalavalo , e diftin-
guevalo , non meno dagli archi dei Greci, 
che delle altre Nazioni tut te , eíícndo cosi 
grande , come la forma d' una mezza lu
na , o d'un femicircolo : quindi i l pecorajo 
preíío Ateneo volendo porre in lettere , e 
deferivere i l neme di Te feo, ed eíprimen-
do cadauna Lettera per via di raífomiglian-
za, paragona la terza all'íjfrco Scitico, non 
fervendoíi allora della lettera piíi moderna 
Sigma 2 , ma C. antica , che é femicir-
colare, o femilunare , e che ottiene i l ter-
zo luogo nel nome feritto per lettere ma-
jufcolo 0 H C E V C . Potter. Archseol. loe. cit. 
pag. 42. 

A R G A N O di Vafcello . Gl ' Inglefi di-
conlo capftan, e trovafi anche queña vocc 
preífo i loro Scrittori , feritta capftand , 
capflern ) ed anche capflow ( a ) , tutte fi-
gnificanti lo íleífo . Queíia voce 1' hanno 
effi forma ta dalla Franzefe cabeflan , che 
anche preífo di loro importa lo ñeífo, va
le a diré , árgano di vafcello. ( ¿ ) 

( a) Skin. Etjm. Angl. in voce capflow. 
( b ) Tnv . Ditl. Univ. tom. 1. pag. 1305. in 
voce cabeflan. 

La for2a di queñ' árgano é riducibile a 
quella dell' aífe nel peritrochio . Veggafi 1' ar
ticolo Axis in peritrochio. Cycl. 

I ! Sig. de Camus confidera 1' árgano di 
vafcello non altramente che una leva per
petua . De Cnmus Trai té des Forces mouvants 
ap. Mem. de Trev. ann. 1723. pag. 718. 
Veggafi 1'articolo L E V A . Cycl. 

Le parti di un 'árgano di vafcello fono, 
i l piede , che é la parte piu baífa ; i l fu
fo , che é la parte piü picciola : i l cañe , 
che é una fpezie di menfola incaftrata nel 
corpo dell' árgano, chiufa fotto le sbarre ; 
i l barile , che é i l corpo eífenziale di tutta 
la macchina j i fori per introdurvi dentro 
le sbarre ^ le sbarre, che fono piccoli pez-
zi di legno , per mezzo dei quali i mari

na) 
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naj levano: finalmente i l mafchío, che é 
un pezzo di ferro incaftrato ad una delle 
cftremita del timone del ponte del vafcej-
10 , chiuío nel eorpo de IT árgano , ma in 
guiía , che abbia la facolía di voltarfi per 
ogni lato , e verfo. Betel. Dialoghi della 
Marina , Dialog. 4. pag. 113. & íeq. Man-
war. Dizionario della Marina, p. 19. & feq. 

A R G E N T O . Lavori ¿'argento, come fpro-
ni , guardie di fpade , e fímiglianti vengono 
fatti bollire nel fale , nelr allume , e nel 
tártaro , a fine di rendergli lucidi , e rif-
plendenti. Boyle , Opere Riftr. Volume 1. 
Pag- 135- , . . , n • 

V argento abbruciato in una laítra di cn-
ftaílo , la tinge d'un color giallo finiíiimo , 
o di un color d'oro . Soyle , Opere , Vol . 
1. pag. 147. Veggafi ancora a pag. 458. e 
V o l . i 1. pag. 64. 

I Chimici fi ion dati a fare diverfi ci-
menti per ifeiogliere V argento negli acidi 
de' vegetabili, ma con pochiffima riufcita , 
fecondo TaíTerzione del Signor Margrave ; 
11 quale dice, come egli íteíTo alia perfine 
riuíci nella fuá inchiefta. 

V arte principale , che vi fi ricerca , con
fine nel trovare un proprio precipitato d' 
argento , Que i lo del Signor Marggrave é for
mato col precipitare una íoluzione d' ar
gento in ottimo fpirito di nitro , con qnel 
fale d'orina , cui egli aíTerifce, eífer la ba-
fe del fosforo . Veggafi 1' articolo SALE FÜ-
SIBILE D' ORINA . 

Quefto si fatto precipitato rldotto in pol-
vere minutiffima , e digerito a color d'are
na nell' aceto difiillato , ben concentrato per 
vía di congelamento , verrá per tal modo 
ad eííere in parte difeioho. 

Ma fe la precipitazione dell' argento fía 
fatía col fale di Tártaro , ed allora fecca-
to , e ridotto in polvere potra difcioglier-
fene in aceto dUtiUato una grandillima 
quantita di efib, nel fugo di limoni , nel 
vino del Reno, ed in altri fomiglianti aci
di de' vegetabili . L' trfetto iíleffiffimo pub 
altresl ottencríl col mercurio . Memorie dell' 
Accademia di Berlino , dell' anno 1741. 
Veggafi 1'articolo MERCURIO. 

Argento purificato . Un método a fia i có
modo , ed infierne regolare di purificare 
1' argento fi é i l feguente: Poni in una for-
nace chimica un1 ampia, e ben capace cop-
pella raccomandata , e rinchiufa in forte 
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anello di ferro: aliorché fara una mezzora 
in circa , che la copella fía divenuta reven
te , ponivi dentro V argento per eííere puri
ficato , ravvolgilo in pezzetti di carta , e 
dividilo in picciole porzioni : allora empi 
i ' orifizio della fornace di carboni accefi ; 
e va foffiando con un foffietto a mano , 
fino a tanto che V argento fiafi fquagliato : 
cib fatto aggiungivi allora alquante palle 
di piombo del pefo medefimo determinato, 
ma in piu tempi , va continuando ad ag-
giungere il piombo, e feguita a con fe r va
re i l fuoco in- grado tale , che fia foltanto 
baftevole a conlervar liquefatto i l metallo, 
e va cosí continuando fino a tanto che 
1' argento fia renduto intieramente , e per-
fettamente puro . Que fio pub uno farfi ad 
indovinarlo in qualche modo , e conofeer-
io col far 1' elpenenza del fu o grado d' im-
purita col faggio della pietra del parago-
ne , ed anche dalla quantita del piombo , 
giudicata neceffaria per 1' operazione , che 
fi fara confumata; e forfe meglio verra a 
conoíccrfi eolio fperimentarlo cacciando un 
filo dentro la fufione, e tenutovelo per un 
poco, cfaminare cib, che al medefimo filo 
vi fi é attaccato , dopoché verra cavato 
fuori. Poiché Y operazione é compiuta , v i 
verferai fopra una picciola porzione d' ar
gento liquefatto dell' acqua per farlo dive
nir fol i do, e cavándolo fuori della coppel-
la , lo netterai da tutte quelle impurita , 
che poteífero eííerfi attaccate alia fuperfi-
cie con una fpazzola fatta di piccioliffimi, 
e fottiliífuni fiü di rame . Cramer , arte del 
íaggiare pagg. 204. 208. 

La vera maniera , e método poi di pu
rificare 1' argento per mezzo del nitro , é 
1' appreífo : Ridurrai 1' argento in grani, od 
in picciohíiime , e fottiliffime íamelle : lo 
porral dentro d' un creciuolo , e v i aggiun-
gerai una quaría parte di nitro a (Ta i ben 
íeccato, e ridotto in finiffima polvere : fo
pra quefio crociuolo ne collocherai un' al-
tro d' una forma piu picciola , avente un 
foro della groífezza d' un pifello nel fon
do j unirai bene col loto i due divifati cro-
ciuol i j e gli aggiufterai in un forno a ven
to : poícia vi porral intorno i l carbone , 
che s' alzi fino all' attaccatura del crociuo
lo piu baíío , ma niente piu in fu j cib 
fatto da fuoco al carbone nella cima , e 
va aggiungendo , ed accrefeendo i l grad® 
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del fuoco fino a tanto ehe i vaíí , o cro-
ciuoli fien o roventi fino al mezzo i allora 
eolle mollette va alzando i i carbone acce-
fo direttamentc fopra i l foro nel crociuolo 
íuperiore , ma in didanza di un dito : fe 
vi vedrai prodotta una íubitanca luce ehia-
riffima vicino, od interno al carbone t i n -
iieme con un íenfibiliffimo (irépito , o fchiop-
petílo , quedo t i faraconoícere ^ che i 1 fuo
co ha ú diritto grado d' energia , ma íe 
cib non a p par i ice in verán con tó , oppure 
fe il fenómeno íegue aflai lánguidamente, 
e lentamente 5 fa di mefíieri, che tu v' ac
ere fea i l fuoco: ma fe , per lo contrario, 
fenti raí un gran foffio d'aria violentiííimo 
venir fu peí foro , ed un fracaífo , c fchiop-
pettio groiTo , e confufo, fenza che tu al-
2! 5 nel i a foggia teñe additatati r i l carbo
ne fopra , hai allora evidente prova , che 
i l fuoco é foverchio impetuofo r ed att ivo, 
e ti é giuüco forza i l diminuirlo ; altri-
rnenti t u verrefti a perderé una gran quan-
tita d' argento , ed anche affai foventc i cro-
ciuoü t i íi abbrugieranno totalmente. 

Quando queílo é fopra perfettaraente ,€d 
al giufto punto , tu anderai accreícendo per 
si fatta maniera i l fuoco, che fia valevole 
a fquagliar 1' argento, fenza altra menoma 
aggiunta r allora toglierai via i vafi , e 
quando íaranno ben bene raffreddati, rom
perá! quello di fotto, e vi troverai nel fon
do i l rególo de 11' argento , ed infierne una 
feoria alcalica , che d'ordinario nel ¡a cima 
é verde. In evento, che 1' argento non fia 
peranche per si fatta operazione purifica-
to y lo porral dentro un' altro crociuolo > 
che collocherai aperto in una fornace a 
vento, gittandovi dentro una picciola por-
zione di n i t ro , e fubuo che fara fguaglla
to , lo veríerai in una forma da verghe : 
cosí verra ad e líe re purifícato da quaíunque 
altra materia , e foftanza a fe ereregenea, 
íalvo che dalP oro . Cramer Arte del Sag-
giare , pag. 246. 

Quando nel ferro vi é contenuta una 
buona parte di queito metal!o, egü pub , 
fecondo le rególe del fasgiare , elle re pre-
cipitato da e í ío , per mezzo di feonficazio-
ne, coll' affiíteoia ed a i uto, o di gagliardi 
mefírui acidi , ovvero dell' antimonio cru
do . I I primo método é piu piano , e piu 
agevole, e viene ad cffettuarfi nella feguen-
«e guiía: Collocherai una porzione di fer-
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ro ridotto a finifllmi pezzolini , e due por-
zioni d' antimonio crudo in un picciolo 
crociuolo i ch indi lo con una regola , e met-
tilo a fuoco fortiíTimo , e tale , che poífa 
liquefarlo : poiché fara rimafo in perfetío 
flato di fufione per lo ípazio di fe i , od otto 
m i n u t i , lo leverai via dal fuoco, e lo la-
fcerai raffreddare j raffreddato ch' e' fia , 
rompí i l crociuolo, e vi troverai una maf
ia comporta al di fopra di feoria , e íott* 
eífa un rególo : leverai via la feoria , od 
incroftatura, e ridurrai i l rególo in polve-
re y mefcolerai quefta con dodici porzioni 
di piombo granito, e lo netterai dalle feo-
rie ad un fuoco continuato , ma non tan
to veemente al di fopra , fino a tanto che 
fi vegga i l pimbo tutto coperto nella fu-
perficie fuperiore di feorig; allora lo cave-
rai fuori , e veríerai la mafia in una for
ma : allora i ! rególo fara duro , e di un 
color piombino, tanto dentro , quanto fuo
ri : fe egü foífe nericcio, e frangibile, fa» 
rebbe neceííario i l porlo di bel nuovo mel
la coppella, e fcorificarlo di nuovo r e r i 
dotto , che folie al fu o proprio ñato , e 
che fiafi coníumato tutto 1' antimonio , ¡o 
porral nella coppella , e quando la pallot-
tola dell5 argento, vien prodotta pura , íot-
trarrai dal fuo pefo innanzi che foífe co-
noíciuta la quantita del i ' argento contenuta 
nel piombo uíato nell' operazione J ed i l 
rlmanente fara i l peto dell' argento ottenu-
t o e ricavato dal ferro. Cramer, arte del. 
faggiare , pag.. 2.23.. 

A R G E N T O Vivo . Que ño minerale vie
ne con aflai frequenza trovato nativo nella 
ierra nella fuá propria forma fluida : al cu
ne volíe tro vafi in abbondantiífima quan
tita radunaío infierne nelle accidentali ca
ví ta dslle pietre y e precipita fuori in una 
corren ce , rotti che fieno i maffi nelle mi-
ni t re : ma que ño cafo é meno frequente ; 
avvcgoaché iogüa piíi comunemente appa-
rire in piccicle porzioni , ed a fia i fíate in 
feparati globuletti d" una picciolezza cosí 
minuta , che appena poífono eífer veduíi 
dali'occhio armato, ñanzianti in grandiífi-
ma copia nei pori di una pietra fo/file af
fai foffice, e mórbida, ed in diverfe fpezie 
di terre. 

Ma febbene T argentovivo fia aííai fíate 
trovato nativo , tuttavia con affai maggior 
frequenza noi lo troviamo in forma di 
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mín'era *, eiíendo le fue particelle penétrate 
dallo Zol ío , ed intimamente mefcolate con 
effo , e la concre'/ione non eíTendo cono-
fciuta in verun contó per argento vivo 
nerameno dall'occhio armato ; ma eíTendo 
um maña rofficcia della confiíienza di pie-
t ra , detta cimbro ; e noi íiamo piü , che 
certificati , che egli é V-argento vivo pene-
trato dallo Tolfo, che fa queíla incroftatu-
ra , e miniera , di maniera tale che noi 
non íblo fiamo -capaci di disgiugnere , e 
íeparare da effa con fomma facilita 1' ar-
gentovivo , ma con una miftura d' argento-
vivo , e di zolfo, noi fiamo capaciíTinii di 
produrre una maíía petroía roffa fimiglian-
tiffima a quefta , e della medefima mede-
íimiíTima Índole , e natura . 

I I cinabro é d' una forma , ed apparifcen-
ra difieren te , íecond© la quantita dello zol-
fo in effo conté ñ u t o , eiíendo comunemen-
te ftriato, ed alcuna volca con iftrifce bor-
deggiate, e finiffime; ed in quefte la quan
tita dell' argentovivo é grandiffima , ccnte-
nendo le maffe piu ricche fe i paríi d' ar
gentovivo , ed una di zolfo ; e le piii po-
vere d'ordinario la íola meta. Alcune val-
te vien trovato in ampie, e puré maffe » 
ed alcun' altre i n piccioliííime particelle , 
ftanzianti in terre, ed in pietre differenti. 
Queñe alcuna fiata fono in pochiííimo nu
mero , e collocate disgiuntamente , e cosi 
fono di pochiííimo valore ^ ma per lo con
trario in altre maffe fono collocate affai 
ípeífe in unioni , e congerie, ed a llora ven-
gono ad effcre fcparate col porle in acqua, 
e lavarle, e lavorarle per V argentovivo. 

Oltre a quefta pura miniera argentovi
vo , havvene un' altra affai meno ricca ; 
ma che in alcuni luoghi vien íavorata con 
vantaggio grandiííirao: ficcome la prima é 
una miftura di folo argentovivo, e di folo 
zolfo , cosí quefta feconda é una miftura 
di quefte due íoítanxe, e d'altre parecchie 
materie altresi , e comparifce in forma 
d' una pietra moderataraente forte , e per 
lo piu d'un color d'arancia carico oícuro, 
n a non di rado d'un verdiccio bruno, ed 
alcuna volta anche nericcio. Quefta maffa 
ha pochiffima Incentezza , né ha i l me-
nomo veftigio della ftriara ftruttura del ci
nabro . 

La maniera di íeparare V argentevivo dal
le fue mifture ü e per mezzo di porlo in 
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acqua , e lavarlo, netíandolo, e fpoglían-
dolo delle materie i^ iu t i l i , efuperflue, col-
le frequentemente rip^ute lavande e muta-
zioni d'acqua nuova : poteia , cib fatto , 
coir aggiungere alia maffa , che vi refta , 
della limatura di ferro , e col diftillare ií 
tutto in un'ampia ritorta di ferro, vedraíU 
aícendere , e grondar giu nel recipiente 11 
mercurio puriffimo In alcuni luoghi, ove 
la miaiera é ricchiíí na^ non fanno altro , 
che ridurla in polvere, e poria in vafi di 
térra di eolio affai lungo , che turano con 
fardelleti, o turaccioli d'crba mufehio: que-
fti vafi gli yoltano fott' in su colla bocea 
dentro quella d'altri vafi fotcerrati fino al 
eolio, ed allora fanno fuoco intorno ai vafi 
medefimi ; e per firaigliante guifa 1'argen
tovivo viene % fepararfi, e per 1' erba mu
fehio viene a paitare, e precipitare nei di-
viíati vafi fotterrati. HUI , Iftoria de' Fof-
fili, pag. é i j . 

Ella é cofa fomm.imente difficukofa i l 
ridurre 1' argentovivo alia coppeíla grande 
del criftallo infuocato , per cui vengonoad 
effer faggiati tutt i gli altri metaili imper-
fetti con fomma facilita ^ ma colledovutc 
precauzioni ed acconce puoffi arrivare a i 
apprendere alcuna cofa per fimigíiante raezzo. 

Se 1' argentovivo in un pezzo di carbono 
venga efpofto al focuf in- qna tegola , ov-
vero in una coppeíla , 1' cffetto viene ad 
effer lo fteffo , concioffiaché in un batter 
4* occhio fi dilegua intieramente in forma 
dKiin fumo fecco j ma fe precipita per fe, 
v a l e ^ j i i r e , i l mercurio calcinato folo per 
mezzo d'una Junga digeftione ad un fuoco 
lento, fia^collocato nel focus, fembra prl-
mierameníe , che fi fquagli , e precipiti . 
ma immediatamente dopo viene dileguato 
in un fumo fecco , lafeiando una picciolif-
ílma quantita d' una polvere ell re mámente 
fina fopra la tegola in forma d'unacortif-
fima piuma . Quefta polvére continuando 
ad effer lafeiata ftare nel focus, alia perfi-
ne precipita infierne in un criftallo giallo-
gnolo, in parecchie parti del quale vi pof-
fono éffere diftinte delle piccioliffime par
ticelle metailiche bianche , rilucenti , che 
raffembrano argento. Se i l precipitato/w/e 
venga efpofto ai focus fopra un pezzo di 
carbone , egli é veduto fquagliarfi , e pre
cipitare in minutiffime pallottoline di pu
ro mercurio, le quali incontanente dopo, 
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cominciano a fumare , ed a dlleguarfi j n -
tieratnente. Adqnque egli apparifce íoprat-
í u t t o , avervi nell' argentovivo un'olio , i l 
quale pub eííer diígiunto , e feparato per 
via d' una lunga digeftione ad un fuoco 
lento j e che la materia fpogliata di que-
Oo dato ol io , non é altramente mercurio , 
che é quanto diré, non dura piu lungamen-
te ad eííer mercurio , ma é una mera cal
cina, o diré la vogliamo una térra roíTa , 
eííendo quefta propriamente la baíe di si 
htto metallo ; di piíi , che queila calcina 
non vien fatío di vetrificarla nella manie
ra , che fi vetrificano , o cnílaliizano le 
calcine tutte degli altri metalli , eflendo 
per tale effetto foverchio volatile , e fácil
mente dileguandofi efpoíla al fuoco : e .fi
nalmente fi viene a (apere , come queft' 
olio 41 .merejo non é difieren te dagli olj , 
eziandio da quelli della fpezie vegeiabile , 
ci maniera tale che i l carbone comune 
pub beniffimo fare le fue veci per mezzo 
del íuo olio , e ricovrare la calcina per 
precipitar di bel nuovo i l mercurio . 
Siccome alia picelola parte di térra , che 
rimane , dopo i l dileguamento della calci
na del mercurio, che precipita in criílal.li 
con tacche , o macchie metallicihe , egli é da 
eífer molto difpuíato , fe quefto fenómeno 
non fia dovuto, c non dipenda da alcuna 
impurita , che trovifi nel mercurio mede-
í jmo. Memoires Acad. Parif. ann. 1709. 

Le miniere del Friuli íomminiftrano di 
prefente una abbondantiílima quantita d' ar
gentovivo , alcune nativo , o fia vergine , 
cui eííi appellano jungfrau , e lo eavan 
fuori , o dai letti naturali negli fcogli , e 
nelle rupi ? ovvero colle coníuete lavancle 
in queílo, che é gua e la difperfo in rm-
nutiíTirai globuletu i ma ficcome la parte 
maffima di queño dato argentovivo non é 
vifibile aíl 'occhio in forma d' argentovivo ^ 
cosí non pub eífer disgiunta , e fe para ta dal
ia íua mafla , o materia minerale fenza 1' 
ajuto del faoco . I I Kirkero nel fuo Mon
do íotterraneo ci fomminiftra una orribile, 
e fpaventevoliíTima deferizione di quefta mi-
niera j ma , fe ci vorremo farci a diré i l 
vero, ella non é nieate affatto piíi ternbi-
le di quello fianlo le altre miniere tutte 
della fpezie medefima . Ella é cofa oflerva-
bik^, che l ' ingreffo in eífa non é alto fo-
pra le collinc, ficcome é ordinariamente i l 
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cafo , e come fuole d'ordinario avireriire ^ 
ma fopra un terreno a livello, e nelle fira-
de della Citta . Quefto fa foggesti quei popo-
l i a grandiíTimi difordini , cd inconvenien-
t i , provenienti dall'acqua ; ma eíli hanno 
delle macchine ammirábili per farla rien-
trar nelle fogne jdi bel nuovo . La cafcata 
vien giu per ifcale preífo a novanta mifure 
.di íei piedi Tuna . 

I n queíle ,miniere non vi fono umidita,, 
ma le mfermíta, ed i raalori che getta i l 
mercurio fteífo , ed ingenera nei corpi dei 
poveri lavoratori, fono molto maggiori, -Q 
piu generali , quantunque non cosi pron-
te , e íub tanee a faríi conofeere, come gli 
.effetti cattivi prodotti .dalle umidita delle 
noftre miniere di piombo, o di carbón fof-
f i le , e di luoghi íimiglianti eziandio . 

I ! Laboratorio a si fatte miniere appar-
tenente ha delle fornaci , o forni chimici 
capaci di far operare cinquanta üorte alia 
volta. V i fono d' ordinario fedici di queft.e 
fornaci, che lavorano in un tempo mede-
í imo , di modo che generalmente íi trova-
no in aítuale azione ottocento í lorte. 

Le ftorte fianno/i pórtate in doppia lifta 
a cadaun lato della fornace , una lifta di 
tredici all1 ingiu , ed un'altra lifta d' altre 
dodici a i r in torno. 

Tuí t i gli antichi , niuno eccettuato, r i -
puíarono i ' argentovivo un veleno ; ed é giuo-
co forza , ch1 ei producá degli ftrani , ed 
orribili effetti . Quella fventurata genera-
zion d' uomini , che viene irapiegata nel 
prepararlo , a grandiííimo íkn to arriva a 
campare piu di tre, o quattr'anni al pib , 
e giunta a quefto termine muore mifera-
mente , e coloro , che lo prendono inter
namente , o ne' corpi de' quali entra per via 
delle unzioni di manteche , e d'unguenti , 
fenza una cura, e cautela grandiínraa, be-
ne fpeffo pagano pur troppo i l fio di loro 
traícuratezza , ed imprudenza . 

Stando perb alie proprie rególe, ed uni-
formandovifi a capello , e totalmente, el
la é una aífai potente, e fommamente no-
bile medicina , come quella , che ha un 
energía , e facolta iocredibile di ílafai"S íe 
oftruzioni, e d1 aíTottigiiare gli umorí grof-
fi , e vifeofi nelle piu rimóte , e minute 
parti del corpo umano. 

Le preparazioni dell'«r^wífi'/i'O, che ora 
fono in voga, fono 1. 1' Etiópico minera- , 
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fc* 2. I I cinabro artefatto . 3. íl íublima
to corroüvo 4. I I mercurio dolce . 5. l i 
mercurio calctnato, detto comur.eraentc Pre-
dpitato per fe, 6. I l Precipitato blanco . 7. 
I I Precipitato rofíb, ovvero, mercurio rof-
fo corrofivo. 8. Mercurio corallino . 9. l i 
mintrale Turbith . Veggafi rarticolo MER
CO RIO , ec. 

L ' acqua , in cui fia ílato per alcun tem--
po V argentovivo , quantunque fia fenza i l 
meaomo fapore , afferifce i5 E l momio, ebe 
amrrmza i vermi, beveadola ^ e pare , che 
i l Boyle la comraendi come un'effettivo Cos
mético. Opere, Volume I I I . pag. 345* 

A R I A . Dalle fommamente ingegnofe 
efperienze del fempre venerabile Monfieur 
Hales , egli appaníce , come 1' aria ncn vie
ne folftnto infpirata- nei vegetabili dalle lo 
ro radici, ma eziamüo per parecchie partí 
del loro tronco, e dei loro ra mi i e quefta 
rñedefima aria pub eflfer veduta^ afcendere 
in gran copia , peí fucehio od umore del-
la vite nei tübi affiíB ad effa títl tenipo , 
che la vite fi pota, e che; é in a more . 

I I Signor Boyle fece moltiíTirae efperien
ze fopra V aria ^ e gli venne fatto di tro
vare , come una quantita di quedo fluido 
era prodücibile da parecchie forti di vege
tabili , per mezzo del col¡oca«-gli nelle mac-
chine pneumatiche , ed eíhattane , e non 
eítrattane V aria ^ nelle- quali macchme coa-
tinuarono queíV. vegetabili per parecehi gior-
ni a mandar f^ori grandiífima quantita d' 
aria . Alcune deícrizioni di fimigliante fe
nómeno vengono íomminiílrate nella Ci-
clopedia. 

Monfieur Hales tentó di vantsggio di tro
vare con maggiore eíatre/za la quantita d' 
ayia , che pote va cavaríi da differenti ío-
tenze . Quefto gli riufcr di condurre ad ef-
tetto con' fare degü fcandagii idroíiaíici di 
ritorte , e di fpexíe di catenacci delia güi
l a , e forma da eíio medefimo deícntta nell' 
eccelientiílima fuá Statica vegetabile, c. 6. 

Egli apparifee da- si fatte efperienze, co
me vien prodotta per diftülazione una af-
ía-i coníiderabile.-quantita $ aria permanen
te, dail© íoñanze animaü , non foíodalfan-
§ue> e dal graífo ma eziandio dalle cor-
na , e da altre parti folide degü animali .. 
E ' ftato in particolare toccato con mano , 
come un meizo dito cubico di corno di 
cssvro , che pefava 214. gran i , coateneva 
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33. grani d' aria fauizia , che é prcíío atf 
una lettima parte di tutío i l corno. 

I n quefte efperienze^ ella fu cofa aífai of-
fervabüe , come le parcicelle $ aria nuova 
venivan diítaccate dal fangue, e dalle cor-
na- nei tempo roedeílmo con un fumo blan
co , che eoílituifee i l fal volaíile i e come 
quefto fale volatile, e che afcende con gran-
diífima attivita núV aria , é tanto5 lontano 
dal generare la vera aria elaftica cheanzi 
per lo Contrario ei l5 aílbrbiíce . Egü appa
rifee in particolare, che una dramma di fal 
volatile di fale ammoniaco aíforbiva due 
dita cubiche e mezzo á3 aria, I Piíelli pro-
düífero quaíche cofa di piü d' un terzo del 
loro proprio pefo. Ma la canfora né gens-
rb , né aíforbi tampoco Varia ; e queílo ac-
cordoffi a capello con c ib , che venne fat
to di toccar con mano al Signor Bby-
le , allorché fi d̂ é ad abbrugiarla nei va
cuo 

L'acquavite die piccioliíTima porzione dr 
aria , L'acqua di pozzo diede intorno a'U 
quinta parte d' aria; e l'acqua di Pyrmont 
ne í o m m i n i l t r b i l doppio dclla prima > va
le a diré due quinti . 

La quantita dell' aria , che fi trova ílan-
ziante nei ni t ro , é <;irca un'ottava parte. 
Dal tártaro del Reno ne eíce circa un ter
zo del tu t to , e fi rifolve ¡n aria ; ed i 1 fa
le di tártaro ne fomminiírrb ad un bel cir
ca quafi la nona parte del íuo pefo. 

Una buona- parte d' aria per fimigliante 
modo alzara , ed eftratta da parécefii cor-
pj , e foílanze , per mezzo de!la forza, ed 
attivita del fuoco , é arta a perderé grada» 
tamente la fuá elaíiicitk, eolio llarfi parec-
chi giorni . La ragíone di quefto fi é , che 
i fumr acidi fulfurei alzatr coü' aria , riaf-
forbifcono, e fiífano- le particelle elaíliche . 
Ma Monfieur Hales trovo modo di rime-
diare a si fatto inconveniente, col fare che 
}' aria alzaía nella diílillazione palia líe per 
I ' acqua alia íommita del recipiente nella 
maniera deferitta nei Capitolo 6. Efperien-
za 7 7 . della fuá Statica Vegetabile . Per fi
migliante mezzo lo fpirito acido , ed i fumt 
fulfurei vennero interclufi , e ritenuti nell' 
acqua: in confeguenza della qual coí&Varia 
nuova generata venne a continuare in uno 
flato- elaltico piü permanente , di maniera 
tafe che non veniva a perderé al piü fe 
non la quinta, od anche 1 ottava parte del* 
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h fuá elaftklta , e que fio mafíímamente 
neile prime venti quattr' ore . Dopo di que-
Üo turto 11 rimanente coníinub in uno (la
to elaftico eoüanciffimo j fe íi eccettui pe
ro I ' aria- ti t i tár taro, ia quale nel tratto di 
íei 5 o d'otto giorni , ebbe a perderé , e cib 
íempre coftantemente , un terzo in circa del
ta fuá elaftreita i c dopo di quefto cib , che 
in eíío mañane va íYarii, continuava ad cf-
íere permanentemente elaftico. 

Che le grandi quantita di queílo fluido 
fieno vera aria , t non un mero vapore 
íiatulento , venne Moníieur Hales ad a(iicu
rar fe ne con moltiífirae efperienze, dalle qua-
l i apparifee, non avervi differenza di gra
vita fpecifica diítinguibile fra 1' aria vera , 
e P aria procurara con arte , né effervifi tro
va ta la menorna differenza fra le loro ela-
ñicira. 

L ' aria venne cosí prodotta per mezzo 
del fuoco : ma la produzione , la fíiTazio-
ne , e 1'aíTorbimento de IT aria , pub altresi 
cííerc orig'mato dall' effervefeenza , e dalla 
fermentazione , per mezzo della raiílura 
della varieta tíei folidi, e dei fíuidi j e que
ílo método di produrre , d' aiíorbire , e di 
•filiare le particelle elaüiche dell' aria per 
mezzo deir eífervefeenza, e della fermenta
zione , fembra eííere piíi a norma della co
rrí une ílrada tenuta veramente dalla natu
ra y di quello che fia 1' al tro método del 
fuoco. COSÍ mezzo dito cubico di guíe i d' 
oftriche , ed un dito cubico d' olio di ve-
tr iolo, venne ad ingenerare trenta due d i 
ta cubiche d' aria . Ma un dito cubico di 
fugo di limone , ed un' egual quantitk ad 
un dipreífo di fpirito di corno di cervo 
per s é , vale a d i ré , non fatto colla calci
na , venne, nelio fpazio di quattr' ore, ad 
aíforbire tre, o quattro dita cubiche á'aria, 
cd ti giorno fuífeguente , ricovrb, o rigenerb 
due dita cubiche d' aria j i l terzo giorno, da 
uno ñato cal di (Timo ridotto in iftato freddo , 
venne ad aíforbire di bel nuovo que&'aria, e 
continub in quefto flato aíforbente un di , 
o due. 

EgU apparifee altrcsi per gli efpcrimen
tí del medefimo ingegnofiíTimo Auíore , 
avervi una grandiffima copia d' aria incor-
porata nella foftanza dei vegetabili, |a qua
le j per mezzo dell'azione della fermenta
zione , viene eccitata , e risvegliata in uno 
fíato elaüico , Cosi quaranta due dita cu-

biche cli birra dalla botíe ¡ che era ñata 
polla a fermentare trenca quattro giorni in-
nanzi, venne ad ingenerare, dal di due di 
Marzo fino ai nove del raefe di Giugno , 
feicento- trentanove dita cubiche d' ariaz con 
una progreíiione fom mamen te difuguale 
piü , o meno , fendo i carnbiamenti del 
tempo dai caldo al freddo , o temperato 
cd akune volte fopra i l cambia mentó dal 
caldo-, al frefeo , Varia afforbita , in tutto , 
arrivo a trenta due dita cubiche I pifelli , 
le vecce , e 1' orzo , vennero aítresi neila 
fermentazione a generare grandiííima quan
tita d' aria , 

Che queíl' aria generan-tefi in tal i copio» 
fiffime quantita dal fermenrarfí , e dal di-
íciogherfi dei vegetabili, fía- verace aria gc-
nuina permanente , egli fí rende piü che 
certo , dal continuare , che ella fa , nel fuo 
flato elaílico efpa-nfo per parecchie fctíima-
ne ,. e mefi ; lo che non avverra mai nei 
vapor! acquofi fpandentifi , avvegnaché al 
freddo condenferannofi immantinente : e che 
queíla nuova aria generara fiaelaílica, egli 
apparifee non folo dal fuo dilatarfi , e r i -
íirignerfi al caldo , ed al freddo , flecóme 
appunto fa Varia comune, ma altrcsl dall' 
eflfer fuo compreífibiie , in proporzione al 
peío foprincombente, íiccome venne a toe-
car coa mano il commendato Monfieur 
Hales in due da sé fatte ingegnofiffime 
efperienze . Veggaíi ia fuá Statica Vegcta-
bile Cap. 6. Efper. 88. 89. 

Se aU' aria generata da un vafo pieno di 
qualüvoglia liquore vegetabile , per mezzo 
della fermentazione , noi aggiungiamo 1' 
aria, che pub eífere dopoi ottenuta da ef-
fo ,• per mezzo del calore , o per via di 
diílülazione ; ed a queíla altresl l ' ampia 
quantita d' aria , che íi trova eífere con te
nuta nel tártaro , che s' attacca a i lati del 
vafo medefimo , in cui i l divifato liquor 
vegetabile é contenuto; ne feguira, che i ' 
aria viene a fare una parte foramamente 
confiderabile della foftanza dei vegetabili 
non meno, che degli animal!. 

Ma ella é cofa ragionevoliíTima ad im-
maginarfi , che raolte di quefte particelle 
attive de IT aria nuova generata troviníi in 
uno flato fiífato nella foftanza vegetabile , 
innanzi che vengano eccitate ? e pofte in 
uno flato attivo di repulíione , per mezzo 
della fermentazione, edel fuoco. Conciof-
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fíache fe que lie particelle fi trovaffero in 
uno Üaío elaíirco , a cagion cfekfnpio, i>a 
una mela , avente una fuperficie quadrara 
di fedici dita, quefto frutto generando qua-
ranta otto voíí€-4a fuá matta á'aria, quelV 
aria medefima j allorché é imprigionata nti-
la meia, bifogna che ella foíTe per lo me
mo quaranta otto volte piíi denía per ne-
ceííaria confeguínza , diqueilo che fia IWw 
eoraune ; e perciQ non pub eiTere ritenuta 
da una forza minore di queüa di quaranta 
otto volte del pefo delia npPtra atmosfera ; 
che íopra una íuperficie di íedsci dita qua-
drate, verrebbe ad afcendere ad undici ral
la fettecento fettanta fei libre . Ora la for-
7a efpanílva dell' aria compreífa conviene 
altresi, che fia uguale a queüa, eflendo l ' 
azione, e la reazione infra di feto uguaii . 
Ma biíogna una forza cosí grande per ifpac-
care in pezzi la mela. Sembra pero y che 
molte di quefte parsicelle d' aria fi trovaf-
fcro in uno í h to fifl^to tenacemente , e 
validamente attaccate , ed adcrenti alia nie
l a , e lavorate nella í o lianza di que Ha j ícb-
bene, per altra parte , egli íi é evidente , 
da aícune eíperienze del medsfimo Monfieur 
Hales , che vanno inceífantemente alzan-
dofi innumerabili ve fe i c he t te d' aria peí íuc-
chio, od umore deiie v i t i , e che noi pof-
íiamo intanto preíupporre , avervi nei ve-
getabüi una quantifa confiderabile d' aria 
fuU'ale , ed in uno Üato íommamente al
tivo , maíiimamente nelle (lagioni calde , 
i l calore de lie quali accrefea , ed ecciti la 
fuá attivita . Veggaíi Statica Vegctab. Ex-
perim. 34. 38. 

Pub altresi l ' aria eííer prodotta dalle fo-
ñanze minerali per mezzo dell' azione del 
fuoco nella diíiillazione j e T ingegnoíiífimo 
Autore íante volte cirato ci fa védete , e 
íoccar con mano altresi per mezzo di pa-
recchie eíperienze, come vien generata una 
grandillima copia d' aria da alcune mi (lu
iré minerali fermentanti , aíTorbite da al-
ire vicendevolmente generata , ed aíforbi-
ía ; e fu cofa aíTai oíTervabile, che le me-
dcfime mirture cangiate dal generare ali'af-
forbire , e viesverfa, alcune volte con una 
fcnfibile alterazione di temperatura d' aria, 
ed alcune volte fenza . Hales, Statica Ve-
getab. Experim. 90. 91 . ec. 

Alcune mifture poífeggono un fortiííirao 
eífetto aiíorbente. 
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Cosí due dita aubiche di calcina , ed 

una quantita uguale di fale ammomaco , 
aíforbi cento qumdki dirá cubiche tí aria. 
Hales) ibidem, Experim. 1 0 0 . La liraatu-
ra di ferro altresi , eolio Cpirito di nitro , 
o con una eguale quantit^ d' aequa , ov-
vero fenz' acqua , aííorbifce 1' mia •, ma 
aííai piü fenz'acqua j dove per lo contra
rio un quarto d'un dito cubico di l imatu-
ra di ferro , ed un dito cubico dy olio di 
vetriolo colla quantita tre volte maggiore 
d'acqua , venne ad ingencrare cento or
to dita cubiche ti aria . Idem, Exper. 94, 

L' abbruciamento , e V infiammamenta 
dei corpi , come anche la refpirazione de-
gli animali vengono a diftruggere in par
te l'elafticita dell' aria { a ) . Cosí J' ab-
brugiaríi del n i t ro , febbene produce un'ab-
bondantiliima quantita di nuova aria , tut-
tavia 1' elafticita di queft? aria mcdeíima va 
giornalmente diminuendofi , appunto nel!a 
maniera medefima , colla quale oííervb Mon-
fieur Hauksbee (/ ; ) , che íeguiva nella pol-
vere da fchioppo infuocata . 

( a ) Hales , Experim. 102. ( b ) Phyfíco-
Mechan. Experim.pag, 83, 

Cüll'abbrugiare delle pezze di panno l i 
no, o cenci inzuppati nello zolfo liquefat-
to dentro ad un vafo chiufo , venne aflor-
bita una decima parte di tul t a V aria con-
tenuta nel vafo; ed era aífai oíTervabile , 
che a proporxione fu aíTorbita piíi aria nei 
vaíi piccioli di quello, che io foífe nei piü 
atnpj vafi . Lo fteffo a capello avvenne col 
brugiare una candela . E l ' aria alforbita 
coll'abbruciamento dello zolfo, ovvero col
la fiamma della candela , non venne a r i -
covrar di nuovo la fuá elafticita , ib. 
Experim. 104. 

\ ] ti aria groíía ingombrata di vapor!, é 
piu atta , in tempi uguali, a perderé la fuá 
elaíHcita in quantita maggiore di quello 
fíalo u n \ r / « pura , e fgombrata . OíTervb 
Monfieur Í^2/eí allorché fe arderé delle can-
dele in vaü chiufi , che ove i vafi erano 
eguali , e le cándele difuguali , veniva di-
ürutta 1' elafticita di piíj aria per mezzo 
delle cándele grandi , e di maggior mole , 
che per le cándele piu picciole, Ed ove le 
cándele erano uguali , a proporzione della 
grandezza del vafo , i v i veniva aíTorbita 
maggior porzione d' aria nei vafi piu pic-
coli j quaníunque con cándele uguali vi é 
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ferapre diftrutta. maggiore dafticita d' aria 
nú vafi larghiffimi , ove la candela arde 
per lungbiffimo tratto di tempo. 

Ci dice 1'Aurore medeílmo , come non 
fu egli capace di diftruggere tutta 1' elaíli-
d í a di qualfivogüa mafia ü aria rinchiufa, 
non meno comune, che artefatta . La ra-
gione di cib egli faffi a credere , che fia , 
che qualunque voha qualíivoglia quaníita 
d' a r i a é fa tura ta eolT alíorbimento dei va-
pori fino ad un certo dato grado, non vie
ne ad eííere aíTorbita piíi tírrw elaftica , non 
olíante che la quantitá medefima di foftan-
2e aííorbenti > in una quantita maggiore di 
a r i a y aveffe aflíorbito molto piü „ Ibid. Ex-
perira. 106. in fine 

I I Doctor iMayow trovo , come un topó 
ajlorbi la decima quarta parte di tutta la 
rnaffa átlVaria^ di un vafo di criftallo . Mon-
fieur Hales tentb la fuá efperiema con un' 
a^tro topo aífai grofTo , e ben pafciuto , 
Queño anímale viíTe circa quattordici ore , 
nel qual tratto di tempo la quantita d W ¿ r 
elaftica aíTorbita fu i n torno alia- ve nzct te Ti
ma parte, di tutta la maíTa , ed aíía? ap-
prodimantefi a quella % che era ílata aíTor
bita dalla candela,. Ed inu queñe efperien2e 
fatte con animali , come anche in queüe 
nel cafo d' abbrugiare lo zolfo , e le can-
dele, fp trovato eííere aííorbito \̂\x aria nii 
vaíi larghi , e grandi y che- ne foíTé aíTor
bita nei vafi; piccioli , e viceverfa fu aíTor
bita piíi aria in proporzione alia capacita 
del vafo , nei vafi piccioli di quello ne 
foíTe aííorbita nei grandi. Ib . Experim. 107.. 

E ' altresi; grandemente diftrutta 1' elalli-
cifa deir¿ir//í della refpiraxione dei polmo
ni umani. Vegganfi gl i Articoli RESPiRAr 
ZIONE , e P O L M O N I . 

A l fubitaneo, e fatale effetto dei nocivi 
vapori é ftato generalmente riputato doverfi 
plenamente ed intieramente la perdita, ed 
i l devaftamento dello fpirito vivificante i d f 
aria,. Ma quefto effetto non pub fenza ra-
gionevolezza eíTere attribuito altresl alia; 
perdita di una parte confiderabile della ela-
ílicita áúY aria, ed alia groffezza , e deníi-
ta dei vapori, dei quali l'ariaé impregna-
t a , e caricata ; concioífiaché attraendo vi-
cendevolmente particelle allorché ondeg-
giando in un mezzo cosi fottile , come é 

f ¿ma , andta a crefcere in piíi groffe com-
binazioni . E fimigliante effetto dei vapori 
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non eííendo- flato attentamente offervato* 
innanxi , ne fu concluío, che quefti vapori 
non facevano impreífione nell'elaílicita dell' 
aria 'r e per coníeguente , che i polmoni 
foííero aííolutamente j . e neceíTariamente di 
pari diiatati da quefti nella infpirazione $ 
che dalT pura , e fgombrata . Ma Mon-
fieur Hales ebbe a trovare per mezzo di 
un'efperienza fatta fopra fe fteíTo, come i 
polmoni non s' alzavano, né dilatavanfi co
me, ü coníueto , allorché refpiravano in 
tale arta nociva 5 che fta oppreífa nella fuá 
elafticita . Concioftiaché avendo fatto una 
vefeica arrendevoliíTima , e fommamente 
pieghevole 5 e tal renduta avendola coll' 
averia ben bagnata r e cib fatto , avendola 
tagliataslfaítamente nel eolio, che veniffe 
ad avere un foro largo tanto , che foíTe 
fufficiente in cui poteííe- imboccare' la pun
ta d'un largo tubo , al quale la vefeica era-
ftrettamente legata , egli pofefi in bocea 
1' eftremita piü fottile del tubo, e nel tem
po medefimo fi chiufe le narici in modo 
che Varia non poteíTe penetrare per que fta*. 
via , in güila-, che egli non poteíTe reípi-
rare altra aria, fe non fe quelia fola , che 
era contenuta nella vefeica 9 la quale in
fierne, col divifato tubo ne veniva a conte
neré fettanta quattro dita cubiche, In me
no d'un mezzo minuto egli fperimeníb una 
grandiífima diíScolia di'refpirare, e gli fu-
giuoco fórza a tenerfi i l petto molto íiret-
t o ; e nel termine d'un minuto la difficol-
ta fuífocante fu cosí, grande v che fu fona
to a levar via dalla bocea , per non ifeop-
piare 5, la vefeica divilata , ed i l caanello . 
Sul terminare del minuto appafsi la vefei
ca per modo , che non- era piena d' aria 
per la meta con* tutta la maggiore efpira-
z i o n e c b ' ei poteíTe fare i e 5 nel tempo 
medefimo s, potette p.ienamente, arrivare & 
conofeere , che i fuoi polmoni erano aíTaif-
fimo indeboliti, e caduti , in quella fteíTa 
fteífiííima maniera appunto , che s' infiae-
chifeono , quando noi mandiarao fuori di 
eííi tutta la maggior ¿jr/í?, che poífiamo in 
un flato. Quindt egli apparifee , come una 
quantita d'elafticita áe\V'aria¡ nella.. vefeica, 
e ne' fuoi polmoni venne ad eíTen diftrutta ; 
e che quando la facolta fuffbeativa dell' 
aria della vefeica fu maíTima , avvenne v 
che egli poté con fomma difficolta dilatare 
i fuoi polmoni pur un poco . 
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D a queño fi fcce T ingagnofiíTimo Auto-

re ad immaginare, come akresl da parec-
chie altre elperienze, che !a vita degliani-
mali venga prefervata piutíofto dalia forza 
elaflica deir^r/a attuante fopra i loro pol-
mon i , che dallo ípirito vivificante di quel-
la ; e che le cándele, c le micce celíanti 
$ arderé íubito dopo efler confínate in una 
picciola quantita á'aria 5 fembri non eíler 
dovuto al loro aver i l .:refiduo d' arla fpoí-
fata , coll'aver confumato i l íuo fpirito vi
vificante i ma doverfí piuttofto alia gran
de quantitá dei vapori .acidi fuliginofi, dei 
quali quefta aria é impregnata , e caricata , 
che vengono a diftruggete una buena parte 
della fuá elafticita , ed impngionano in fora-
mo grado , e ritardano i l movimento ela-
ftico di quell' aria che rimane . Vegganíi 
gli Ar t ico l i , VITA ANÍDALE, e F u o c o . 

Sembra evidente altresi, per le efperien-
ze fatte da Monfieur Hales, che la mate
ria affaiííime fíate perduía nelle chimiche 
analifi dei xorpi , fia iVmelafiica-, i l fom-
mamente attivo principio nel fuoco , ma 
non gia fuoco elementare, ficcome lo fup-
pone i l Xemery , ved altri Chimici , Veg-
gafi l'Articolo Fuoco< 

L ' elafticita dell' aria viene grandemente 
diñrutta dai corpi fulfurei , e grandiífiraa 
abbondanza, e pienezza ¿'aria é unita eol
io zolfo rieli' olio dei vegetabili . Ma lo 
zolfo in uno flato di quiete fifí ato in un' 
ampio corpo , come in una maíía di mi-
niera di zolfo, non aíforbifee in verun con
tó Varia elaftica . Ed é cofa da eflere of-
fervata, che ficcome lo zolfo in fimiglian-
te guifa attrae 1' aria , cosí quefto fluido 
attrarra lo zolfo. Veggafi l'Articolo ZOLFO . 

Varia viene trovata in aífai maggior 
proporzione nelle parti falide dei vegetabi
li , di quello, che íi trovi «elle loro parti 
fluide. Veggafi l 'Articolo , VEGETABILE. 

Concioífiaché noi troviamo tali grandif-
fime quantita diaria elaftica, generatanella 
foluzione delle foftanze animali , e vegeta
bili , fa di mefiieri , che una >buona quan
tita s'alzi coftantemente dallo feioglierfi , 
che fanno gli elementi di quelle nello fto-
maco, e nelle budella , la quale foluzione 
grandemente la promuove. Veggafi l 'Ar t i 
colo DIGESTIONE . 

L ' aria é un fovrano iftrumento nella 
produzione non meno , che nella crefeua 
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deglí animali , tanto coll' invigorire , che 
tila fa , 1 loro parecchi fughi, alcun poco 
in un'attivo ftato elaftico , quanto altresl 
peí grandiífimo contribuiré , che ella fa , 
in uno ftato fiffato , all' unione , ed alia 
ferma e ftabile conneífione delle mcltiflume 
parti conftituenti quefticorpi, vale a d i r é , 
la loro acqua , i l lor fale, il ¡orozolfo, e 
la loro t é r ra . Quefta ferie d'unione in con-
giungimeíiío coll* .etíerna, é akresl un' 
agente in grado íommo potente , nel dif-
ciogliraento., e nel corrompimento dei cor
pi medefimi, avvegnacché ne faccia ¿\ ca-
dauno una miftura fermentante , Ora l'azio-
ne, e la reazione delle particelle aeree , e 
delle particelle fulfuree, é in molte miíiu-
re fermentan ti cosí grande , ehe viene ad 
eccitare un calore abbruciante ; ed in al-
íre una fiamma repentina . Ed é appunto 
per fimigliante azione , e reazione dei prin-
cipj medefimi, nell5 a)7¿í ambiente , che i 
noftri fuochi comuni delle cucine vengono 
prodotii non meno, che mantenuti. 

EíTendo adunque con tanta certezza , e 
tanto manifeftamente ncono fciuto , che 
'C aria abbonda in quafi tutti i corpi natu-
raíi ; ed avvegnaché noi la troviamo un 
principio tanto operativo , ed attivo inqual-
fivoglia chimica operazione ; concioffiaché 
le parti fue coftituenti fíeno d' una natura 
tanto durevole, che 1'azione fommamente 
violenta del fuoco, e della ferm.ntazione, 
non poífa indurre una tale alterazione del
la fuá teííitura , che per efifa venga a .per
deré la fuá facolta , e qualita del riaífu-
mere, o per mezzo del fuoco, ovvero per 
la fermentazione , i l fuo ftato elaftico pri-
mierb , fe non fe nel cafo della vetrifica-
zione , quando col fale vegetabile ., e col 
nitro , iti cui ella é incorporara , alcuni 
principj di efla , infierne con altri principj 
chimici , poífono per avventura rimanere 
immutabilmente fiíTati: concioíTiaché quello 
fia i l cafo ^ noi non poífiamo con buona 
ragione adoítarc quefto proteo ora fiíTato , 
ora volatile, fra i principj chimici , e che 
é fommamente attivo , al pari de lio zolfo 
acido mcdclimo. Cbi non oftante perb fino 
ai noftri giorni , egü é ftato ora tollerato, 
ora rigettato dai Ch imic i , rinnovandone i 
T i t o l i , e celándolo, chi faprebbe mai diré 
fotto quante denominazioni ? Haieí, StatU 
ca Vegetabile cap. 6. in fine . Vegganfi , 

oltre 
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okrc a c lb , rifpetto alie propriet^i ácWaria 
gli Articoli , VAPORE FERMENTAZIONE , 
VEGETAZIONE, ATMOSFERA, POLMONI, 
RESPIRAZIONE , ACQ.UA , GHIACCIO , 
ZOLFO , Fuoco , e fimiglianti. 

L'ingegnofiííimo Aurore tante volte ci-
íato , ha dato il nome genérale d' aria al 
fluido ufceníe dalle íoftanze animal! , vege-
labi l i , e minerali per via di diüillazione , 
tii fermentazione, d'efpSüHone , come nel-
]a polvere da archibufo , e fomiglianíi . E 
quantunque le fue efperienze provino, che 
que í l '« r^ proccurata con arte, fia un flui
do elaftico permanente, e che fia del me-
defimo medefimiíTimo pefo , ed elañicita 
de IT aria , cui noi refpiriamo ; nulladimeno 
poíTonvi rimanere alcuni dubbj , comequeft' 
aria fattizia , od artiBciale poífa eííere in-
tieramente, e perftttamente una cofa me-
defima che Varia naturale , e che poflfa ef-
fer valevole, ed acconcia a fervire alie fun-
zioni medeíirae deüa vita negli animali . 
Per lo contrario da alcune erperisnze fatte 
da Monfieur Cotes , e da altri eziandio , 
í embra , che gli effetti át\V aria proecurata 
con arte. Cieno diíferenti dagli effetti pro-
doítl áalí'aria comune . Cosi in particola-
re , egli appati , che Varia artificíale non 
ricovra, né riñora la forza del movimento 
di un'ape , che fia (lata poda nclla mac-
china pneumática, eílractane T aria ; con-
^ioffiaché quando ella venne efpoíla aWaria 
aperta , in pochiffimo tratto di tempo co-
mincib a muoveríi; e quindi falTi Monfieur 
Cotes a fofpettare che Varia artificíale non 
íla acconcia né convenienre per modo al-
cuno per la vita degli animali. Quefto ven
ne ín oltre confermato da una efperienza 
íatta fopra clue moíche rinchiufe nella mac-
china pneumática , dalla quale eífendo e-
ílratta Varia comune. Varia d'alcuni gra-
nelli d' uva fpina íuppli beniíTsmo le veci 
di quella . Dopo di cib furono racchiufe 
nel vacuo due altre mofehe , ma con que-
lía diíferenza , che ad eífe fu ncovrata , e 
riílorata IW/ÍJ: comune . L'evento fi f u , che 
le due ultime moíche ricovrarono per cib 
ia loro facolta , e forza di moverfi , che 
perduto avevano dentro i ! vacuo ; ma per 
lo contrario le prime moíche neWaria proe
curata con arte piu non fi riebbono , e vi 
rimalcro morte sífatto . Egli appari fimi-
ghantemente dalle efperienze fatíe daMon-
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fieur Cotes , come V aria anifíciale non é 
foltanto pregiudiziale , e nemica grandiífi-
ma , e fatale alia vita degli animali , ma 
alia fiamma medefima altresi. Veggafi M . 
Cotes, Hydroíl. Pneumat. Lez. i 6 . art. <. 

Appariíce inoltre dalle efperienze mede-
fime , che Varia proecurata con arte é di 
pari nemica grandiíTima agli animali , che 
lo (lefio Vacuo; e quindi queft'ultimo pur 
ora citato fovrano Scrittore fembra, che ne 
deducá, ch'effi muoiano per motivo d1 al-
cuna venéfica qualita, e non idamente per 
mancanza dell'aria comune. 

Non é giuoco forza V ammettere con 
Mó&íieurJHales , che le qualita nocive dell2 
aria proecurata con arte, in qualunque rao-
do ella fi venga proecurata, o per fermen
tazione, o per efíerveícenza, o per via di 
diftillazione , non é una íuíticicnte ragione , 
onde afferir fi pofía , non eiTer quella vera 
aria, concioífiaché ella fia cofa ottimamen-
te conofeiuta , che 1' aria comune é a fia i 
íovente eíTa puré impregnara di va por i in
finitamente nocivi , e mortiferi. Cosí i fu-
mi , che afcendono nell' aria dai vini fer-
mentanti, fono fommamente perniciofi ; e 
quelli altresi , che fi follevano dalla minie-
ra di Zolfo abbruciata fono infinitamente 
perigliofi , e mortali: e tale eziandio trovb 
tfler V aria Monfieur Hauksbee , che era 
paífata peí ferro arroventito , e per i tubi 
di rame , Ma c^tW aria per lo contrario, 
che pafsb per tubi di vetro infuocati, non 
fu in verun contó fperimentata nocevoie , 
argomento fi é quefio concludentiffimo, ed 
evidente , come fono infinitamente nocivi 
i vapori, che s' alzano dal rame , e dal 
ferro, e non gia rW/vz rifcaldata . E fembra 
inoltre cofa a fia i probabile , che la mali-
gnita á&Waria nuova generala, fia poi que-
íta , o per fermentazione , o per efferve-
fcenza , o col fuoco, come altresi V aria 
impregnata di fumi íomiglianti , dipende , 
ed é principalmentedovuta a queíii fumi , 
o vapori , e non giá alia diminuzione di 
gradi deüa fuá dafbeita; la qual cofa é ^ 
medefima, tánto nelV aria comune, quan-
to nell' aria proecurata per arte . Veggafi 
Star. Eíí. vol .2 . p.317. ¿18. 

Noi abbiamo gia accennato , che Varia 
dal refiere reípirata divenía iníuííiciente per 
la refpirazione , e quefio fu provato da pa-
recchie efperienze, fatte per mezzo deilaf-

reípi-
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refpimione deWnria raschiufa dentro delle 
vefciche. Ma per dubbio di qnalfivoglia in
conveniente , che nafcer poteffe dai rancidi 
vapori delle vefciche , inventó Monfieur 
Hales i l modo di refpirar Varia d'un reci
piente d'una tromba da aria , coll' attac-
carvi col cemento un canaletto di legno . 
I I rifultato deireíperienza fi f u , che preíío 
a due galloni ( mifure Inglefe di coíe l i 
quide contenenti quattro boccali , o quar-
tucci ) d' aria , che non ricevette i fu mi 
nocivi dal recipiente, eííendo tutíavia re-
fpirata qua e la per due minut i , e mexzo, 
venne per tal via a diventare infuíBciente 
e non atta per la refpirazione . Stat. Eff. 
Vo l . 2. pagg. 319. 320. Vegganfi altresi 
Tranf. Filofof. n. 463. 

Quindi non é maraviglia , che V aria r i -
manga infettata , e venga a generare , e 
produrre delle inferraitadi , e malori nelle 
chiufe prigioni j ove non folamsnte Falito, 
ed i l refpiro, ma la pieniíTima perfpirazio-
ne dimolte perfone infierne confínate, am-
morba di fetore iníbffribüe 1' aria , e la 
rende atta ad ingenerare , e produrre cib , 
che noi diciamo infermita di prigione. I n 
conveniente , e difordine íimigliante potreb-
be in buona parte eflfere irapedito , fe le 
fegrete , o prigioni foííero fabbricate per 
modo, che avelfero un libero paííaggiopeí 
vento , i l quale perentro ad effe afolaífe , 
e per íimigliante guifa reniííe a rinnuo-
varvifi 1'ambiente , o Varia frefca , e pu
ra : non per altra ragione , fe non fe per 
mancanza di quefto cómodo , i l quale fa-
rebbe per altro faciliffimo ad effettuarfi , 
tante, e tante fventurate perfone , o ven
go no a perder la vita , od a contrarre in
fermita , e malori graviffimi, che feco por-
tano per tutto i l lempo di loro infelice 
vita . 

Egli é ftato fperimentato, che Varia, la 
quale paíTava per dei panni moltobene in-
zuppati nell' aceto, refpirata fu , e giíi in 
quella medefima quantita d' aria fomiglian-
te , la quale non era ftata per si fatta gui-
fa purificara, produceva i'eñetto medtfimo; 
di modo che lo fpruzzare i fianchi delle 
navi coll' aceto pub bcniííimo rinfrefearvi 
1' aria : ed una tal cofa viene confermata 
dall' efperienza . Veggafi Hales , Stat. Eflf. 
VO). 2, p. 32 la 

Ma dove i l fetore, ed i l corrorapimen-
SuppL Tom* I , 
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to dell' aria é grande , 1> aceto non puo por
tare , fe non fe un picciolo, e leggiero be-
nefizio, ed anche quefto tal benefizio leg-
gerilíimo per breviífimo tratto di tempo ; 
e l ' aria non pub in modo alcuno eflere 
effettivamente purgata , e curata , fe non 
per raezzo d'un Vcntilatore . Veggafi l 'Ar -
ticolo VENTILATORE . 

L' aria , che é ñata refpirata , diventa 
umida , ficcome viene conoícíuto comune-
mente ; e fecondo i l computo fattone da 
Monfieur Hales , 1' umido addizionale alia 
quantita di due galloni ingleíi in circa di 
aria afciutta col rcfpirarla su , e giii peí 
tratto di due minu t i , e mezzo , non é una 
decima parte del fuo pefo. Ora queft'umi-
dita addizionale nell' aria non fembra folo 
per folo bailante a togliere affatto ali' aria 
la facolta di poter1 eífere; refpirata ; conciof-
fiaché Varia comune abbia aífai frequente-
mente un terzo, ed anche alcune volte ¡a 
meta del fuo pefo , delT umido contenuto 
in eíTa, E percib Varia, che é (lata refpi
rata, non viene a perderé meramente la fuá 
qualita per 1' umido addizionale , ma per 
alcuna prava qualita , che fi trovi in que
da medefima umidita« Monfieur Hales fra 
le altre cofe faífi a fofpettare, che la fpef-
fezza, c denfita delle efalazioni provenien-
ti dai polmoni poífa impediré i l frefeo e 
recente ingreífo loro nelle minutiffime ve-
feichette. Veggafi Stat. Eíf. Vo l . 2. pagg. 
323- 324. 

L'eñetto átlVaria nelle foluzioni chimi-
che é in differenti efempj diíFerentiíTimo; fe 
la limaíura di rame venga porta in piccio-
la quantita di fale ammoniaco, e due va-
fetti cosí preparati, uno de' quali fia pofto 
nella macchina pneumática , da cui fiane 
eítratta Varia per raezzo d' una tromba da 
aria, e 1'altro nell1 «r/^ libera : quello , che 
era nel vacuo non fu trovato alterato né 
poco, né punto, nel tempo medefimo, in 
cui quello, che era ali' aria aperta , era di-
ve ñuto d' un finiíTimo color turchino. Quin
di i ' acceífo libero dell' aria eñerna fenza 
ombra di dubbio promueve in alcuni caí! 
la foluzione , ove fembra , che agífea coll' 
accrefeere V azione del Meftruo. Ma fe ven
ga fatto altro fperimento, col verfare due 
once d' aceto dirtillato fopra due dramme 
di femplici occhi di granchio nella mac
china pneumática, eftrattane Varia, e net 

L l tem-
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íempo medefimo in akro) vaío efpoño all5 
arta aperta , 1' ebulliiione vena ad efíere 
piíi violenta nel vacuo, che all' ^r/V aper--
ta y e (o fcandagiio della tromba da aria 
affonda ,„ e fa vedere eííere ftata generata 
nel: confíiíío de IT aria , {kconie tefté divi-
fammo . Ed alcune di quefte miüure pro-
ducono Varia in tali quantitadi 5,. e con ta
le: violenza, che sbalzar. fuori i l recipiente 
della tromba da aria . Veggafi Snaw , Le
sión. Chimic . pag.50. Si fono alcuni Filo» 
fofi fatti a foípettare , che Varia pofla di-
venire ifnprcgnata di Salí lapidifici . Veg-
ganfi le Traní Filoíof,. num. 481. p. 32Ó. 

Noi abbiamo 1'iftoria di un'uomo appa-
rememente raorto; roa. che fi ritbbe , e 
ricovrb la vita con dilatargli i polmoni a 
forza, d' aria ., Queflo venne. eíeguito con 
turargÜ le narici ben bene 5 e con: feffiar-
gli dentro la bocea . VeggaQ i l cafo nc' 
Saggi di Medicina d' Edimburgo , Vo l . 5. , 
art. 55. od i l Rirtretto 3 Vol . 2. pag. 399^ 
€d; anche pa. 240. del 1. Volum = . 

U aria rifrange, i raggi della-. luce ,„ non . 
aframente che gli altri duidi , e* gli altri 
i o r p i , e íoftanze. trafparenti;, e fecondo le 
eíperienze , ed i compiui faíti da Monfieur 
Hauksbee , la linea d' incidenza nel vacuo 
é alia linea- di refrazione nell' aria comune , 
come 1000000. a 999736. Hauksbee y Ph. 
Mecan. Experim. p. 225. Smith , Optic. in 
Rem. hh> 410. Vegl ' Artic.REFRAZIONE . 

Quefta potenza , o forza refrattiva dell' 
a r i a » i l fuo tremolante movimento 5 e 
quello c'ei vapori introfperO , fono la cagio-
ne dello fcintillanto delle Stelle e, Veg-
gafi T Artticolo STELLA . 

Ella, e, ftata una queftione fra i Filo fofi 
naturali, fe 1' aria contenga , o no , un'aci-
do. Monfieur Helot da una probabilita alia 
parte affermativa; e fembra .5 ch' ei fia di 
epinione , che quedo dato acido fia d'indo-
ie , e natura vetrioüca . Vegganfi Memor. 
Acad. Scienc. Parif. ann. 1737., pag. 378. ed 
ann. 1748. pagg. 141. 142. Edit . Parif. 

Se i l fale di tártaro 5, cvvero i ' olio di 
vetriolo , vengano efpofti . alT air/¿?: aperta , 
quede 5 quantunque eñremamente diíferenti 
loñanz 
íavia 
eos! grande: di materia dall1 aria che ver-
ra ad accrefccre fommamente i i loro pefo, 

alcun' altra alterazione nell1 iadole.,, 

. nceveranno cadauna d' eífe., tut-
, cd imbeverannofi di una quantita 
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c natura- lorot falvo del diluirfi , od illatr-
guidirfi, ed infiacchirfi. Quefto fale diventa-
un liquor. fluidoappellato olio ¿¿ Xartaro. 
per düiquium , ed aumenta in parecche vol-
te. la. lúa-, quantita ; ed una caraira d' olio 
di vetriolo , quaíí psena , e lafciata fenza 
turacciolo , vedraffi come ella s'empiera in-
contanente per fe íkffa, e trabocchera fue-
r i . SI nell' uno , che nelT altro. di quefti 
due cafi , le particeíle aeree íomminiüraro-
no alie foñanze efpofte acqua; fola \ ma 
V aria abbonda altresi- d'una varieta grande 
d' altri principj, che ella pub , ed in fatti 
fomminiftra alie ahrefoftanze efpoñe occa-
fionalmente ,, i pori delle, quali foñanze 
perb fe fieno per fi fatta maniera formati, 
che ammettano agevolmente le foflanze me-
defime. Cosí lo ímaito , o calcina eípofta. 
nelle commsíTure delle muraglie vecchie , 
dalle particeíle attraítevi fuori dell' aria , . 
viene a formare, un fale particolare ; e la 
quantita medefima inumidita col liquore d i . 
nitro fiíTato-, é fiata riconofeiutadivenir ge-
lata in perfet t i ff imie fommamente peliu-
eidi cnftalli di puro nitro , dal folo imbe-
vimento, e ricovramento del neceífario a c i 
do dail'<5r)v¿j v in quella maniera medefima.. 
appunto 5. che fe vi foffe dato verfato real
mente fopra lo fpirito di nitro . Una.-caraf-
fina mezzo piena d'olio di tártaro j!?er de-
liquium effendo efpodo = alls aria , verra* 
a formare aífai fíate un fedinceuro intor-
no al vafe di cridalli di una figura , e. 
forma particolare alquanto circa la fuper-
ficie de 11' acqua . íl Ccicothar di vetrio
lo , che é i l caput mortuum f o fia refi-
duo del vetriolo , , poiché ne é dato cavato 
fuori alforza di fuoco tutto T acido 5,eífen-
do eípodo zWaria attrarra un nuovo acido $j 
ed effendo didillato di nuovo , fommini-
ñrera piu fpirito od olio . .Tranf. Filof, , 
num, 1 5 7 0 . 

Egli é ofiervabiíe , che un5 acido cosí; 
forte , quale fi é quedo, ondeggi per Varia, 
fenza effere feorto e fi-tragga fuori-fol-
tanto per entrare , come i n : proprio nido,, 
nelle dette midure. In tutti e due. i cafi . 
del n i t rb , e del vetriolo fpogliati dei loro 
a&idi V aria? fomminidra loro il propno 
acido di bel nuovo : ma nel" cafo del íolo 
fale al calicó efpoño non viene ricevmo 
acido, ma fola acqua, ed in a'cum acidi , 
come I ' olio di . Vetriolo , vien ricevuta 
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i^&W dría fola pura acqua <, Quedo é pro-
vato ad evidenza dall' eífer diligentemente 
concen-írato i l liquore , prima ad un certo 
dato grado di forza , e dopo, •eíponendoio 
per un tempo proprio-, di cavare per via 
di ftiilazione , cib che era flato guadagnato 
dall' aria . Quefto fara íperimentáto dali' 
odore , e dal íapore, non eífer ahro , che 
fempliee acqua pura ; ed i l liquore r ella ri
te íl nella ftorta , -quando é cavato fuori 
tutto quefto, íara egualmente forte , come 
era prima , e lo fteífo rifpetto alia quan-
titva , 6 diípofio a ricéver di bel nuovo le 
particelle medefíme , 

L ' olio piü forte di vetriolo fi é ií piíi 
poffente per aítrarre 1' umidita deh' a) i a j 
e quello infieme, che crtfcerapiu di pefo. 
Qualora fia ípogliato affatto di flerama , 
verra ad accreícere a tre doppj piü del fuo 
pefo , T r e dramme in un' efperknza del 
Boyle venne a crefcere fino in «ove drarn-
me , e 30. grans . Da principio 1' accre-
fciraento é moho vivace , allorché egli é 
fortülimo , di quello , che fiafi poi che é 
diluto . L ' olio di vetriolo in picciola 
quantita qui accennato , alia prima rice-
vera 18. grani d' accrefcimento , i n quello 
fpazio fteíío di tempo , nel quale dopo 5 
diluto che fia, ne ricevera due foli grani . 
I cambiameníi dell' umido, e dell' aíciutto 
nel!' aria , la cambiano di pari altresi . 
Tranf. Fiíof. loe, cit, 

Ev oííervabile , che 1' aria -fulf ¡rea fa 
un' eíferveícenza coll' aria pura . Cosí fe 
1'íir/̂  frefea fia laíciata in un vafo di ve-
tro pieno di vapori ful ñire i , alzantifi da 
una millara di ípirito di nitro , con un 
mineraje vetriolico 3 ne verra un' efferve-
fcenza , e V aria freíca íara da vicino 
aíforbita ; e Varia nel vafo, che era tras
parente , e chiara, diventera un torbido 
fumo roíficcio. Dopo che é aperta 1' effer-
vefeenza , V aria íorb; b diventa di nuovo 
chiara j ma colT ammerter 1' aria ir de A , 
torna nuovamente tofbida , e V aria é , 
come prima, aíforbita . Ma dopa ciafche-
duna reammiífione dell' aria frefea , la quan
tita aíforbita é íempre minore , fino a 
tanto che non viene ad eííere piü aíforbita , 
Veggafi Hales , Hxmalht ic . pag. 28^. , 
& íeq. 

I I dotto M.Hales immagina, che Peífer-
vefeenza eccitantefi dalla miflura dell' aria 
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freíca , con quella , che é fortememe im
pregnara di fumi fulíurei, poífa naícere da 
quel calore rincrefcevoie , chenoi fentiamo 
n e i r E í U t e , eche é detto, foíca, ecceífiva, 
temperatura d'aria. E quindi fembra eífer 
ben fovidata la comune oíTervazione , che 
1' aria frefea rüucente fia 1' ultimo sforzo 
di tale tffervefeenza . Hales , Ibidem 
pag. 284. 285. • . . . 

A R N I O N E . Arnioni di pefee. I pefci , 
nenoíi di qualunque fpezie eífer fi vogiiano, 
hanno tam gli arnioni , ma diíferifcono 
nei parecchi generi infinitamente. T u t t i i 
pefci cetacei, e moltiífimi delia fpezie car-
tilaginoía , hanno due arnioni , ficcome i 
quadrupedi . I n molti pefci deíla fpezie fpi-
nefa fono trovati unici in un folo amions * 
Nei pefci ípinofi fono gii arnioni bislunghi, 
eftefi per tutta la lunghezza dell' abdome •„ 
Nei pefci cetacei fono gli arnioni di una 
figura rotonda blslunga , come nei quadru
pedi ; e quanto alia loro fituazione, i l pe
fee ípinofo in genérale gli ha eíkfi per 
tutta la lunghezza dell' cífo della fchiena , 
e quei della fpezie cetácea hannogli per lo 
contrario tiella parte piü baífa della pancia . 
Sonó quefti nella fpezie de' pefci -ípinofi 
alfa i lunghi , e larghi , e fommamente 
minuti , e corti nella ípezie de5 cetacei a 
La veícica urinaria é generalmente fituata 
in queíle creature nella parte piü baíía delT 
abdome , ed aífai volte é attaccaía fopra 
T inteltino r e t ío . V i fono d'ordinario due 
ureíre , per cui 1' orina viene ad éífer fe-
gregata per entro i l medeíimo dagli arnio
ni: mz V uretra , per cui T orina dee eífere 
fcaricata dalla veícica, é meno ovvia nei 
pefci ípinofi . Nei pefci della ípezse cetá
cea ella fi vede, ed apparifee cliílintamentc 
eífere feguitata, o dentro la vulva , o per 
entro al foramen feminis. Artedi, Ichthy-
ologia-a 

A R O M A T I C O o Le polveri contenenti 
dentro di sé delle particelle aromatiche , 
od altre particelle pungenti , non folo af-
forbiicono i l iquor i , ma danno altresi piü , 
o meno ftimolo :; e ficcome T effetto di 
ogni irritamento , é alcun grado d' innam-
mazione , che nelle ulceri é principalmente 
rimoífa da una íuífeguente accreíciuta fup-
purazione , quefte si fatte polveri poífono 
coadiuvare per íeparare dalle parti profonde 
la materia corrotta . ' í a l i di eífe , ficcome 

i 1 2 han-
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hanno nella loro compofizionc !e particellc 
balfamiche, danno maggior polfo alia fup-
puraxione . 

Parecchia di qucíle polven fanno tefla alia 
putrefaiione delle foftanze animali; e|tut-
tavia poffono prefervare un1 oííb cariaco , 
oppure la materia proveniente da eífo da 
piü alto grado di putrefazione , come pur 
troppo altramente fuccederebbe. 

Oltre a quefti tali effetti nelle ulceri , 
bifogna, che fempremai fia avuto riguardo 
all' operazione di quefte polveri aromatiche, 
fe per forta alcuna delle loro particeüe ve-
¡niflíe afforbita dai vafi del fangue ; concios-
fiaché alcuna di eífe fogliono produrre piu, 
o meno la febbre , altre prendono 1' ín
dole di catartici , ed effetti fomiglianti . 
Med. Eíí. Edimb. V o l . 5. art. 24. 

ARSENICO . Quefta íbftanza eíTendo 
ridotta in una fimüima polvere , e ben 
bene mefcolata con alcuna delie terre della 
ípezie calcinofa , e t a l i , fopra cui i l fuoco 
non faccia impreííione , vien renduta per 
mezzo di si fatta preparazione moho piü 
fiflata , di quello ella fialo per la fuá pro-
pria natura . Se a si fatta míftura venga 
aggiunta una piccioliííima porzione di tár
taro , e poi venga i l tutto bagnato coll' 
acqua , ecompreífa per entro un valo atto 
a refiftere al grado piíi veemente del fuoco, 
per mezzo di una laftra tonda di ferro; e 
quedo vafo fia chiufo da ogni lato , a r i -
ferva di una piccioliííima apertura , ed 
eípofto ad un fuoco fommamente attivo , 
c violentííTimo , tutta la diviíata materia 
ver ra a convertirfi in un rególo blanco di 
ferro friabile , che non potra eífere ndotto 
al fuo primiero ílato , ma per una lunga 
continuazione , in un manifefio fuoco. 

Se i l rame venga nella medefima ma
niera preparato coll' arfenico , viene ad 
acquiftare la ñeflíi bianchezza, ma continua 
a ritenere in grado grande la fuá martella-
bil i tá , maíTirnamente fe fia dapoi liquefatto 
col tártaro , e col borat;e, tutto V arfenico 
feperfluo pub cíTere fvaporato: Lo ftagno , 
c 1' arfenico infierne mefcolati , e poñi al 
fuoco , vaníene immediatamente in ce
ne r i „ 

I I piombo mefcolato coll' arfenico, ed 
efpofto al fuoco, viene in gran parte por-
tato via in forma di un fumo fecco , e 
cib 5 che ne rimane j fi é un vetro di un 
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colore finiífimo di zafferano . L ' argento é 
altresi penetrato áúl'' arfenico nella maniera 
medefima , e viene a perderé la fuá mar-
tellabilita : ma i ' arfenico ívanifce , e vola 
via dalT argento fteflb in un fomíTimo 
fuoco in forma di fumo . L ' oro penetrato 
fimigliantemente dalP arfenico , diventa 
fnabiliílimo , e perde a un tempo mcde-
fímo i l fuo colore; ed eíTendo fubitamente 
gittato in un fuoco violento, parte di eífo 
oro viene ad eííere fubhmato. 

_ V Arfenico é in sé fie lío , e di per sé 
pib fiífato dello zolfo , c pub eífere con 
un' adefione fommamente gagliarda , ed 
intima unito a parecchi metalli , terre , 
e pietre , non eccettuandone tampoco lo 
ñeífo vetro , e criftallo, le pietre vetrofe. 
ed i fali ; di modo che rimanfi con eííe 
íoftanze , quantunque venga fquagliato in 
un fuoco fommamente attivo , e violcn-
tiífimo , fvaporandoíene foltanto una pic
cioliííima parte ; e quando viene sforzato 
a sloggiar via per mezzo delle congiunte 
aziom deü'aria , e del fuoco , portafi via 
fempremai feco una parte delle foftanze , 
che furono con eífo mefcolate . I vafi di 
crittallo . nei quali queíío penetrantiífimo 
corpo é íubhmato , vengono altresi pene-
trati da' íuoi vapori , di modo che diven
tano bianchi pur cffi in tutta la loro fo-
fíanza . Egli íquaglia molte delle matrici 
nelle quah é nafcoío, quando venga fubi
tamente pofto ad un fuoco fortiífimo . 
Cosí nella pirite blanca , la quale é una 
foftanza duriííima a foggiogarfi per mezzo 
del fuoco, come quello, che contiene una 
quantita grande di una térra non metal-
lica , con piccioliífima porzione di una 
térra marziale , viene a cángiarfi in una 
maífa , all ' apparenza di una natura rego-
lina femimetallica , ma che realmente , 
e foftanzialmente non é tale ; avvegnaché 
la maggior parte di quefta maífa medefima 
non é metallica , e non pub eííere fepa-
rata dall' arfenico, fe non fe per mezzo di 
un fuoco con fomma diligenza , e cur^ 
gradatamente alzato , i l quale alia per 
forza 1' arfenico ad abbandonare ie partí 
piü fiífate. Ed inguifa a quefta fomiglian-
tiífima lo fteífo avviene a tutci i metalli , 
ed a tutte le foftanze femimetalliche colF 
arfenico-. nh s' attacca alie loro ícorie , ed 
alie loro calcine ? né si ii^uefa colle me-

defi-
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lefirae, né vi é modo , né vcrfo di fepa-
rarlo da eíTe , fe non fe per mezzo di un 
kntiffimo abbfuftoianiento. 

GrandiíTima fi é i ' efficacia dell' arfénico 
nel produrre le foluxioni fecche ; e quefta 
viene grandemente accrefciuta allorché fía 
congiunto 1' arfenico con un corpo , che é 
fiíTato e fufibile nel fuoco ; come , a ca-
gion d' efempio , col crittallo di piombo j 
i ' effetto di quefta miftura é molió mag-
giorc , di quello fíalo 1' akro del fempkce 
criílallo di piombo , o del folo litargirio . 
T u t t i gü arfemcí fublimati eolio zolfo , 
vengono feoperti colla fiamma, che danno, 
fquagliandofí infierne col ni t ro; ma i ' arfe
nico blanco puro in íl fatta efperienza non 
da fiamma. 

L ' efperienza dee effer fatta nell' appreffo 
maniera . 

Ridurrai in polvere , pegándole , poche 
oncie di nitro fommamente puro, e ponía 
in un profondo crociuolo : aggiufta i i cro-
ciuolo in un fornelio a vento , e va ag-
giungendo gradatamente i l calor dtl fuoco 
di carbone intorno ad eífo, ma lafcialo poi 
nel grado in cui fí trova quando é divenuto 
fcoppiettante , altramente i l vafo potrebbe 
abbrugiarfi. Fa di meftieri, che il carbone 
srrivi folamente alia meta del crociuolo , 
e bsfogna , che fia coperto, per impediré, 
che alcuna cofa venga vi a cader dentro t 
allorché i l nitro é liquefatto , e che é 
moderataraente rofTo , aggiungiyi la pol
vere di un pezzo di finiffimo arfenico blan
co cnüallmo : in un íubito fi folleva una 
fetente ebullizione , ed 11 nitro fi goqfia all' 
insü j fuma, e tenterebbc di foverchiare la 
cima del vafo , fe queño non foffe aflai 
ampio, e vuoto : Un fumo arfenicale é i l 
primo mandato fuori , a vendo un'odore di 
agüo , e dopo di quefto 1' odore é d' acqua 
forte . 

Se i l vapore di quefta miftura venga a 
falvarfi nella diftillazione, viene a riufcire 
una medtfima medefímiffima foíknza che 
lo ípirito penetrante di nitro ; ma ella íi 
é quefta. un' operazione ia eftremo perico-
lofa, avvegnaché in effa d'ordinario i vafi 
s' abbtuglnü . Fa di meftieri in fímigliante 
«fperltnza che venga ufata cura grandiílima, 
che 1' arfenico fía perfetíamente puro , e 
chiaro ; perché la fibra minutiíluna aní
male 5 o vegetabile j ed sache alcuna pie-
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cióla fc&eggetta della fcatola , in cui poíía 
eíferfi coníervato V arfenico > ovvero qualfi-
fivoglia sltra cofa di fpezie fomiglia'nte , 
vcrrebbe a produrre una impetuoíiíTima } e 
violeníinfima defiagrazione- col nitro fqua-
gliato , ed infuocato , Cramer , arte del 
Saggiare . ^ 

L ' Arfenico viene aítraíto con una forza 
difFerente da differenti metalli , ed attrae 
eífo íieífo qtsefti metalli vicendevolmente . 
Fra tutti i metalli egli aííbrblfce moho ^n-
gordamente i l ferro , dopo di quefío i l 
rame, lo flagno, i l piombo, e l1 argento, 
in quefto dato ordine fuccelíivo : adunque 
tut t i i metalli poííbno e fie re fpogliati delle 
loro immondezze arlenicali per mezzo del 
ferro . Le feone di eíTo poflono eífere úfate 
per si fatta operazione in fufione in un 
tuoco aperto \ concioíTiaché , quantunque 
come feorie non producano quefto eñetto 5 
tuttavia eflendovi di nuovo ridotte in fer
ro , agifeono in quella maniera mcdeíima, 
che fe vi fofíe ñato pofto del vero ferro 
reale . 

Quefto velenofo minerale febbene non 
trovato nativo nella fuá forma perfetta , 
ma fotterrato per entro miniere di varié 
fpezle, nuliadimeno egli é capace di e fie re 
feparato , e difgiunto , e tratto fuori delle 
divifaíe mifture, o miniere, per mezzo del 
vapori che paífano continuamente {per la 
térra ; ed in quefto cafo , viene ad eífer 
portato dentro 1' aria ; e produce molte di 
quelle epidemlche fommamente fatali ma* 
lattie , alie quali fono foggetti quei Paefi • 
le terre fotterranee dei quali abbondano di 
minerali . I I beftlame , i l cui nafo é per 
natura piíí vicino alia térra , di quello , 
che fíeno gli organi umani della refpira-
zione 5 viene piu prefto , e con inaggior 
violenza percoífo da si fatte efalazioni , le 
quali íovente fono tanto pefanti , che arri-
vano ad infettare qualfívoglia cofa , che íi 
trovi aífai prefiío alia fuperficie della terraj 
non alzandofi gran fatto nell 'aria, ma r l -
cadendo giu quafi immediatamente di nuevo 
fulla medefima fuperficie , e quivi diftrug-
gono quefte groffe e pefanti efalazioni 
tutta i ' erba , e cagionano quella ñerilica, 
la quale é meglio fperimentata , di quello 
fíane conofeiuta la cagione , in fimlglianii 
contrade , ove fíeno miniere . Quando si 
fáue venefiche efalazioni fono cosí pefanti, 

non 
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non arrecano tanto danno all' uomo ; ma 
allorché fono leggiere, e piíi f o t t i l i , quan-
tunque eíTe fieno neceflariamente menofor-
t i i nul'.aiiimeno portandoíi alia bocea , -ed 
al nafo del medefimo, fono capaciíTime di 
produrre in eífo crudeliffimi , e fomma-
mente funefti fintomi . Non ha i l Signor 
Delafont i l menomo ferupolo di atmbuire 
i l contagio , o peftilenza fteíía all' aria che 
fia infettata di si fatte (nrfenicali efalazioni, 
penétrate nel corpo uraano , o per mezxo 
de' pori , o per via della refpiraxione , o 
per 1' una , c per 1' altra via . Se quefte 
efalazioni fieno üate prefe dagli uotnini 
per la via del petto, attaccano i polmoni 
maffimaraente , ed 11 cervello ; ma fe en
traño nei corpi per la via dei pori , attac
cano quefle efalazioni le parti tutte del 
corpo in un tempo , e non vi operano per 
coagulazione , ficcome fuppone i l Wi l l i s 4 
ma per via di corrofione , -procedendo da 
una qualita falina , ed acre , colla quale 
noi conofeiarao eífer legati i futni dell' 
arfmico . Mol t i dei corpi di coloro , che 
fon morti di peftilenia , fono ftati t rovat i , 
in aprendogü , avere i polmoni , e lo fto-
maco aífetti, ed intaccati neU' iñeíTa iftes-
fiiTima maniera , che nelle perfone, le quali 
muojono per avere inghiottíto T arfenico , 
trovanfi 1 polmoni infiammati., e le mem-
brane interiori dello .ftamaco tutte corrofe, 
ed aífai fiate nere eziandio , e corrotte . 
L ' origine di parecchie aítre infermita epi-
demiche , non aitramente che quella del 
contagio , o peflilenza , poíTono eífere at-
tribuite alia caufa medefima i e le infer
mita eífer poííono varíate , fecondo le va-
riazioni dei fumi , che le producono j i 
quali poflono beniílimo eífere alcune volte 
totalmente , e femplicemente arfenicali ^ 
ed alcune volte meícolati di parti arfem-
cali ) fulfuree, faline, mercuriali , e fimi-
glianti ; e quefle non poííono fare una 
eguale impreífione in tutte le perfone , 
ma poífono riíparmiarla a quelle , i corpi 
delle quali trovanfi in uno ñato piíi tem-
perato ; e fanno foltanto impreiíione nei 
corpi di quelle , che fon piene di fangue, 
che hanno delle oftruzioni , o fconvolgi-
menti , e difordini negli umori , o che 
fono d'abito , e di cofiituzione deprávala. 
Delafom, Diífeftat. Med. De Peflc. 

L' opinione genérale dell' attaccarfi della 
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Peílllenza , e di altre epidemiche infermi-
tadi , vien portata troppo lontano : egli é 
indubitato, che molte Perfone, nel tempo, 
che quefta peftilenza attacca univerfalmente 
tutto un paefe , reftano infettate dal con-
tatto ; ma queíle fono una piccioliíTima 
porzione del numero grande degli appeftati-, 
concioíTi.iché Is migliaja fon quelle , che 
bevünfi la peftilenza coll' aria fteffa appe-
ñata , ed infetta che refpirano j vale 
diré , mille faranno queili , che faranno 
rimafi appcíiati dall'aria pregna di corpic-
cioli d1 iacio'e , e natura pertilenziale , e 
dieci coloro , che avranno acquiftato i l 
morbo peí contatto . Viene oífervato, come 
molti di coloro , i quali converfano conti-
nuatamente fra gli appeftati , ne riman-
gono intieraraente illefi ; e vi é tanto ne-
ceífariaper ricevere queíla malattia la tem
peratura del corpo, ch' ella é una queñio-
ne , fe qualfivoglia cofa debba concederfi 
per 1' cffttto del contagio di si fatta ma
lattia ; le Perlone , che acquiñanla per 
fímigliante guifa , fa primieramentc di 
metberi , che ü trovino in un-» flato di 
corpo alto e proprio a riceverla j e tale 
riceveralla íenza T afíiñenza del contagio 
dallo flato dell' aria meramente arfenicale^ 
od imprégnala da akri íimigüanti veneficí 
corpiccioli . Delafont , de Fcjie.. 

Quantunque fia l1 arfenico un veleno viru
lento, é flato nulladimeno introdotto neila 
Medicina . íi Signor Boy le parla di un 
Balfamo falto ú1 arfenico col n i t ro , e CGIIO 
fpirito di vino , ovvero coll' aceto , come 
di un' cfficaciíTimo rimedio nella cura delle 
ulceri veneree . Vegganfi le fue Opere *¡ 
Volume 1. p. 57, e p. 501. 

I I Dottor Cheyne fa parola di alcune 
pillóle compoíle d' arfenico , preícritte , 
dice egli , con riufcita , per la guarigione 
delle piu oftinate febbri quartane. Cheyne ^ 
Natur. Método di curare le infermita. 

A R T E R I A . Conchiude M . Weiabreilh 
dalla piccióla quantita di fangue fcagliato 
dal cuore nelle arterie , e dalla refiííenza 
grande nelle arterie capillari , che téteMlí 0 
la piü ampia porzione di quello , d16 e 
mandato fuori del cuore, fia ritenuto nelle 
arterie durante la fiftole del cuore , c che 
fía fpinto verfo le vene, dalla centrazione 
delle arterie , ma in guifa , che le vene 
non poífono aver pulfazione , perché ^ 

dCome 
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mme egli vien ricevuto dalle vene, viene 
jncontaneníe nt l tempo roedefimo ípinto 
nel cu ore . La picciolezTa- de! la quantita 
del fangue mandato faori del cuore , fa 
ímmaginare a queíio Auíore 5. che la puí-
fazione delle arterie. non poíTa, eííere tanto 
dovuta- alia, loro diftenfione , quanío al loro 
cambiamento di luogo ; ed egli aíferifce 
di aver conofciuto in una eíperienza r come 
tmte le arterie del corpo non fono dilá
tate , o contralle in un tempo mede-
fimo 

Le aurieole alfresi , fecondo il mede-
fimo Dottor Weiftbre^h , fervono a daré-
un', impeto al. fangue nei ventricoli del. 
cuore ; avvegnaché muovafi i l fangue nelle 
vene tanto lentamente , che i l fao momen-
tum. non farebbe_ fufficiente a diftendere 5. 
ed a fomminiñrare ai ventricoli un ba
ilante urto elañico . I I fangue pulmonare 
acquiílando una confíderabile velocita dal 
moto medefimo d d polmoni-, richiede un' 
auricoía moho minore dal fangue della 
\'ena cava . Veeganfi Comment. Accad. 
Eetrop. Tom. 6. e Tom. 7. 

A R T E R I O T O M I A . L'operaiione delP" 
Artetiotomia , o fia i l cavar fangue dall' 
arteria , non é cosí frequentemente p re fio 
di noi di prefente praticato , come lo era 
da i Cerufici piü antichi , per timore di 
un' aneurifma , oppure di una foverchia-
mente copiofa emcragia \ nulladimeno , 
qualcra foífe bene adattata si fatta o pe ra
cione ai difordini del paziente , e fatta 
diligentemente, ed a dovere , fi tocca con 
mano , avere in moltiffimi cafi fatto gran 
bene , e non. effere ílato accompagnato dal 
raenomo inconveniente cattivo-

Querta operazione ai di noüri rade voí-
te- vien , efeguita in altrc arterie, che nelle 
temporali , o fieno le arterie delle tempie 5 
le quali con grand'flima facilita poffono ef-
íere. fcoperte dalla lancetta , . come quelle 
che fono aderenti agí'integumenti , od alia 
pelle \ e comecché aderifcono tenacemente 
airoíTo della fronte poííónfi agevoliífima-
mmte comprimere contr 'eífo, né vi ha i l 
menomo pericolo di foverchia emoragia , . 
né d'aneurifma : ma eziandio ;n queda af-
fá¡?acconc¡a e conveniente, parte , fa di 
meftíeri ,. che íi fappia:,, come 1' aprire un' 
arteria é cofa atíaiíumo piüi difficultofa , e 
fcabrofa di quello fíalo l1 aprire una-, vena, 
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avvegnaché i l vafo rade volte spparifca d¡-
ñintamente per entro la cute, né vi ha al-
tra fcorta , né guida , fe non íe la fuá v i -
brazione fotto le dita-, 

Nell'operazione dell' arteriotomia , fa di 
meftieri , che i l paziente fia collocato in 
ottimo afpetto di luce , e bifogna che i l 
Cerufieo ponga due dita della- íua mano fi-
niftra , uno poco diftanfe dall' altro , tutt' c 
due fopra T arteria . Allora conviene , che 
egli offervi i l corío del vafo, e che faccia i l 
taglio in giíi piu profondo di quello della 
flebotomía , o fia comune cavata: di fangue 
per le vene, e, che alzi la. punta della lan
cetta in guifa , che venga: a fare un foro 
fuff ic ienteIn quefto foro, od orifizio bifo-
gna, che egli non abbia riguardo-, o tema 
di tagliare profcndamente , avvegnaché dopo 
Ja üreítura c ib , che ne fia per fuccedere, 
non potra eífer mai di rea confeguenza ,, 
Qualora i l fangue zampilli dietro alia; lan
cetta in una floridiffima. verticale corrente , 
allora potrai eífer'certo, e totalmente pago, 
che 1' arteria é aperta a. dovere ; ma fe la 
cofa fegua diveríamente, t i converra tagliar-
la di bel nuovo: ma ficcome in fimigbante 
operazione la finiíTima punta della lancetta 
é capace di romperfi incontro all' oflo , co
sí é a (Tai preferibile. Tufo, del piccioliífimo 
fcalpelletto. 

Una libbra , ovvero una libbra , e raez--
zo di fangue dovrebbe ricavarfi da si fatta 
operazione; e quando fié ottenuta la quan
tita fufficiente del fangue , bifogna che Ja 
faíciatura venga fatta con tre piumaccioli, 
tut í ' e tre a proporzione uno piu largo dell' 
altro , unendo nel primo piumacciolo piu 
picciolo , in cui bifogna , che fia inclufo 
un quattrino, una lamella di. piombo , ov
vero un pezzetto di carta mafiicata , per 
comprimere l ' arteria contro 1' offo , e fa 
anche di meftieri , che la tefta continui a 
teneríi fafciata con una acconcia benda per 
lo ípazio d' otto giorni . E i íkro , Chirur-
§*a , Pag- 354-

A R T R O D I A . E4 quefto neiriflona Na-
turale un nome , con cui viene ad efpri-
merfi un certo dato genere di criftallo . 
Hil l , líluria dei Foffil i , pag. 199. 

La voce. é derivata dal Greco«P^^;;? , 
articulofuí, compleffo , congiunto infierne. 
L corpi di quefto genere fono criftalli , 
fempre trovati in, raaífe attaccate, e con-

? giunr 
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giunte infra fe , e fempre m ana nume-
rofiíTima congerie , ed o fono come incro-
Oaraenti, e coperture fopra i latí efteriort 
di noduli petrofi rotondi, ovvero foderanti 
fe interne cavita di tali noduli , ovvero 

altri fírniglianti noduli petroíi . Sonó 
quefti d1 una fpezie imperfetta , aveati fol-
tanto feraplici piramidi , le quali d' ordi
nario fono lunghiííime , e delle colonne 
cortiffime , e fommámente fottili . I cor-
p i , fopra i quali , o dentro del quali ven-
gono tTxjvati quefti criftalli, fono ftati chia-
mati dagli Autori palle criftalline cchina-
te , ovvero concave . Veggafi la Ta vola 
dei Foffili Claffe 3, 

D i quefto dato genere ve ne ha cinqus 
fpezie conofciute . 1. Una non colorita , 
rifplen^dentiffima, trovata alcune volte am-
mucchiata infierne nelle fuperfieie di pic-
jcioli noduli , ma con maggior frequenza 
nelle cavita delle pietre focaje , ed aíTai 
comunemente in molti paefi r e luoghi 
dell' Inghilterra ; e maífimamente in quelle 
part i , ove fono áelle cave in cui trovaníi 
delle pietre focaje. 2. Una bianchiccia ot-
tufa: ha quefta delle piramidi piü corte , e 
piu ottufe della prima ; cd é comune in 
molte parti del Regno, alcune volte della 
forma di un1 echino , alcune volte in for
ma d' una palla concava criftallina r ed alr 
cune volte eziandio incFoftante le ftreíte 
fiífure negli fírati delle pietre. 3. Una ne-
riccia con piramidi cortiffime : quefta é du-
r iñ ima, e lucentiífima, ed in grado mag-
giore di tutti gli altri criílalli , quantun-
que trovifi eomunemeate pieciolíffima . E l 
la trovafi ad ogni paffo nei boíchi di De
an , nella provincia di Glouceñer e tro-
vafi altresi alcuna ñata fraraifchiata col's 
altre fpezie interno a Briñol . 4. Una am
pia afíai, c fommamente ottufa , con cor-
tiíTime colonne . Quefta vien trovata in 
Cornwal, nella Provincia di Y o r k , ed in 
alcuni altri luoghi , ma in neflun' altro 
con tanta abbondanza , quanto nella Pro
vincia di Gloucefter , dove vien trovata 
d' ordinario nella forma di una palla criílal-
iina echinata . E finalmente 5. Una con 
»na pirámide fommamente lunga, ftrettif-
fima : e quefta é trovata in grandififima 
copia nella Gcrmania, e nella Saífonia , e 
non di rado anche preffo di noi nelle in
terne parti dei rigonfi noduli petrofi nei 
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contornt di Kingfwefton nel/a Provincia ái 
Gloueefter, ed in alcuni altri luoghi ezian-
dio . H U I , líloria dei Foffili pag. ig2, 

A S B E S T O . Asbefloy asbefios , ed ásbe* 
flus , é neir Iftoria Naturale un neme di 
un genere di Foffili ^ della Clafle dei F i -
briarj , i earatteri dei quali fono , che i 
corpi di fimigliante foffiíe fono fleffibili j 
ed elaftici , e compoñi di femplici coníi-
nuati filamenti. D i quedo genere ve ne ha 
cinque fpezie note quattro delle quali han-
no i loro filamenti raccolti naturalmente 
in raaífe compatte , e una , che gli ha íem-
premai mobi l i , e difuniti. 

La voce asbeflos , od asbeftus é íkta i t i 
genérale ufata dai Naturaliíü , come il no-
me diftintivo non gia di una fola fpezie t 
ma di tutto un genere di foffili y e non 
folamente comprendente tutte le fpezie , 
ma tutte quelle altresi delP amianto , che 
é un genere ^ che dee efíere aíTolutamentg 
diñinto , a motivo de' fuoi filamenti corti » 
e difmembrati. Veggafi la Tavola dei Fof
fili y Claííe t . Veggafi altresl i ' articolo 
AMIANTO . 

Quantunque quefto faccia poco al cafo^ 
e che la voce asbeflo abbracci foltanto una 
fpezie fola di corpi , tuttavia fembra fom
mamente difficultofo i l concillare i piani ̂  
ed i racconti di un' Autore con quelli di. 
un 'al tro, oppure anche i l dar fede all'Ifta^. 
rie contateci delle loro manufatíure., 

Sembra , che gli antichi apprendeííero, 
moho tempo l'arte di filare , e di ridurre 
le fpezie fílate in piís lunghi fili in tele * 
Venne fuppofto , che l ' arte , appena in-
ventata , fi perdeífe di nuovo , ma queíia 
non per altra ragione, fe non fe per noa 
diíiinguere, che avevanvi parecchic fpezie 
di queda pietra ; e la gente facenclofi ad 
immaginare, che qualfivoglia pietra , chet 
foífe capace di refiflere fenza effer danneg-
glata ad un fuoco gagliardo , fofle V a&he' 
fio y e che tutt i gli asbefli altresl foíTera 
della fpezie medefima j non é maravigha, 
che confeguir non poteífero cib , che otte-
nuto avevano i loro antenati con un P!c* 
ciol lavorio da eífi fatto con i proprj, ed 
acconci materiali, cioé di un genuino asbe
flo lungamente filato, fervendofi eglino di 
altro asbefto ym^xo^ñ&mo a tal lavoro, e 
peravventurá di un' amianto di cortiffime 
| k & . Cosí fembrb, che l'arte foffeperdu-
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ta , dove realmente cib che fu perduío d' 
occhio fi fu foltanto la vera , e ^enuina 
pietra, onde cavavafi tale effetto j e mal-
grado cib le tante prove , e cimenti di pic-

S cioliffima riufcita , che fono ftate fatte in 
varj tempi nelle eta pofteriori, que 11 a per-
fon a , che fi fara a paragonare le parecchie 
ípezie ora conofciute, e fcegliera quella fpe-
zi-e , i lunghi., c morbidi filamenti della 
quale moflrano , che fia piu acconcia per 
si fatto lavoro , con mi ñor dubbio la fpe-
rimentera poffibile a r iu fc i^ nell5 effetto 
piíi aífai di quello , che fia ñ^to penfato 
da'moderni poterfi ottenere kúV ashejh me-

/ defimo . 
A i tempi di Plinio fembra, che non fof-

fero conofciute le buone fpezie. Quella fb-
fíanza, cui egli defcrive fotto i l neme d' as-
befto ? altro non é propriamentc , che un' 
amianto, e quefto anche d'u«a ípezie aífai 
povera , e digiuna , inabile del tutto , e 
difacconcio ad eífer ridotto in tela i ed egli 
íion fa la menoma diftinzione fra quefto 
íuo , e 1' asbefio delle piu antiche etadi , 
come di due differenti foftanze , e dice in 
genérale dell' asíejlo delle piu antiche eta
di , come di due differenti foftanze , e di
ce in genérale dell' asbefio , che egli non 
era fottoponibile al lavoro, fenza un'eftre-
ma difficoka . A dir vero fembra , che 1' 
arte nel fuo tempo foífe intieramente per-
duta; raa egli da prove evidenti, che ella 
fu beniflimo conoIciuta , e poífeduta un 
tempo, avvegnaché ei ragioni di tele fatte 
d' asbefio , cui eífo fteífo aveva veduío far 
piíi belle, col pode «el fuoco. 

Díofcoride , i l quale fcriífe alquanto in-
iianzi l'eta di Pl inio, defcrive con fomma 
aecuratezza un'altra fpezie á"1 asbefio ^ e ta
le , che era acconciffimo ad eífer ridotto 
in tele, e parla coerentemente di cib j co
me di un' arte ben conofeiuta , facendone , 
com'egli aíferifee, delle tovaglie, de'tova-
gliolini , e fomiglianti nel medefimo tem
po , in cui egli vi vea , gli artefici del fuo 
tempo , e pare , che foífero comuniffima-
mente uíaíi ^ di modo che nelle eta di que-
íli due Scrittori 1' arte verme ad eífere pa
recchie volte perduta , ed in qualche gra
do , o modo rinvenuía di nuovo , fecondo 
i racconti , che ce ne fanno gli Autori ; 
raa i l vero ftato del cafo in ogni contó 
a^parifee eífere , che allora non fu gia 

Suppl, Tom, I , 
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V arte quella , che venne a perderfi , ma 
bensi le veré , genuine , e proprie fpezie 
di quefto Foífile y e qualora capiíava loro 
nelle maní un pezzo d'una fpezie tollera-
bilmente buona, vedevano beniíTitno , che 
fe aveífero avuto la quantita fufficiente di 
quello , o d' altro a quello fomigliante, ne 
avrebbono raolto bene potuto far delle te
le , e della carta . Egli é prima di tutto 
neceífariooííervare, che nell'inveftigar que-
fia data foftanza, dee eífere neceífari a men
te oífervata con eftrema diligenza, ed ocu-
latezza la differenza, che paífa fra V asbe
fio , e 1'amianto , concioífiaché uno d'eííi 
fia compofto di lunghe fila , e 1' altro di 
fila corte , e difgregate , e fcompigliate . 
Quefta fi é la loro gran diftinzione j e tu t t i 
gli asSefii , o fieno quelli dalle lunghe f i 
l a , fono piu, o meno propr; , ed acconci 
per eífer lavorati , e niuna fpezie per lo 
contrario d' amianto , o fia di quelli dalle 
corte f i l a , é tale in verun contó . 

Le fpezie dei corpi incombuftibili dalle 
lunghe fila, o fieno gli ^k/i /propriamen
té det t i , fono le feguenti: 1. Spezie mel
le verdiccia con filamenti fo t t i l i , ed arcá
is . Trovafi quefta nelle Ifole del mare I n 
gle fe , ed in alcune partí di Wales , fian-
ziante in forma di vene orizzontali in un 
marmo mifehio ftriato verdaftro . 2. Spe
zie lattea blanco fudicia con lunghiífimi r i -
gonfi filamenti . Quefta ftaífi fmoífa nel la 
t é r ra , ed é trovata in grandiífima copia nel
le piantagioni Americane , e maífimamente 
nella Penfiivania , c nella Virginia . 3 . Spe
zie "lattea grigia con filamenti lunhi roton-
d i . Vien quefta trovata vicina alia fuper-
ficie della ierra in molte parti de' Paeíi 
raontuofi della Scotlanda. 4 . Spezie lattea 
grigia verde con lunghi, e fottiliííimi fila
menti . Quefta fi trova tanto íopra , che 
vicino alia fuperficie della térra , e nei 11-
di del mare dell' lióla di Cipro, ed in ai-
cune partí dell' Italia eziandio . 5. Spezie 
bianca , fciolta , filata con ampj filamenti, 
non formantí fe fteífi in maífe , ma fem-
pre rimanentifi fciolti . Vien quefta a tro-
varfi preífo la fuperficie della térra in pa
rece hi paeíi della Scotlanda . 

Quefte fono le diftinte ípezie del proprio 
asbefio , difgiunte , e feparate dagli amian-
t i , e tutte quefte moftrano d' eífer capaci, 
cd acconce ad eífer lavorate in tela , in 

M m car-
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carta , e íbmiglíanti . La prima fpezie fem-
bra la meno atta per ufo si fatto a cagio-
ne del íuo efler ¡curta ; e la íeconda re-
cherebbe della briga, per motivo della de
bo lezza de' fuoi filamenti : Je altre tutte 
fernbra , che fi potrebbono beniffimo , e 
con iomma agevojez7a lavorare; e fra que-
ñc I ' ultima ipezie íarebbe pcravventura alie 
altre prtferibile, Siccume é quetlo un pro-
riotto dc' nüítri propj dominj, egli é vera
mente un peccato , xhe alcune ingegnofe 
períone non fi mettano .a cuore di darfi a 
ricovrare, e riprodurre per fimigliante mez-
zo una tanto cunoía mancfattura de' buo-
ni ant cb i , da si gran temuo del tutto per-
duta . H¡U , Jftona de' Foffih , pag. 101 . 
& feq. 

A S I N T O T E . Sonó le afmtott divife in 
varj ordini , e diüinte,. 

Vien detto, eíTcre uri ajintote de! primo 
ordine , allorché ella coincide colla bafe 
d'una figura curvilineare : del fecondo or
dine, quando ella fi trova una linea retta 
paralella alia bafe : del terzo ordine quan
do ella é per linea retta obliqua alia ba
fe: del quarto ordine , allorché ella é una 
comune parábola , che ha i l fuo aflfe per-
pendicolare alia bafe; ed in genérale , dell' 
ordine r. 4* 2' quando el'a é una parábo
la , i ' ordinata della quale é íempre come 
una forza della bafe , T efponente della 
quale e r. Veggafi Maclaurm , Fluffioni 5 
aracolo 334. & feq. 

L ' afintote é obüqu.a alia bafe , quando 
la prima ragione della íluíTione dell'ordina
ta alia fluííione della bafe l ' avvicina ad 
una ragione aflegnabile, come fuo l imite: 
ma ella é paralella alia bafe , ovvero coin
cide con día , quando quefto limite non é 
aííegnabile,. 

L'aííegnazione delle afmtoti di curve el
la é una parte aflfai curiofa della piü fubli-
me geome.íria. Monfieur de Fontenelle ha 
fomminiftrato parecchi Xeoremi relativi a 
fimigliante foggetto nella íua Geometría deW 
Infinito . Ma ^na si fatta materia viene 
trattata con accuratezza infinitamente mag-
giore dal ;S¡gnox Maclaurm nelle fue Fluf
fioni , Libro 1. capitolo 10. ove ha egli 
cercato di fchivare con ogni maggior di l i -
genza i moderni paradoíB , per non cHre i l 
gergo, che aveva prefo voga , rifpetto agí' 
hfiniti i ed infinitamente ftmili, 
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Le arce termínate da curve, e dalle lo-

ro afintoti , quantunque eftefe indefinita
mente, alcune voite hanno i l imitiaquel-
le , alie quali pofiono avvicinarfi , ¿i mo. 
do che elleno differiícono meno da queñi 
l imit i , che da qualíivoglia data quantita , 
Quefto awiene nelle ipcrboli di qualfivo-
glia fpezie , a riíerva della íola prima, o 
fia ripcrbole d'Apollonio . Si verifica al-
tresl l ' ifteflb dtU'area comprefa fra la cur
va logarítmica, e la fuá afmtote . Veggafi 
Macíaurin , B. 1. cap. .10. Veggafi i 'artíce
lo LOGARÍTMICA, curva. 

Coloro , i quali non fi fanno ferupolo 
di fupporre ja curva , e la iba afintote , 
eíTcre infinitamente prodotte , afTeriícono , 
che l'area infinitamente pr.xiotta, od eñe-
fa, diventa eguale al fuo l imi te . 

L'area afintoticale nell'Iperbole comune, 
o fia 1'Iperbole d' Apüllünio, ed in molte 
altre curve , non ha limite ; .ed é cofa , 
che fuol dirfi d' ordinario} che querte aree 
fono infinitamente grandi ; da quefio perb 
altro non s'intende. né fi ncava, fe non 
fe , che la curva , e la fuá afintote, poíTo-
,no efiere eñe fe , fino a tanto che lo ípa-
zio comprefo fra cífe , eccede qualfivoglia 
data grandezza,. 

álcunt Au to r i , c fra gli áltri i ! Dottor 
Wal l i s , hanno ragionato d' alcuna di que-
fle aree , come fe foíTero maggiori di un 
infinito . Quedo addivenne da un' analogia , 
xui eífi fi fecero ad immaginare fra i l po-
fitivo, al nulla, ed i l negativo , e fra cib, 
che é finito, infinito, e maggiore dell ' in
finito. Lib. citato art. 294. Veggafi l ' .arii-
colo IPERBOLE. 

I fohdi prodotti , o generati dalF aree 
iperboliche , riíolventi interno alie loro 
afintoti , hanno alcune volte altresi i loro 
l imi t i , ed alcune volte poífono eííer pro
dotti , fino a che eccedano qualfivogüa da
to folido. Vegganfi gli articoli joy.e^of?. 
del pur ora citato A atore. 

Quando .una curva, e la fuá afintote fo
no í p p o í i e cíTere infinitamente prodotte , 
e Tarea comprefa fra eífe, rivoltaríi iníor-
no zW afintote , ¡a .fuperficie generala la ra 
finita, od infinita, fecondo che l'area del
la figura generante é finita , od infinita . 
Cotes , H^rm. Menf. pag. 94- Scho1' M a ' 
claurin, Fluíf. art. 3 W P3g- 285- , „ . 

Per le afintoti di curve deferirte dalle ín
ter-
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terfezioní di linee rette ravvolgentifi íntor^ 
no a dati poli , veggafi Monfieur Maclau-
rin , Fluífioni, anicolo 313 e feg-^Veggafi 
altresi 1' articolo PARABÓLICA ASÍNTOTE . 

i \SMA . Vafma convulfiva e una com-
preffione violente convulfiva dei mufcoli del 
petío , in cui fembra , che la natura íi 
sforzi di follevarfi dal pefo d' una; plétora , 
col gittar fuori; per la bocea del íangue , 
quantunque- ella falli nel fuo cimento 
ÍJ-asma convuífivcr \n parecchi particolarita 
raíTomigliafi all' incubo , o fia fantafima r 
che é una fpezie di malattia cagionata da 
indigefiione , che priva i l corpo di qualfi-
voglia operazione J ma ella non attacca' 
quairivoglia perfona, fe non quando quefta 
é íveghata ; dove l'altra , cioé 1'incubo 
attacca per lo contrario Tuomo , allorché 
trovafi fra la vegíia r ed il íbnno; e queft' 
ultima é una querela molto piu frequente 
ad accadere,, ed a fentirfi, e piü difpofia a 
ritornare , di quello fia 1' aira . L ' incube 
altresl impedifee la refpiraiione ad un gra
do cosí violento 9 che la perfona non pub 
formare- i l me nomo íuono articolato . Ma 
T afma convulfiva laícia alquanto piíi libe
ra la refpirazione , ed infierne l** ufo della 
voce . L ' incubo é una malattia leggiera , 
e di picciol danno , dove per lo contrario 
Y afma convulfiva é uno feoncerto infinita
mente pericoloío , ed affaiífirae fíate fata-
le . Juncker }) Conípcílus Medicus , pa
gina Ó34. 

Segni dell"1 afma convulfiva , Sonó quefir 
una Ürettezza terribile di petto , la quale 
differifee da quella del catarro íuffocaiivo 
foltanto ¡0 quefto , ch 'é alcun poco meno 
violenta, e" non é accompagnata da quella 
terribile feníazione di quello ñivamento v 
e riempimento deí petto. Que fia é accom
pagnata da una ñupidezza , od intirizza-
mento delle membra , e da una fiacchez-
za , e sfinimento univerfale di tutto i l 
corpo y fentefi nel petto una violente com
pre ífione , e firingimento , ed intorno alie 
ípalle , con una palpitaiione grandiffima 
del cuore . La faccia in alcune partí é rof-
fa, e pare gonfíata y e le arterie temporalr 
fono rilaíciate. Le budella fono d' ordina
rio coftipate , ed aífai fíate un abbaglia-
mento , ed oífufeamento negli occhi , ed 
alcuna volta ancora un'alienazione di men
te . Qudl i fintumi: vengono ^ordinario la 
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fera 5 durano un5 ora ? o due . AíTai foven^ 
te pero gli acceíTi fono di piu lungadura-
ta , ed alcune volte ofíervano de' periodi 
regolati , i n difianze differenti di tempo . 
Pcrfone foggctte aW afma convulfiva . Le 
perfone d'abito pletonco fono aífai piu fog-
gette a quefto malore terribile , di qualfi-
voglia aitra perfona. Ella non aífalifce fo-
vente i giovani, falvo in confeguenza d'al-
tre infermita, ed in quefto cafo egli é un' 
augurio catiivifTimo per lo' piu r e fatale» 
Ella é comuniífima nelle perfone di mez-
za eta, ed a quefie fuol fare frequenti at-
tacchi alcune volte , ma meno violcnti r 
per parecchi anni infierne ; alcuna volta 
ella e piu violenta , ma T afialto é molto 
piu breve,, e dura- molto meno. Viene la 
gente afiai fpeífo a cadere in un5 indifpofi-
xione di tal natura,, dall'efiervraufata alie 
periodiche cávate di íangue , e per averie 
pofeia; tralafciate , e traícurate : quclle fi-
migliantemente avvezze ad un tenore di 
vita labonofa, ed attiva r datefi: a menar' 
una vita oziofa , e fedentaria , cadono in 
si fatta malattia , come anche coloro, che 
pativano la gotta , e ne fono ftati; liberati 
con difacconci, ed improprj medicamenti, 
Cadonvi eziandio quelle donne alcuna vol
ta , nelle quali fonofi o foppreííi, o dimi-
nuiti i loro ordinarj corfi meftruali ; e gli 
uomini eziandio d'abito ipocondriaco , dall* 
eíferfi loro troncato le abituali evacuazioni 
fanguigne per le vene moroidali. Infinita
mente varié fono le caufe di fomigfiante 
infermita ; ed é aícune volte un' afFezione 
idiopatica,, alcune altre fintomatica : accom-
pagna quefta affaiffime volte le febbri ma
ligne, le aíFczioni artritiche, e fi uniíce 
e fa lega con altre indifpofizioni, e feon-
certi del petto .-

Prognoftici' della medefima, Quefta e un* 
affezione , la quale febbene non diftrugga 
1' uomo in un fubito , tuttavia ella é fpef-
fimo íommamente pericolofa: , ed in piu 
lungo, od in piu corto tratto di tempo , 
riefee fatale al paziente . Nelle perfone di 
mezza eta ,. afferrale d'ordinario1 o nelle 
febbri acute , e negli fputi di íangue ; e 
nelle perfone vecchie , nelle paralifie , nel-
íe apopleftie , ovvero nei catarri fuflfocati-
vi # Quefta infermua radiííime volte rima-
ne c ío , che ella era. Juncker , ConfpeBus 
Medicus, pag. 63d.. 

M m ^ Me-
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Método di tratamento. Nel témelo Je IT ac-

ceííb, dee immediaíaraente eífere appücato 
al paziente un cliñero \ e fe non v i foíTe-
ro in pronto fu quel fubito akri ingredienti 
proprj, potra benifTirao fervire l* orina re
cente : dopo di quedo dee ordinaiTi una ca-
vata di fangue , qualora non vi íbfFe una 
contra indicaiione \ e dopo di cib dee mi-
tigarfi i l movimento del fangue con pol-
veri nitrofe , e di cinabro; a quefte poííb-
mo eflfere uniti dei leggieri diaforetici, nraí-
fimamente nel cafo, che la febbre accom-
pagni la malattia divifata ; lo che afíai fo-
vente accade . Ove il cafo é grandemente 
urgente , pub unirfi alie polveri una pie-
.cióla dofe di pillóle di ílorace da' prenderíi 
nel decorfo delia notre, Efternamente poi 
íi pub ílropicciare le (palle ed i l pe tío con 
acquavite can fu ra ta , fpezialmtnte ove i l 
paziente fia ftato ufato a faríi cavar fan
gue colie coppette , o ventofe , e pofeia 
ne abbia trafeurato , e lafeisto 1' ufo ; lo 
flropicciarlo bene con un panno folie fpal
le ha aflai fovente prodotto ancora un bue
no eftetto: e poffono eziandio praticarfi dei 
íuífumigj d'ambra , di florace, e di mafti-
ce , con i fiori di Stoecas cedrino . Quan-
éo V acceíío ha ceduto, potrebbe il pazien
te ufare dei frequenti bagni ai piedi d'ac-
qua calda; e dovrebbe fempre farfi cavare 
fangue dal piede nella primavera , e nell' 
autunno: dovrebbe altresl ai tempi dovüti 
prendere una gentil purga: e qualora foffe 
concorío a cagionare si fatto malore T aver 
trafeurato i l confueto ufo di farfi tagliar 
le ventofe , o la foppreffione delle fcari-
che di fangue moroidali, oppure nelle don-
re i l troncamento degli ufa t i corfi me-
ilruali } la eura grande fi é i l far tutto 
per reflituirfi nei vecchi ufi di bel nuovo, 
ritornando alie confuete cávate di fangue, 
e richiaraando per le acconce e conducen-
t i guife i corfi primieri ; concioffiaché in 
altro modo non fi verra giammai ad otte-
nere una radicale guarigione . Finalmen
te , col fine di promuovere una eguale di-
ñribuzione del fangue alie parti del corpo, 
potrebbe preferiverfi con vantaggio al pa
ziente una miftura di fpirito di corno di 
eervo, e di tintura di fale di tár taro . 

Le cávate di fangue nel tempo dcH'ac-
ceífo , quantunque arrechino al pazi'ente 
del follievo, nulladiraeno dcbbonfi piu che 
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fia poffibüe fchivare, concioffiaché elle al-» 
tro non facciano, che foggettare i l pazien
te raedefimo a piu frequenti attacchi, e r i -
cadute , e rendaníi íernpre necelTarie in ogni 
nuovo aííalto ; perciocché ficcome la Natu
ra per mezzo di queIV asma ha intenzione 
di folievarfi da una plétora, per via d' una 
(carica di fangue , ove ella trovi appagata 
si fatta intenzion fuá dall' apriríi del la ve
na , ella verra ad elfer fempre ñrafeinata 
a produrre quefto fooncerto, ed intermita , 
qualunque volta ella fentafi punto punto mo-
leñata dalla plétora , né vorra comportare ? 
che íi lafci di tentare V alleggerimento per 
la medeíima divifata (Irada . Nel primo at-
tacco di queda malattia , non ¿ aífoluta-
mentc neccííario i l cavar fangue, anzi debb-
effere per lo- contrario con íomma diligen-
za fchivato ; ma in quei caíi , ove lo ha 
renduto necelfario la coftumanza, non folo 
fa di meftieri cavar fangue, ma vuolvene 
eziandio una abbondante quanti ía . E' ftato 
fperimentato vantaggiofiffimo nel tempo deli' 
acceífo i l cavar fangue dal braccio , e dal 
piede coll' intenzione di prevenire. 

I vomiti in querti cafi risfeono infinita
mente dannofi , ed i violenti fono fempre 
pericolofi , per rapporto al timore dello fpu-
to di fangue al quale vi ha femipremai 
una maggiore, o minore tendenza : tutta-
via in quei cafi, nei quali fia preceduto al 
male un paño abbondante , e non v i fía con-
tro dicib una ragione immediata, una pie-
cola dofe d'alcun geníile emético pub effer 
fomminiñrata con a (Ta i proprieta , e moho 
dicevolmente , dopo la cavata del fangue« 
c dopo i l cliftero . H íudore íuole aíTaiflS* 
me fíate venir dietro agli acccífi piu vio
lenti di quefto malore ? ed é flato toccato 
con mano , che arreca lempremai del be
ne al paziente : quefto dai medicamenti 
compoñi di nitro , c di cinabro viene ot-
timamente promoífo . Allorché quefta in-
fermita é accompagnata da affezioni ipo-
condriache , la miftura femplice , ben evo* 
forata , viene fperimentaía di grand' ufo, co
me quella , che dirada , ed efpelle ie fia-
tulenze , che in quefto cafo fono unite con 
cífa infermiía , e la fanno femprcmai pm 
afflittiva , c piu crudele . I íali volatili deb-
bono tenerfi onninamentc lontani nel tem-
•-o dell'acceífo, e tutte le medicine anodi
ne j fe i l ventre fia in «no Ikfeo alquanto 

ce? 
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coitipato , prefe per bocea cagionano , ed 
apportano degü feoncerti. I I preferivere in 
qüefto cafo le medicine efpeííoranti, le qua-
l i fono in altre asme vantaggiofc, non fo
no núVasma convulfiva non folo inutili , 
fih atte per modo alcuno ad efpeítorare al* 
cuna materia , ma riefeono eziandio dan-
nofe. I n quei cafi , nei quali trovanfi con» 
giunte con quefta infermita affezioni ipo-
condriache , P applicazione delle mignatte 
alie vene moroidaü é ftata ícmpremai fpe-
rimentata fommáraence proficua . Junck , 
Gonfp. Med. App. pag. 

I I DotíorMead ci ha últimamente fom-
minirtrate le fue cífervazioni intorno a que-
íla malattia . Monir. & Prafl. Medie, cap. 8. 

Qualfivoglia cofa , che impediíca , che 1' 
aria ambiente abbia 1'ingreíTo ¡ibero , come 
é i l con fue to , nei polmoni, fa cade re in fi-
migliante morbo . Qumdi pub nafcere, 1. 
da qualfivoglia impedimento, che feoncerti 
1'azione del "diaframma, owero deimuíco» 
11 intercoítali dell'abdome. 2. Da qualfivo
glia oítruzione , che uiipedifca i l paliaggio 
libero del!' aria nsll'afpera arteria, o nelie 
ramificazioni di quella , o fi derrvi l'oft'ru-
zione da tumore , o da umori viícofi . 3, 
L ' aria medefima pub eífere una cagione , 
fe ella fi refpiri, o piíi groffa, e pefante, 
o piíi fottile, e leggiera dell' ordinario . 4. 
La teaereiza , e delicatezza fovverchia de' 
polmoni pub aleune volte cagionare fimi-
gliante infermita, ficcome fi tocca con ma
no incoloro, che fono foggetti a íkettez-
2a di petto , e diflicolta di refpiro , allon-
tanandofi'' dall' aria ferrata della Citta- , ed 
andando a re fp i ra re 1' aria piu chiara , ed 
aperta. 5. I I paffaggio difficulíofo dell' aria 
per i polmoni pub eííere riconofeiuto per 
una delle caufe della difficile refpirazione . 
E que lio pub addivenirc , o da debolezza 
é á cuore , o dalla foverchia fpeílezza , e 
groffezza del fangue. 

I I método della cura in íimigliante ma
lattia convien , che fíaTfario fecondo le va
rié cagioni, che lo producono . Le cávate 
ái fangue , generalmente parlando , fono 
proficue in tutte le fpezie de IT asme . Sa-
ranno útil i gli emetici , qualora lo ftoma-
eo , ed i polmoni fieno imbrattati , e ca-
richi di flemme. Fa di meftieri tenere fciol-
to i l ventre per mezzo di leggeriffimi , e 
gsntüi catartici, I cibi fiatulenti, ed i l be-

ASS 2 7 7 
ver del vino conviene fchivargli onninameir* 
te .• i l far moto altresi , ed efercizio fírfo 
alio ílancarfi y e finalmente le freghe, fino 
a farne venir fuori i l fudore . 

L'offimele di squille , e T acqua femplt-
ee di cannella, o d'aglio fon buone in quci 
cafi, nei quali gli umori fono grofli, e v i -
feofi , Ma fe i l male cade nei fucco nér
veo , le gomme di forre , ed acoto odore 
fono aeconciífime, e maílimamente i l laí-
te di gomma ammoniaca . Nei primo ca
fo i medicamenti anodini fono perniciofiííi-
rai, e fommamente aggravanti V mdifpofi-
zione i ma fono proficui in queño ult imo, 
fe vengano u-niti con fali volatili , o con 
fpinti . L' Elixir paregorico é uno dei m i -
gíiori di que lia claífe . 

Siccome ciaícheduna fpezie di queík brut-
ta infermua é a eco ni pag na ta con piu , o 
meno cfferveícenza di fangue , la china riu-
feira aliat utile , e quefto valente Medico 
ci aíficura , d' aver egli avuto degü efempj 
parecchi , nei quali ella ha arrecato van-
taggio fommo y raefeoiata col cinabro , e 
colT antimonio. 

A S S I S T E N T E . I I Padre Genérale del
la Compagnia di Gesu ha uno fcelto nu
mero di Padri di queíF Ordine , che rifeg-
gono con eífo l u i , col titolo , edenomina-
zione á'ajjlflentl general i ; cadauno dei quali 
ha le fue Provincie , o regioni , che fono 
parecchie , fott© la propria cura , come quel 
di Francia, di Genr.ania , ec. ec. La loro 
principale incorabenza fi é d' informare i l 
Padre Genérale delle cofe occorrenti nello 
ñato delle loro refpettive Provincie; e per 
tal fine hanno eííl affiñenti i loro Padri 
corrifpondenti, delegati, vifitatori, reggen-
í i , inlpettori , Provincial! , Rettori , e fi» 
migliant i . Pyrothec. Loyol. cap. 2. pag. 17. 
& feq. 

Nella Cavalleria , o fiaTruppa a caval-
lo , ogni reggimento ha i l íuo affiflente, 0 
come- appellafi comunemente Ajutante , che 
importa lo fteíío , e nell' Infantería , o Trup-
pa a piedi , lo ha cadaun Battaglione = 

L'Ajutante ogni fera rieeve gü ordini dal 
Brigadier maggiore , i quali , dopo che gli 
ha comunicati al Colonnello , gli fa fape-
re anche ai Sargenti, Ove debbanfi fare dei 
diftaccamenti, la di meftieri, che oflervi 5 
che cadauna compagnia abbia i l fuo nume
ro compiuto , ed egli aífegna i'ora , ed i l 

luo-
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luogo delrendezvous. Egli oltre acibpiatr-
la le guardier riceve , e diftnbaifce le mu-
niziom alie Compagnie , e con gli ordini 
ricevuti dal Brigadier Maggiore regola i l 
prezzo del pane, del vino ec. ec. Guillet, 
P.2. in voce. 

A S S O R B E N T I . La voce afforbenti in un 
fenfo ampia , e genérale viene ufata per 
cfprimere quelle tali cofe, o foftanze, che 
hanno la facolta $ afforbire v o d'inghiotti-
re le altre, 

Le ceneri, rifpetto a í f acqua , fono un*' 
ajjorbeníe , febbene non a quel grado fup-
pofto da Ariftoiile , dal quale é a noi de-
rivato un'errore volgare , cioé , che uo va-
fo pieno di cenere afforbirti tant' acqua , 
quanta. ne conterrebbe fe foffe vuoto ( « ) . 

I garofani fono wcC ajjorbente si violento 
deU'umido, che noi vedremmoj fe i l fare 
quefta efpenenza non foire di rilievo , che 
a porre ben cuftodita deH'acqua , del vi
no > o fimigliante liquore , ad una buona 
diftanza da efiv , e che fieno eíTi garofani 
in una data quantita , afciugarfi un' intera 
botte di vino in due foli giorni di tempo 
( 6 ) . Monfieur Homberg ha fatro un ra-
gionamento fopra la quantita degli acidi 
afforbitt dalle terre alcaliche ; in cui egli 
fa vedere,, quanto acida riterra dentro di sé 
qualunque álcali conofciuto ( c ) . Monfieur 
de la H iré ci fommimflra un'efperienza per 
accertarci della quantita dell'acqua afforbi-
ta dalle Piante, 

( a ) Brown , Vulg, Error. Lib. 2. cap. 5. 
•pag.óÜ* ( b ) Ovingt. Voyage to Surrat. Viag-
gio al Soratte. Jour. des S$av. Tom. y%,pag. 
63. ( c ) M&moires Accad, Roy al, S cieñe, an* 
1700. pag.%\, 

Gl i ajjorbentí fono di fpezie differenti : 
aJJorbemt% íemplice , compoíb , falino, ci-
nabrino, marino , fiífato , terreo, acido , 
alcalico , e fomiglianti . Noi leggiamo nel-
le Farmacopee le differenti forme degli af-
forbenú ) vale a diré 5 polveri afforbenti , 
elettuar), fciroppi, e che so io ? Barris de 
Morbis Infantium , apud Jour. de S?avans 
T o m . 38. pag. 276. & feq. Mcm. de Trev. 
an. 1713. pag. 1248. 

Gl i ajforbentt confumano gli umori fen-
za fcioglierfi , e producono alcune volte l* 
cítetto di fortificare , alcune volte di pur
gare ( d ) » ma aflfai piíi fpeíío di calmare, 
t d'abbaffare le fermentaiioni ( e ) , Servo-
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no quefti per temperare le acrimonie ( / ) ; 
e dopo gli emollienti , e gli attenuanti , 
per guariré i tumori j alcuni gli reputano 
nccetfarj per prevenire, ed impediré i triíli 
effetti degli arnari : fon buoni nelle cardial-
gie, e nei focori dello ñomaco ( 5 ) , e per 
i ñnghiozzi (,h)r e vengonoaltresl preferit-
t i agli ettici ( i ) , ed altri penanti per ero-
niche malattie ^ e per le toííi ( ^ ) , quan-
tunque con grandiííima riferva , e cautela 
( / ) . Hanno al'tresi gU afforbenti ilorocat-
t iv i effetti y maffimamente, fe verranno pre-
feritti a man fal va,, e in abbondanza, fen-
do difpoftiflimi a fare degli ammaffi nelle 
vifeere C ^ ) . Sonó di danno grande nella 
rogna nelle febbri- biliarie ( 0 ) , nelle 
diíTenterie ( p ) , nelle affezioni ipocondria-
ches ed ifteriche ( ^ ) j nelle quartane ( r ) , 
e fomiglianti, feconcio alcuni . 

( d ), Ephem.- Acad. Nat. Cur, Dec. 2. an, 
7* pag. 282. ( e) Junck. Confp. Med, Tabm 

pag. 82. ( f ) Remarques fur V abus des 
Purgatifs r. Joum. des Scav, Tom. 87. pag. 
662. & feq, ( g ) Dol, Encycl. Med. Lib. 3. 
pag. 287. a . ( h ) Idem ¡bid. pag. 294. a . 
( i ) Junck , Confpecl. Med. Tab. 58./). 389. 
( k ) , Nent. Fundam. Med. Tab, 64. p. 44, 
( 1 )/Junck , ubi fupra r pag. 391. ( m ) A I -
bert. tn Aft. Acad, N , C. Tom, 2. pag. 316, 
( n ) Junck, libro citatô  Tab, 6%̂  pag. 458. 
( o ) Idem ibidem Tab. 42. p, 282. ( p ) Id. 
ibid. Tab, ^2* pag. 350. ( q ) Id. ibid. Tab* 
29: pag. 192. ( r ) Junck, Tab. 36. p. 378» 
& Tab. é l . pag. 402.. 

Gl i afforbenti vengono comunemente pre-
feritti per le malattie acute dei fanciulli-
n i , quantunque non manchino altri Medi-
ci j che foílengano , che gli- aííorbenti fie-
no anzi dannofi , e pregiudiziali ai bambi-
n i , come quelli , che caricano le loro v i 
feere tenerelle , e creano delle oftruzioni 
nelle vene capillari . Kozamer, Inform. de 
Infantium valetudine tuenda , Jour, des Sgav, 
Tom. 63. pag. 699. & feq. 

Le fpezie particolari degli «JJo)¿e«í/, han-
no i loro effetti particolari. Gl i antichigu-
fei d' oflriche fono da preferirfi a qualun
que altro afforbente per i bambini : 1 ma" 
giíterj t ed i precipitati fono i meno buo
ni , come quelli , i quali fono g& Pieni 
zeppi d'acidi . G l i afforbenti faturatiooi fu-
ghi acidi, come di limoni , di cedri, ec. 
fono ottiroi nelle toífi , enei catarri:.quel-
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l i preparati col cinabro, nelle ifcurie; con 
gli aftnngenti , nci diabeti ; colle íbíhnze 
ía l ine, nella rogna i colle íoftanze marine , 
nelle indifpofizioni del petto; ed in quefto 
ultimo cafo di grandiflimo pregiudiiio , e 
danno rieícono quelli , che fono di natura 
terrea . Quincy , Difpenf. Part. 2. Se£l. 2. 
pag. 87. 

Soglionfi al cuna fiata gli afforbentl ap-
plicare alie ulceri ; ma dee diligentemente 
cííervarfi , che gli afforbenti infipidi terre-
flri, quale fi é i l corallo , e fomiglianti , 
polU , ed applicati ad un' ulcera , ove fia 
caricato 1' olto, non pofíono produrre altro 
effetto, fe non fe quello ben leggiero d'im-
bevere la materia dell'ulcera ; fe vengono 
gli afferbenti della divifata índole a cadere 
dentro una qualunque cavernuccia dell' offo 
corrotto , poffonvi rimanere per si lungolem
po , che la materia da eíTi imbevuta pub 
inacidiríi , e diventare acre. La faldella per-
tanto é üríajforbente , che non porta feco 
un si fatto inconveniente . Momo in Eíf, 
Med. Edimb. vo!. 5. art. 24. 

I I prendere una trasmodante copia d'oc-
chi di granchio per gli ardori del cuore é 
flato non di rado accompagnato da con-
feguenxc fatali . Vegganfi le Tranfazioni 
Filofofiche , n. 459. Sezionc 2. 

I I Van Swieten , nel fuo Comento íopra 
gli Aforisoii del Boerhaave , offerva , co
me queile priven afforbentt non debboníi 
daré cosí fine , ma lafciarle pjuttoflo grof-
íolane , avveguaché in quefta forma venga-
no ad eííere meno foggette, ed acconce ad 
amaírarfi in congerie, ed a fare delle con-
crezioni , e per confeguente a riufcire pa-
ricoloíe. 

ASSURDITA' . La gran cagione dell' 
afjurdtth trovafi nel diícorfo. Siccume la ra-
gione confiík nel dovuto ufo dei nomi, e 
delle voci, COSÍ 1'a/Jar^/Vá confifle nell'abu-
fo di quelle . La piü eminente di tutte le 
noftre facolta, ed il notiro fallare, prendo-
no la loro origine dalla cofa medefima , che 
é i l linguaggio , e trovanfi non aframen
te che fe fofifero infierne accoppiati alia 
tempra Tuno dell'altro , e vengono a r i -
durre la natura umana ad una fpezie di 
mediocrita . 

L'Hobbes fa átVi affurdita un privilegio 
fpeziale dell 'uomo, di cui niun'altra crea-
tura fia capace ; ed egü aggiuage, che di íutti 
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gli uoraini, coloro, che detti fono Filofofi , fo
no aíTai efporti all ' affurdiú . Quindi i l famofa 
detto di Cicerone , nulla avervi tanto af' 
/urdo , quanto quelle cofe , che fono üatc 
^ette dai Filofofanti: N¿h¡¿ tam abfurdedt-
ci pote/i , guod non dicatur a Philofopho , 
Sembra che nuil ' altra eífer pofla la ragio-
ne di c i ó , fe non fe perché coftoro tagio-
nano , e parlano piíi , che tutti gli altri 
uomini . Pub ancora eífere aífegnata una ca
gione pih proffima , e piíi al cafo, cioé , 
che efíi trafeurano i n aflerendo una cofa , 
di definiré -i termini , e le voc i , delle qua-
l i fanno ufo, vale a diré , d*aííegnare 1'idea 
precifa , che ciafchedun termine , o voce 
debba rappreíentare . E ' queífa cofa aíTai 
íomigliante a quella di voler' imprendere a 
numerare , fen?:a conofeere i l valore delle 
figure numerali, altro non eííendo i l ragio-
nare , fecondo i l fentimento del pur' ora 
citato Autore, che un computo. Dipendo-
no altresl alcune affurdha dai malamente 
accozzare, ed uniré infierne i n o m i , ed i 
termini nelle propofizioni ; come primie-
ramente i nomi dei corpi vengonoaíTegna-
t i agli accidenti ; o viceverfa i nomi degli 
accidenti vengono aíTegnati ai corpi, come 
in quefta propofizione , a cagion d'efcrn-
pio . u La Pede é infufa , od infpirata 
eoncioíTiaché niuna cofa fia infufibile od 
infpirabile , fe non fe i l corpo t ed i Car-
tefiani alíresi vengono a cadere nella me
defima affurdita , ,allorché fanno coftituire 
i l corpo all ' eftenfione j ec. Secondariamen-
te , quando i nomi degli accidenti ineren-
t i nei corpi efterni, A'engono artribuiti agli 
accidenti dei noftri proprj corpi : come , 
quando viene aííerito, che i l colore é nell' 
•oggetto, i l fuono nell 'aria, e fimiglianti. 
In terzo luogo, alíorché i nomi dei corpi 
vengono attribuíti alie voci , od ai conce-
pimenti \ ficcome vien fatto da coloro , i 
quali aflerifeono, che vi fono cofe univer-
fali , che T anímale é un genere , e cofe 
fomiglianti. In quarto luogo , quando i no
mi d'accidenti fon dati alie voci , ed alie 
propofizioni ; come , allorché vien detto , 
che la definizione é la natura della cofa , 
o che la perfona , che comanda , é la fuá 
volonta . i n quinto luogo , quando in ve
ce delle voci proprie, vien fatto ufo delle 
metafore , e dei tropi : come , quando fi 
dice, quella fírada conduce a tal luogo; i l 
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proverbio dice queíío , o quello . Le qnali 
cofe , quantunque adattabili, e conce4ibi!i, 
che elle fienofi nelie occaGoní comuni, ed 
ordinarie ^ tuttavia fon cagione , che ven
ga prefa una cofa per un'altra , e danno 
anfa a ragionare in guifa , come andando 
in cerca dclla verita a palpone } come fuol 
dirfi . Ultimamente , quando i nomi fon 
preíi inconfideratamente, ed a cafo, edufa-
t¡ fenxa mifura, ec. 

Colu i , che fapra fchivare quefti fcogli non 
andra a cadere in affurdita , fe non fe in 
in una lunghiffima catena di ragionamen-
ío , quando poífa eíTer capace d' inventare 
una qualche propofizione , non piu per 1' 
avanti ftata fcritta . Hobbes, Leviath. Part. 
i . c. 5. pag. 22. & feq. 

A S T E R G E N T I . I medicaraenti afier-
genti vengono prefcritti nelie confumazior-
ni , o febbri abbituate , in parecchi cafi i 
cd é cofa affai acconcia , e molto propria 
in tal cafo quella di prefcrivere gli ajirin' 
genti della fpezie falina accoppiati con gli 
aíTorbenti comuni faturati con gli acidi . 
11 Dottore Stahl raccomanda grandemente , 
e commenda una miftura di tártaro vetdo-
Jato occhi di granchio, faturato col fugo 
di limone , ogni mezz' oncia della quale 
mefcolata colle acque diflilíate di fcordio , 
^ i fcabbiofa , e di cerfoglio , tre once per 
ciafcheduna forte. D i quefta i l paziente ne 
potrebbe prendere una eucchiajata , due o 
tre volte fra giorno , con picciole dofi di 
nitro nei frappoñi intervalli , per amman-
fare i l calor febbrile; e íkcome i l pazien
te in queñi cafi vien d'ordinario afíaticato 
da un coníinuato corfo , da una non in-
terrotta ferie di medicamenti, queda dopo 
un dato tcmpo pub eíTer cambiara in un 
dccotto di radici di arum , e di pimpinel-
la , mezz'oncia per parte , colle foglie di 
verónica, di farfaro , o fia unghia cavalli» 
na , di cerfoglio, di fíor di primavera, un 
fafcetto, o manipolo per cadauna; cdiea-
pelvenere , e di rigalico mezzo manipolo 
per parte. Qaeíi:,erbe dcbbono farfi bollire 
in due quarte d'acqua , fino a che ne fia 
confumata una pinta , ed allora i l liquore 
colato fi dolcifichera col miele . Juncksr , 
Confp. Medie. 

G l i afiergenti pv?ítorali fono altresi le mi -
gliori medicine , che ufare fi poífano nel 
áechnare di un'emoragia perl^bocc^? nel-
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la quale fía flato mandato fuori del polmo-
ni i l fangue chiaro : in quefto cafo si fani 
medicamenti non mancheranno giammai di 
feiogliere e disfare qualunque grumo , che 
poteíTe eíTer rimafo nel la parte ; e ad un 
tempo medefimo, ricovreranno maravigüo 
famente i l dovuío tuono delle^iícere. Sorn-
mamente dicevoli , ed a propofito fono in 
quefta occafíone idecotti delle foglie di fior-
dalife , di capelvenere , d'ellera terreftre , 
d' ortica minore , colle polveri di ni t ro, e 
col fangue d' irco , e con una miftura di 
un'oncia d'occhi di granchio in una pinta 
di vino blanco. 

A S T I N O M O . L ' ajiinomo úi'o {¿os 5 nell* 
antichita era un' Ufiziale d̂  Atene incarica-
to dal pubbiico della cura, e íoprintenden-
za delle lira de , dell' inípezione delle fab-
briche, delle acque , e fimiglianti . Poner, 
Archajol, Lib. 1, cap. 15. Fitifc. Lex.Antiq. 
pag. 194. 

Gli ajiínomi d'Atene erano una cofa nevn 
gran fatto diverfa dagli Edil i di Roma . 
Ariílotile , come é citato da Arpocrazia-
no , fa dieci AJlmomt, cinque affegnati alia 
C i t t a , cd altrettanti nel Pireo .- oamueilo 
Petit facendofi a fupporre corrotto i l nume
ro nel tefio Arpocraziano s amplia i l nume
ro loro fino in quindici , dieci de'quali gli at-
tribuifee alia C i t t a , e cinque gli affegna al 
Pi reo . 

Erano gli Ajiinomi Ufiziali di pefo , e 
d' autorita, e nelie antiche Leggi vengono 
aííai fovente appellati Proccuratori, o Padri 
dello Stato: alcuna volta poi femplicemen-
íc Padri, Paires . 

Papiniano diíiefe un Trattato appofta in-
torno s.g\\ A/linomi.. Pitifc, loco cit. 

A S T R A G A L O . Nell ' Anatomía . Secon-
do la naturale fituazione del piede, eTat* 
taccamento , o conneflione di quello colla 
gamba T aflragalo h i l fuperior.e , o primo 
oífo del Tarfo. 

QueíFoflb pub eífer divifo in due por-
zioni , una larga e pofteriore , l'altra pie-
cióla, ed anteriore . I I primo, come dicc-
fi dagli Anat.omici , i l corpo dell' oífo , i l 
fecondo un apofifi , quantunque venga co-
munemente appeliato una parte anteriore . 
I I corpo , o fia porzione pofteriore , ha 
quattro l a t i , uno fuperiore , due laterali , 
.ed uno inferiore. I I lato fuperiore é i l piíi 
grande, od ampioj é queíío tuno «operto 
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a¿l di íbpía da una cartilágine, cd h con-
veíío in forma cilindrica dalla parte ante-
riore verfo i l dor io , con una depreffione 
calante per meszo della fuá larghezza , 
che viene a rapprefentare, una mezzacar-
rucola , ed é continuo con i dae latí late-
rali cartilaginofi, 1' eflerno dei quali é pm 
largo deirairro. I I lato fupenore é artico-
lato col lato piíi baííb della bafe della t i 
bia I ' interno lato laterale coil' interiore 
della' nocca, ed i l lato efterno laterale col
la nocca efteriore . AU' ingiíi del lato late-
rale interno vi é una gran depreíTione , fen-
za cartilágine , e parecchie altre difugua-
glianze. I l latopiubaífo é fimigliantemen-
te cartilaginofo , ed obliquamente concavo 
per la fuá articolazione coll' ofib calcis . 
Nella biíTiffima, ed inferior parte del cor-
po dell' afiragalo, nel filo , o cantone del 
lato inferiere vi é una picciola tacca l i -
feia , o fia canaletto per Jo paíTaggio dei 

tendini . . , ... „ 
L ' Apofífi , o fia parte antenote dell ajira-

galo , é diftima dal corpo da una picciola 
depreíficne ndla parte luperiore ; c neüa 
parte infenorc da una lunga tacca obliqua 
áiíuguale , a (Tai aliarganteíi verfo i l lato 
cñer'.ore . I I lato antedore di quefta apo-
fifi é tutto cartilaginofo , ed obliquamente 
convelió, perla fus articolazione con ToíTo 
fcaíbide. I I lato inferiere , che é fimigiian-
temente cartilaginofo, é diviío in due, cd 
articolato coll' offo calcis \ eífendo diftinto 
dal lato interiore del corpo dell' oífo dalla 
lunga t?cca obliqua poc'anzi additata . OI-
tre a' querti due lati cartilaginofi , ve ne 
ha un terzo all' ingiu dell' aníeriore , verfo 
Ja parte interiore , i l quale , nelio fcheletro 
fecco non viene a toccare parte alcana . 
íVtnsUw, Anatomía , p. 97. 

A S T R I N G E N T I . I medicamenti d'in-
dole afiringente debbono eífere con eftrema 
diligenza íchivati in qualfivoglia fpezie d'in-
fiammazione , ed in tutti i cafi inflammato-
rj , avvegnaché diflurbino, e fraftornino la 
Natura nel tentativo, che ella fia facendo 
di follevarfi, e. liberarfi da una congeftione 
di fangue in parte , ed impediícono quel 
libero paffaggio, che dovrebbe avere i l fan
gue , ed il qual folo potrebbe operare la 
cura , o romperé per le oílruzioni , che é 
la reale malattia. 

Le polveri aflringmü applicate eñerna-
.Suppl, Tom, I , 

fílente, nei caíi della procide nza dell'ano, 
nella quale la pratica comune fi é lo fpruz-
zarle in quella parte dell'inteftino , che é 
fuori , farebbe di meftieri, che foíTero fem-
pre ridotte in una eftrema finezza , e quafi 
di f f i , impalpabili , avvegnaché altramente 
s'attaccano colle loro piü groífe particellc 
all ' interna túnica dell' inteftino , e quan-
do quefto é ricovrato al fuo iuogo, produ-
cono i l tenefmo , 1' effetto del quale fi é 
una ricaduta nell' inconveniente di prima : 
in queüo cafo altresl quelli afiringenti^ che 
fono foverchiamente violenti , fanno a ppun» 
to tutto i l contrario di quello , che far do-
vrebbono., ed in vece di prornuovere la 
guarigione, la impedifeono, e Fattraverí 
no . Quedo é un' accidente fotr.marnentc 
comune derivante dal porre in queüe pol
veri una porzione troppo abbondante d'ai-
lume, quantunque aífai propria e dicevole 
fia una picciola porzione, Jumk , Confpc-
¿lus Medicus. 

Monfieur Petit da un numero grandiffi-
mo d' efperienze, cui egli fece con coprire 
de' pezzi di carne con i fpezie differenti di 
alTorbenti impiegati nelle emoragie ., con-
chiude , che alcuno di eííi agifee foltanto 
come aíforbente : tali appunto fono ¡e fo-
fianze terreftri, parecchie de lie piante afirin-
genti, aicune gomme , alcune refine , ed 
alcune foftanze animali , A l t r i ajlringenti 
afibrbiícono , e nel tempo medefimo , 1c 
loro particelle faline, e fulfuree , infinuan-
dofi dentro la carne , la preíervano dalla 
corruzione. I I Vetriolo , e l'allume , i qua
l i fono riconofeiuti fra i piij forti , e po-
tenti ajlringenti, venne a toccarfi con ma
no nelle divifate efperienze, come aííorbif-
cono moltiílima umidita . Vegganli Mem. 
Acad. Scienc. Ann. 1732. 

A T L E T I C O . L ' Abito atletico ÚShvnxt 
altro non viene a fignificare , íe non 

fe un fortiffimo , e fommamente robufto 
temperamento, o fia coftituzione di corpo. 

Anticamente per fimigliante efpreffionc 
veniva a dinotarfi uno flato pieno , carno-
f o , corpulento, tale quale fi richiedeva ne-
gli atleíi, od al quale fi ftudiavano gü at-
hti di pervenire. Gort, Med. Def. pag.8. 

L ' abito atletico viene flimato i ' áp ice , o 
fia la fomma perfezione della vita ; ma 
egli fi é perb pericolofo, ed un vareo aífai 
proffimo per incontrare delle malattie ; con-
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cloffiaché quando il corpo non é capacc di 
eífere migliorato , é giuoco forza , che la 
proffima alterazione conduca ad uno flato 
cattivo . Burggr, Lex. Med. pag. 1170. a. 
.Br«w, Lex. Med. p. 88, b. 

L'Oggeíto principale della dieta ^í/eí/V^ 
fi era per ottenere un corpo üabile, gran
de , fatticcio , e peíante , per mezzo della 
forza del quale , piíi, che per 1'arte , e per 
I'agilita , venivano aíTai frcquentemente a 
íbverchiare, e ad atterrare gli atleti 1 loro 
Antagonifti : quindi pafcevanfi in tutto e 
per tutto di cibi afciutti, folidi, e vifcofi . 
Nei tempi piu antichi , il cibo loro piu 
ordinario erano i fichi fecchi , ed il for-
magg/o , che veniva appellato árida fagina^ 
tío 'fypci T p a t p i i , ed ancora uannaa friafypáv 

. Oribafio , ovvero , ficcome altri 
dicono, Pittagora, fu il primo a levar via 
queft' ufo , ed in luogo dei fopraccennati 
cibi , o dieta , introduífe le carni. Aveva-
no coloro una forte di pane particolare ap
pellato xoKvrríct : Eflfi ef^rcitavarríi a man-
giare, ed a bere continuo , fenza mai de-
fiílere : Non era loro permeííb d' intralafciar 
di mangiare , allorché foflero ben fatolli , 
ma erano forzati a feguitare a mangiare a 
crepa pancia , come fuol dirfi , e finché 
veramente non ne potevano piu, ed eran 
pieni fino alia gola . Per íimigliante guifa 
venivano a poco a poco ad acquiíiare col 
tempo un grado di voracita , che a noi 
íembra incredibile , e ad un tempo íkflb 
una forza proporzionata ( a ) . La teítimo-
nianza , che fa Paufania di quattro famo-
fiíTimi atleti, Polidamo diTeítaglia, Milo-
ne Crotoniate , Teagene ilTafiano, ed E u -
timo di Locri , é gia nota . Vien detto , 
che il feeondo aveíTe portato fulle fue fpal-
le un toro per un' aífai confiderabile tratto 
di via , e d' averio pofcia flrammazzato a 
térra , ed uccifo con un pugno ; ed últi
mamente, comeaggiungono alcuni, d'eífer-
felo divorato in un parto íolo 

( a ) Veggaft Gorr. loco chato, Burggr. Lex, 
Med. tom. 1. pag. n y j . Pitifc. Lex. Antiq. 
tom. 1. pag. 197. ( b ) Dan. Di&. Antiq. in 
Vece , 

A T M O S F E R A . Avendo offervato Gali-
leoGalilei, uno de'Padri primi, od il pri
mo riftoratore della buona Filofofia , aver-
vi una certa mifurata altezza , di la dalla 
quale i'acqua nonpoteva eífere elerataeol-
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la tromba, prefe da cib occafione di rivoo 
care in dubbio, e di porre in queftione la 
dottrina delle fcuole, che attribuiíce ed af-
fegna la falita delTacqua nelle tromba alia 
fuga del vacuo, cd in luogo di quefta ven-
ne con grandiflima felicita a foftiruire j' I -
potefi della prefiione, e gravita dell' arla, 
Ad eflb veramente non riufci miglicre di 
un' ípotefi , e per tale egli ce la propofe; 
avvegnaché egli non aveva allora quelle 
conferme dalle efperienze , che furono do-
poi rinvenute dai fuoi fcolari , come dal 
TorricelÜ , e da altri piu moderni Filofo-
fanti, perb fuüe tracce di quel fovrano Ante-
fignano , e maíTimamcnte da Monfieur Boyle. 

La gravita , e preffione dell' aria viene 
evidentemente , e dimoñrativamente pro-
vata dalle efperienze Torricelbane ( a ) ; e 
venne inoltre confermaía dall' imitaíione 
fatta di queíle medefime efperienze coll' 
acque da Monfieur Pafchal ( ¿ ) . Altre ef
perienze altresl fono ñate fatte con i flui-
di in varié fogge combinati ( c ) . 

( a ) Veggaft FArticolo A R I A , Ctclopedia, 
( b ) Veggaft Cotes , Idrojhtica Sez. 8. 
( c ) Idem , ibid. 

C i ha Monfieur Cotes fomminiílrato'un 
computo del pefo di tutta T aria , che gra
vita fopra tutta la fupetficie della Terra , 
Trova egli quefto pefo eífere eguale a quel-
lo d' un globo di piombo di feífanta mila 
diametri : il calcólo , o computo procede 
fopra gli appreífo principj. Che il pefo di 
una colonna d' aria ftendenteíi alia fommi-
ta dell' atmosfera, é aífai comunemente ugua-
le ad una colonna d'acqua, avente la bafe 
medefima , e 1' altezza di trenta quattro 
piedi j che il femidiametro della Terra é 
uguale a 20 , 949 , 655. piedi : e che la 
gravita fpecifica dell' acqua é a quella del 
piombo, come 1000. a 11 , 325. Cotes ^ 
Idroñatica, Lezioni, pagg. 112.113.-

Niuno perb íinora é flato capace di de
terminare , quanto V aria poffa ammettere 
di condenfazione, e di rarefazione . Egli fi 
é perb certo , avervi nella Natura alcuni 
limiti, i quali non poífono eífere trapaífa-
t i . Non pub la condenfazione arrivare tan

to lontano, che poífa cagionarc una pene-
trazione di parti e fe la rarefazione dell' 
aria arrivi fino ad eflfer maggiore, ficcome 
va accrefeendofi la fuá diflanza dalla fuper-
ficie della-Terra j la fuá forgente fara per 

lo 
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]o meno indebolita tanto , quanto la for
j a , che ciaícbeduna particella di quclla ten-
t i di portarfi all'insu , dalle paríicelle, che 
di íotio ad eíTa fono proíTime, ficché ver-
ra ad tffer piu debole delia forza della fuá 
propria gravita , la quale fi sforza conti
nuamente , e coíiantemente di ritenerla . 
Conviene perianto, che la rarefazione dcll* 
aria venga fafciata, ecircondata, ove que-
fte due divifate forze oppoñe vengano a 
bilanciare Tuna l ' a l t ra . Maquantunque fía 
vero con ogni raaggior certezza , che l'aria 
poíTibiltnente non pub fpanderfi , c ítenderfi 
di la da una certa data mi fura , in rappor-
to alia fuá gravita; tuttavia, conciofliache 
gli uomini fino a queft'ora non íieno ñati 
capaci di determinare , né di ftabilire al-
cun confine alia maííima fuá efpanfione , 
egli viene ad effere ugualmente ccrto, che 
per noi non pofíonfi né flabilire , né defi
niré i l imit i áe\V atmosfera. 

Tuttavia noi poffiamo raccogliere a qual 
fegno l'aria fía rarefatta in qualfivoglia pro-
pofla , e data altezza dalla fuperficie della 
Terra ; avvegnaché , fe qualíivoglia nume
ro di diftanze dalla fuperficie della Terra 
fia prefo in una progreíílone aritmética , 
le denfitadi dell'aria in quefie date diftan-
ze , faranno in una progrefíione geométri
ca : e fíccome la rarita di qualíivoglia cor-
po é in ragtone reciproca alia fuá deníita, 
ne fegue, che fíccome le diftanze dalla fu
perficie della Terra vanno crefcendo in una 
progreífione aritmética ; cosi i differenti 
gradi di gravita nell'aria vanno crefcendo, 
ed aumentandofi in una progreífione geo
métrica . Veggafi Cotes , Idroílat.. Lcz. 
pagg. 119. 122., ove cgli prova quefto in 
una maniera afifai agevoíe , e piaña , con 
si fatto método , che dee riufcire intelligi-
bije a coloro eziandio , che non fono ar-
rivati a comprendere le proprieta dell'Iper-
bole , e la curva logarítmica , di cui fi é 
fervito Monfieur Halley , ed i l DottorGre-
gory , nei loro raziocinj , e calccli fopra 
un fimigliante íoggetto. 

Qumdi pub effere determinato , quanto 
Tai ¡a venga ad cííere rarefatta in qualfi-
voglia data, e propoíh élevazione dalla' fu
perficie deiU Terra : avyegnadioché i ' ele-
vazione íara in ogni modo , e verfo pro-
porzionale al logaritmo della rarita . Se a-
danque per mezzo delle efperienzc noi pof-
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fiamo trovare la rarita dell' aria in ogni , 
qualunque fiaíi , e levazione , noi poffiamo, 
per la regola della proporzionc , trovare 
quale fia la rarita in qualíivoglia aitra pro-
pofta clevazione, con d i ré , come l'eleva-
zione, in cui é fatta T efperienza , é all ' 
élevazione propofta , cosí é i l logaritmo 
della rarita dell'aria, che fu oífervato nell' 
élevazione 5 ove fu fatta 1'efperienza , al 
logaritmo della rarita dell'aria nella pro-
pofia, e data élevazione . 

Dalí'efperienza di Monfieur Pafchal , e 
daH'altra fatta da Monfieur Cafwell, nells 
note altezze, apparifee , che nell' altezza 
di fette miglia 1' aria é intorno a quattro 
volte pib rara di quello , che eíTa fía nel
la fuperficie della Terra. Quindi ne fegue, 
che nell' altezza di quattordici miglia l'aria 
é diciannove volte piü rara, di quello eíTa 
fíalo nella fuperficie; e nell'altezza di fet-
tanta miglia , intorno ad un milione di 
volte piu rara .• e nell' altezza di cinque-
cento miglia , fe P atmosfera pub eftenderfi 
tanto lontano, é giuoco forza , che i ' aria 
fía tanto rarefatta , che fe un globo di 
quella , cui noi refpiriamo , fia di un diá
metro d' un dito , venga tanto dilátalo , 
che venga ad oceupare uno fpazio maggio-
re , e piu ampio di quello fíalo tutta la 
sfera di Saturno. 

Ma egli dee eííere oífervato, che queíH 
calcoli, e computi della rarita dell' atmos
fera , nelle differenti altezze, fono fondati 
in queílo principio, che la denfíta dell' aria 
é in tutto , e per tutto proporzionale al 
pefo foprincombente. 

Ora quefta regola pub eífer verificata 
únicamente fopra la fuppofizione , che i l 
Calore fia uniforme nelle differenti difianze 
dalla Terra \ concioffiaché , fe 1' aria fia 
piü calda in una parte, di quello fialo in 
un' altra , 1' aria verra ad effere piü rare
fatta nella parte piü calda , di quello ella 
fia per eííere nella parte piü fredda, quan-
tunque ''.ompreífa da un pefo medefimo , 
ovvero nell' ifteífa altezza intorno alia fu
perficie della té r ra , 

Simigliante oífervazione fara altresi toe-
car con mano , quanto fia precario i l 
método comune di mlfurare le altezze delle 
montagne per mezzo del Barómetro . 
Vegg. 1'articolo , MONTE. 

Egli apparifee dalle oífervazioni deglí 
N n 2 Afiro-
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Aftronomi, della duraxione del crepufcolo, 
e deila grandezza dell' ombra della Terra 
nelle EccHífi della Luna , che i ' effetto 
tleir atmosfera di riflettere , e d' intercet- . 
tare la luce del Solé , é íenfibile fino all' 
akezza di un tratto fra le quaranía , e le 
cinquanta miglia . Noi adunque poffiamo 
cííer certi , che fin i a giunge 1' atmosfera : 
sd in quefta altezza noi poífiarao racco-
gliere da cib , che é ñato gia detto , che 
}' aria é ad un bel circa IO. , 000. piü 
rara di quello , che fíalo nella fuperficie 
della térra . Quanto poffa di vatitaggio 
inoltrarfi , e ftender Vatmosfera, noi nol íap-
piamo, e ne íiamo totalmente alio feuro . 
Cotes, ibidem , ^ 1 2 3 . 1 2 5 . 

Ha I ' atmosfera una forza refrattiva , 
che é appunto la cagione di parecchi fenc-
meni . Alhazen d' Arabia , che viveva 
intorno gli anni del S'gnore 1 too. fembra, 
che abbia raegüo comprefo la natura de lie 
reírazioni di qualunque altro Scrittore in-
nanzi a lui . Concioffiaché a vendo egli 
ñ t t o delle efperienze fopra si fatío fog-
getto nella fuperficie comune fra i ' aria, c 
T acqua , fra i ' aria , ed i l vetro r fra 
T acqua , ed i l vetro , o criftallo , ed ef-
fendo egli intefiato, e prevenuto della vec-
chia opinione delle orbite criñalline nelle 
regioni intorno all ' atmosfera , egli oso di 
fupporre , o di fofpettare , avervi alíresi 
una refraiione . Quefto ,. egli. ci dice , 
pub efíer provato, col prendere ia diüanza 
di una ftella dal polo deli'Equaíore , tanto 
allorché ella é baííiffima , quanto ailorché 
ella é piü alta, vicino ai Zenith; ed egli 
afferma, che ia prima diftanza polare fara 
trovata minore , di quella della feconda 
per la ragione della refrazione dei raggi . 
E quedo , fe noi dobbiamo dar fede a 
Frate Baeone s fu preío dagli otto Libri 
di Tolomeo degli Afpetti . Ma ofiferva i l 
Dotíore Smith , che fe cib é cosí feritto 
nei Libri degli Afpetti , e che cosí quel 
Filo fofo poteffe imbaiterfi in effa dottrina , 
bifognerebbe diré , che queíli foífero ftati 
compoíli da Tolomeo dopo i l fuo Alma-
geí lo, dal quale egli apparifee , com' egli 
non ebbe i l menomo fofpetto , che tali 
iífetíi , quali abbiamo pur ora accennati, 
foífero cagionati dalla refrazione dei raggj 
del Solé , o ddle Stelle, Smith „ Ottica , 
Olíerv. 355,^ 

Del rlmanente egli é certo , che Aiha. 
zen deduile parecchie proprictadi di ñmi 
gliante fpezie di refrazione ; come nueíj¡ 
di accrefccre le altezzc degli oggetn nd 
Firmamento: quella di contrarre , e riftrin-
gere i loro Diaraetri 5. e le diáanze dell* 
uno dall' altro di eííi y c quella eziandio 
di cagionare i l crepufcolo delle Stelle 
Ma né Alhazen , né i l feguace di luí 
Vitellio , conobbsro alcuna cofa , né in 
modo^ alcuno in rapporto alia giufta fuá 
quantita , la quale non fu conofeiuta a 
qualche grado tollerabile di efattezza fino 
al tempo di Ticone Brahe , i l quale deter-
minolla con una diligenza incredibile . 

Nulladimeno, né lo ñ&ño Ticone , nh 
tampoco i l Keplero giuníero a difeoprire , 
in qual maniera i raggj della luce M e r o 
rifratti dall' atmosfera . Ticone fi fece ad 
immaginare, che la refrazione fofíe cagto. 
nata principalmente dai vapor! denfi vlci-
niífimi alia fuperficie della Terra . I I Ke
plero collocb intieramente la cagione nella. 
fommita dell' atmosfera, cui egli preíe per 
uniformemente denía; e quindi egli fi fece 
a determinare , che la fuá aítezza foífe 
poco maggiore di quella delle piíi alte 
montagne . Ma la vera coftituzione della 
denfita dell' atmosfera dsdotta dopoi dalla 
efperienze Torricelliane , venne a fom-
miniitrare un' idea piü giufia di queíie 
refrazioni , fpezialmente dopo che ella ap-
parve dalla repetizione dell' eíperienza di; 
Monfieur Lowthorp , che la facolta , o 
forza refrattiva dell' aria é proporzionale 
alia fuá denfita^. 

Da quefia variazione della denfita dell* 
aria, un raggio di luce , in. paliando pee 
1' atmosfera , aumenta ed accrefee 1' aí
tezza delle Stelle viene ad effere conti
nuamente refratto in ogni punto ; e vi 
deferive una curva e non gia una linea 
retía , come/non farebbe avvenuto fe non 
foffe ftato nell' atmosfera ove le fue den-
fita foífero uniformi . 

Quefta facolta , o forza refrattiva deli* 
atmosfera aumenta , ed accrefee 1' altczza 
delie Stelle , e contrae, e riftrigne i loro 
intervalli ; ed é cagione altresl, che tanto 
i l Solé , quanto la Luna apparifeano di una 
figura ovale , quando queíli Aftri fon v i -
cini all' Orizzonte . Ma dee eífere oííer-
vato , che la Luna orizzontale apparifee 

ova-



ovale, ma ra3e vol íe , maíTimamente neile 
fere delle piü calde Stagioni , effendo allora 
le refrazi©ni piü picciole . Veg. Smlth , 
O t t i c a O í T e r v . 371. Vegg. altresi l 'artic. 
REFRAZIONE , Ciclop. e Supplemento. 

UAtmosfera , ovvero V aria ha fimiglian-
temente una facolta , e f o m refltííiva j 
e quefta forza fi é la cagione , che gH 
oggetti fono illuminati in tutti i laíi uni
formemente . La lontananza di forza íbmi-
gliante occafionerebbe una íirana alterazio-
ne nelle apparenze delle cofe , le loro 
ombre farebbero si faítameníe ottenebrate, 
c i loro latí illuminati dal Solé con si fatta 
riftrettezza, che, probabilmente, noi non 
vedremmo di efli illuminata fe non fe la 
loro meta ; di modo che per una veduía 
delle altre meta ci farebbe gluoco forza 
voltarci a mezzo gi ro; ovvero, fe foffero 
immobi l i , ci converrebbe aípettare, fino a 
tanto che i l Solé veniííe a girar fopr' eífe. 
Una tale pellucida non refícttiva atmosfera, 
farebbe ftata , a dir vero , fommamente 
cómoda per le oífervazioni Aílronomiche 
fopra i l corfo del Solé , e dei Pianeíi fra 
le Stelle fifle , egualmente , e di pari vifi-
bili tanto i l Glorno , come la Notte ; 
ma allora un tale fubitaneo tranfito dalle 
Tenebre alia Luce , ed immediatamente 
dalla Luce alie Tenebre , fopra ralzarfi , 
ed i l tramontar del Solé, fcnza i l menorao 
crepufcolo , farebbe ftato di un danno , 
ed oíFeia fommamente grande ai noüri 
ocehi. 

Alhazen , ed altri tentarono di determi
nare , e di fiíTare 1' altezza dell' atmosfera 
dalla confiderazione del crepufcolo, ficcome 
poc' anzi abbiamo efpofto , e come viene 
anche efpreífo nella Ciclopedia. I I rifultato 
di quefto computo £u di cinquanta miglia 
pet 1' altezza dell5 atmosfera , ovvero la 
materia reflettiva intorno alia fu per fie ie 
della Terra . Ma una si fatta altezza fe-
condo la correzione di Monfieur Halley 
neile Tranf. Friofofiche al numero 181. 
Cara ridotta circa quaranta quattro mi-
gl'a , e i . 

Ne verrebbe come confeguenza da cib , 
che qualfivoglia luogo, i l quale fia coftan-
temente illuminato in tempo di giorno dai 
raggj riflettuti da ciafchetíuna parte di un 
fígmento dell' atmosfera , i ' altezza della 
quale fia interno a quaranta quattro mi-
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glia , e f". la bafe circolare di quella fa
rebbe intorno a mille dugenío miglia nsi 
fuo diámetro . Veggafi Smhb , Ottica , 
Oííerv. 384. 

Cosí quantunque i ' atmosfera fia grande" 
mente aííiíknte alia illuminazione degü 
Oggetti , tuttavia fa altresi di meflieri , 
che lia oífervato , ch' ella cuopre una gran 
porzione di luce . 

Per le efperienze di Monfieur Bouguer 
fembra , che la luce della Luna fía due 
mila volíe pih debole nell' Orixzonte affai 
frequentemente , di quello , ch' ella fíalo 
nell'altezza di feífanta fei gradi j c che la 
proporzione di fuá luce nelle altezze di 
fe fían ta fei , e diciannove gradi fia ad un 
bel circa quella di 3. a 2. La luce del 
Solé bifogna , che íoggiacda alia mede-
fima proporzione a ciaíchedun' altra delle 
fue altezze , delíe quali fa fcelta Monfieur 
Bouguer, come quelle che fono le altezze 
meridiane del Solé nei Solfiizj efiivo , ed 
jemale , nella Latitudine di Croific in 
Francia . Bouguer, Eííai Dioptrique fur la 
gradation de la Lumiere, p. i l , ap. Smithy 
Ottic. OíTerv. 95. 

Egli é flato aíferito , che un raggio di 
luce paliando per 1' atmosfera deferive una 
curva . I I trovare la natura di quefta cur
va , é un problema di non lleve difficolta, 
rifpetto al quale chi é vago di fimiglianti 
cognizioni potra confultare Monfieur Taylor^ 
Meth. Increm. p. 108. & feo. 

Computa quefto ingegnofo Autore la forza 
refrattiva dell' aria eífere alia forza di gra" 
vita nella fuperficie della Terra , come 
trecento venti millioni all' un i ta. 

Sonó fia te vedute fovente nell' atmosfera 
alcune parti fommamente luminofe , anche 
vicine alio fteíío Zeniíh intorno alia mezza 
notte. Egli é ftato immaginato, che quefte 
parti luminofe non fieno al tro, che efala-
zioni terreftri ondeggianti per T aria in 
una prodigiofa altezza , e quivi riflettenti 
la luce del Solé , cui eífe fono efpofte a 
ricevere in cosí grande altezza , ai noftri 
occhi . 

Ma Monfieur Cotes con grandiffima 
acconcezzá , e dirittura oíTerva , che fara 
preíToché impoffibile i l daré qualunque tol-
lerabile piano , come, e quanto quefte di-
vifate tfalazioni poííano eífere baftante-
mente denfe , per poter riñe itere una tan-
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to ampia e copiofa luce in cosí vada di-
ílanza , e nel tempo medefimo efifere fop-
portate in un mezzo tanto piíi raro delT 
aria , cui noi reípiriamo. Sembra perianto 
piíi prebabile, ch« queda ftraordinaria luce 
proceda da alguna foftanza per sé fteíTa 
riiucente, o da qualche fosforo aereo. 

La íorprendente apparenza di fimigliante 
fenómeno fu veduta in Cambrige i l di 
due del Mcfe di Marzo dell' anno lyoó . 
Fu queílo un femicircolo di luce , due 
terzi in circa deli' ampiezza ordinaria della 
via Lattea , rna molió pih riiucente . 
La fuá fommita , o vértice pafso fomma-
mente rafente alio Zenith di quefto Paefe, 
inclinandofi quattro , o cinque gradi in 
circa al N o r t : incrocicchi^ 1' Orizzoote in 
Una piccioliíTima diftanza dal Ponente } 
verfo. Mezzogiorno , e di centro interno 
alia raedefima diftanza da Levante verfo 
i l Nort . Fu queíla luce aíTai vivace , e 
raeglio terminata intorno all ' Orizzonte 
Qccidentale , e moho debole , e lánguida 
intorno. al Zenith ove comincib prima , 
che in ogni altra parte a dileguarfi. V i fu 
nel tempo medefimo un' Aurora Boreale * 
Lo fteffo fenómeno fu veduto nella Pro
vincia di Lincoln , alia diftanza d' intorno 
a fettanta miglia del Nort di Cambrige % 
e quivi parve, che i l femicircolo fi uniflfe 
nel piano dell' Equatore . Da quefte due 
oíTervazioni confróntate , e paragonate in-
Ceme , pub raccoglierfi , che la materia , 
dalla quale procedette la luce r fu elevata 
intorno alia fuperficie della Terra fra lo 
fpazio di quaranta in cinquanta miglia . 
Cotes, Hydroftatic. Le£L pagg. 125. 116. 

I I Padre de Lana iramaginolPi di fab-
tricare una macchina aereonautica per na-
vigare pee V atmosfera, ( d } Lo Sturmio r 
i l quale fi fece ad efaminarla fi díchiarb , 
eh* ella non era impraticabiie (<?). Ma i l 
Dottar Hook fu di un pare re alfa i diffe-
rente , e gli venne fatto di rinvenire , e 
ícoprire ia fallada della fabbrica ( / ) . 
Ruggero Baccone propofe molto tempo 
prima alcuna cofa a quefta medeíima fomi-
gliante » I I gran fegreto di queft' arte fi é 
i ! fabbrica re una macchina tanto piü ieg-
giera dell* aria, che alzi sé íleífa nelT at
mosfera , ed infierne con sé fteífa , follevi 
e conduca feco per i ' alto gli uomini » 
l \ principio % fopra di cui «lebba eíXere 
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effettuata , fi é per raezzo di eftrarre l'aria 
da un vafo di metallo fommamente fot-
t i l e , e leggiero, ma infierne forte, e refi-
ftente per mezzo di una tromba da aria , 
o pneumática. 

( d ) Vegg. Prodrom. cap. 6., che e altresi 
fomminifirato in Jnglefe nelle Collezioni Filo* 
fofiche del Dottor Hook , n . i . p. 1%. &feq. 

( e ) Colleg, Curiof. Tent. 10. Morof. 
Polyhifl. Philoj. lib. 2. ar. 2. cap. 22. * 2, 

( f ) Hook , l'tb. cit.pag.2%. & feq. 
Ma le fperanze dell' evento in una tale 

intraprefa riufciranno aífai leggiere , e mi-
ferahili , fe venga confiderato , che un 
globo fiafi poi formato di rame della fola 
groífezza di un dodicefimo di dito , fa di 
meftieri , che quefto globo abbia un dia» 
metro di dugento fettanta fette piedi , per 
veleggiare , o portarfi a nuoto per l 'ar iaj 
e fe , come i l Padre de Lana fuppone » 
i l diámetro del globo dovra eífere di foli 
venticinque piedi, la groífezza del metallo 
non eccederebbe un trentatreefimo di un 
dito . Vegg. Hermán. Phoronom. p. 158. 

A T T O di Fede. L* auto de F e , atío di 
Fede pub acconciamente appellarfi 1' u l t i 
mo atto del Proceífo dell'Inquifizione . Egli 
é una fpezie di fgombramento delle carce-
r i , affegnato bene fpetTo ad un competente 
numero di carcerati convinti nell' Inquifi
zione d' Eresla , o fatto per propria lora 
volontk , fenza eíferne richiefti , od obbli-
gati a farlo , I I procetTo fegue nella feguen-
te guifa : Vengono coloro la mattina con-
dotti in una gran fala con indoíTo alcune 
vefti , che íoglionfi anche portare dalle 
Confraternite fecolari nelle Proceffioni . La 
proceííione viene cominciata dai Padri Do-
meuicani , dopo dei quali vengono i Peni* 
tent i , aleuni con un certo dato fegno, aí-
tri fenza , fecondo la natura dei loro de-
l i t t i ,, eííendo tut t l in íunghe toghe , o fac-
chi nen fenza maniche , con una candela 
di cera gialla in mano .. Queíti vengono íe-
guitati da que i penitenti , che fono fia ti 
vicini ad cííer' arfi ,. e quefti fopra le lora 
vefti nere hanno dipinte delle fiamme col-
le punte voltate all' ingiíj , feugo rovolto k 
Dopo ne vengono i negativi , ed i recidi-
vi , i quali debbono eífere fatti monre % 
dopoi ne feguitano quei t a l i , che profeífa-
no dottrine , e dommi contrarj alia Feder 
Romana, i quali oltre le fiamme colla pun

ta 
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ta all ' inglu , hanno le loro pitture nella 
vefte dalla parte del petto} con csni, fer-
pcnti , demonj , tutti colla bocea aperta 
verfo di loro . Cadaun prigioniero é accort^ 
pagnato con uno dei Miniílri > o familiari 
delF Inquifizione , e coloro , che debbono 
effer brugiati vivi ftannofi in mezzo a due 
Gefuiti , i quali non ceíTano di confortargli 
ad abjurare , ed a voler fare una buona 
morte . Dopo dei prigionieri viene una com-
pagnia di cavalli, e dopo di quefii g l ' I n -
quífitori , ed altri miniílri della Corte fo-
pra á t \k mulé . L ' ultimo a comparire fi 
é V Inquiíitor Genérale fopra ua cavallo 
blanco » 

Viene alzato un palco nel Terreno de 
Pato , capace di tenervi due , o tre mila 
perfone, in una eftretrma del quale fono i 
prigionieri, e dall' altro lato gl ' Inquifito-
r i . Dopo Mn difeorfo , che vien fatto in 
lode della fanta Inquifizione , e pieno dMn-
vettive contro 1'Erética pravita, un Sacer
dote fi porta nel mezzo del palco, ed aven-
do prefa 1' abiura dei Penitenti , recita la 
fentenza finale di quelli , che debbon'eíTer 
fatti moriré ; e pofeia gli pone in mano 
dei Miniüri Secolari, pregando a un tenv-r 
po ñeíTo in guifa aíTai edificante la Potefta 
Secolare ad ufar lorotutta la compaffione. 

I prigionieri effendo per fimigliante gui
fa nelle mani del Magiftrato civile , ven-
gono incontanente incatenati , e condotti 
prima nelle fegreti fecolari , e quindi in 
capo a una, o due ore vengono prefentati 
innanzi al Giudice civile , i l quale , dopo 
d1 avergli interrogati, in qual legge eííi in-
tendano di voler mor i ré , pronuncia lafen» 
tenza , a norma di c ib , che rifpondono ; 
concioffiacché fe eífi dichiaranfi di voler 
moriré nelia Cattolica , Apoílolica , Ro
mana Fede , vengono condannati ad eíTer 
prima impiccati per le canne della gola , 
e pofeia morti che fono , ridotte in cene-
re dal fuoco le carni loro : fe poi per lo 
contrario perfiftono di voler moriré ereti-
c i , e nella profeífione d'altra Fede , vengo-
no condannati ad eíTere divorati vivi dalle 
fiamme. 

Cío fatto, fenza por tempo in mezzo , 
si i primi , che i íecondi vengono firafci-
nati nella Ribera ^ che é , i n Ifpagna, i l 
luogo della Efecuzione di Giuftizia , ove 
fono drizzate tante pire , o catarte di legnej 
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quanti fono i prigionieri oftinati, che deb
bono eííere brugiati vivi , con una quanti-
ta di ben fecche fafcinelle intorno ad eíTe. 
Le catafte degli cftinati , vale a diré , di 
coloro , che oftinatamente perfiftono nella 
loro Eresla , fono alte quattro pertiche in 
circa , aventi preíTo la cima una picciola 
panchetta , od afife ^ fulla quale dee eíTer 
porto, ed aggiuftato i l palíente» I negati-
vi , o fie no recidivi eífendo prima degli 
altri ftrangolati , e poi brugiati , i perfi-
íknt i neila Erética pravita fon fatti pofeia 
afcendere ful le pire per via di fcale , ed i 
GeTuiti dopo efficaciíTime ripelute eforta-
z ioni , svvertimenti, e conforti vaíidíffimi ^ 
a fine di riconciliargli colla Chieía , e r i -
d urgí i a moriré Cattolici, gli abbanconano 
alia perfine, intimando loro , come , poi* 
che avranno provato la forza df lie fiamme 
temporali, i l Demonio gli condurra a pro
vare nell' Inferno per una inrerminabile 
eternita fiamme infinitamente piu atroci » 
I n quefio mentre viene alzato un gran gri-
do , ed il grido , e clamore fi h : fi faceta 
la barba a quefit cant, e cib vien loiíoefe-
guiío con alzarfi dalla gente verfo le loro 
facce delle fafeine acceíe légate a lunghe 
pertiche, fino a tanto che i loro volti fon 
tutt i abbromiti , ed abbrurtoliti come carbo-
n i , e queft'atto viene dal popólo Spagnolo 
accompagnato con acclarnazioni di gioja » 
Ultimamente vien appiccato i l fuoco per 
via d 'una 'quaníi ta di fecche fafcinelle alie 
bafi intorno intorno delle divifatc catarte, 
fopra le quali i pazienti morti Eretici fono 
incatenati, ed articurati co i alto , che la 
fommita, o vetta della fiamma rade volte 
giunge piu in fu del luogo ove rtannofi fol-
levati , di modo che potrebbe dirfi con pitt 
proprieta, ch'effi fono iv i arroftiti , piut-
tofto che brugiati . Lo fpettacolo é vera
mente t rágico, e fommamente lamentevo-
le , altro non fentendofi efclamare , che 
querte penetrantiííime voci da quei pazien
t i : Miféricordia per amor de Dios * Veg-
ganfi Gied. Mifcell. Traft. T o m . i . p. 442. 
& feq* Limborch. Lib. 4. Le Clerc , B¡bl. 
Univ . T o m . 23. pag. 463. & feq. Relation 
de 1' Inquifition de Goa , cap. 29. & feq. 
Oeuvres desS^ávants, O£iob. ann. ÍÓ87.&; 
feq. Aél. Erud. Lipf. ampp. Tom, 1. p. 70. 
Memoires de Trev. Sept. ann* íyóts p. <54. 
& feq. 
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A V O R I O . Pub darfi zW avorío una t in

ta verde con tuffarlo nell' acqua forte tinta 
col rame , ovvero col verderame. 

E per mezzo di trafmutare 1'acqua for
te in acqua regia, con diíciogliere in eíía 
una quarta parte di quanto ella pefa di ía-
le ammoniaco , puoííi daré all ' averio un 
fínifíimo color di porpora . Boyle , Opere 
Riílr. vol. i . pag. 133-

Poffiede 1' Avorio le medeíime medefimi-
ffime virth , e proprietadi , che il corno 
di cervo, fatto bolüre in una gelatina coli' 
acqua, la quale abbia la medefima quali
ta rirtoraliva . Veggafi 1' articolo CORNO 
di Cervo, Ciclopedia, t Supplemento. 

Avorio fojjile. La copia de5 deníi d' Ele-
fanti , che trovanfi foíterrati in parecchie 
partí del globo terráqueo , ed in mol te di 
quelle parti di eííb eziandio, ove non fi (a 
avervi vifluto elefanti, ha cagionato ftupo-
re , e maraviglia grandiíTima ai coltivatori 
della Scienza Naturale. 

Le lunghe Zanne , che fono appunto 
cib , che noi appelüamo avorio , fono i foli 
denti, che noi fappiamo a veré un si fatto 
bruto anímale i eppure querti ítefíi nello 
flato loro di foffili , fono ftati alTai fíate 
per isbaglio prefi per corna , ovvero per 
parti d'altri animali. I denti maíceilari di 
quefto bruto anímale fono cosí enormemente 
grandi , e d' una configurazione , o forma 
tanto fmgolare , che fi ricerca non picciola 
cognizione della Storia Naturale, perrico-
nofcergli colla fola veduta , ed alia prima 
occhiata ; e parecchi Naturalifti hannogli 
prefi per altra foñanza, e fonoíi per gran 
tratto di via ingannati, allorché gli hanno 
trovati imperfetti, avendcgli prefi per parti 
petrifícate di conchiglie , o feorze di te-
ñace i , o cruftacei della fpezie de' Nau t i l i , 
eflendo le loro radie i rigonfie lungheíTe tut-
t c , ed ármate a cadaun lato da una pun
t a , od acume dentato alia foggia del dor
io , o parti deretane d' alcuni cruftacei , o 
nicchi di quelli , e della fpezie del Cornu 
Mmmonis . 

N o i non dobbiam fare le maraviglie , 
ehe i denti degli Elefanti vengano coa piu 
frequenza trovati , che le oífa di qualfivo-
glia aitro anímale; concioffiaché l 'uío dei 
denti nell' Elefante richiedeva , che fofiero 
queíli denti affai piíi duri , e d' una tem-
pra piu eonfiíkme di qualfivoglia al tro of-
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f o , e che per confeguente la loro durezz* 
gli aveífe confcrvati in quei luoghi , nei 
quali le altre ofla erano perite . L0 {{^Q 
differente , in cui fono trovati queftí den
t i , é intieramente, ed únicamente dovuto 
ai fughi diíferenti , de' quali abbondano 
quei terreni, nei quaü fono fía t i depofita-
t i , alcuni de* quali fughi poíítdendo quali, 
t a , e virtu di prcíervare i medefimi, altri 
per lo contrario di dilhuggerli ; alcuni cor-
rodendone s poco a poco , ed íníenfibiU 
mentc una porzione ; alcuni quella facoitk 
avendo come di lentamente calcinarli; ed 
altri fughi finalmente poífedendo la forza, 
c quaiita d' indurirgli viemaggiorracnte, e 
rendergli d' una conliílenzs , e di una du-
rata aífai maggiore di 'quei ¡o fo fiero per 
innanzi di lor natura. Mem. Acad. Parií. 
ann. 1727, 

I I Conté Marfigl i , ed alcuni altri Scrit-
íori eziandla , hanno immaginato un pia
no , ed agevole feioglimento della queftio-
ne dei deníi , e de lie oífa degli Elefanti , 
che vengono trovati , e diíTotterraí^in quel
le Regiom , e paeíi 5 ove non vivbno na
turalmente g!i Elefanti medefimi, con di-
re , che dobb'amo quefto ai Román i , i 
quali conducevangli qua, c la per loro ufo 
nei le guerre, e che gli fotterravano poi in 
quei luogo , ove accadeffe, che rimantííe-
ro mor í i . 

Ma íollevafí , e con molta dirittura di 
mente con tro una si farta opinione il Si-
gnor Hans-Sloane . Oflerva quefto valcn-
tuomo , che degli avanzi degli Elefanti 
trovati in Europa niuna cofa é tanto co-
mune , quanto le Zanne d' avorio . Ora , 
flecóme egli rifletíe a maraviglia bene , i 
Romano tenevano 1' averio in grandiíTima 
eftimazione, e íommamente pregiavanlo , 
ed erano ufi comprarlo a prezzo c&riífimo, 
e venderlo a prezzo cariflimo altresi : La-
onde ella é cofa piü che evidente , che 
qualora anche aveífero fepolti i morti ele
fant i , avrebbon loro prima certamente ca
ra t i i denti. Egli é certo per altra parte, 
che gli accidenti, i l cafo , e che so io 5 c 
non gia un deterrainato fine , ha fepolío 
quefte divifate oífa, e che ileafo, o 1'ac
cidente altro non pub e0ere ítato, fe non 
fe alcune inondazioni prodigioíe • í lWood-
ward muore di voglia di far credere , che 
i l Diluvio univerfale abbia prodotto tu i t i 
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queñi cafí i ma quefto con fuá buona pace 
non fembra neceííario per ogni , equalun-
que cafo ; ed é , a dir vero, una fuppofi-
2ÍQne non degna gran fatto di un profon
do filofofante. I I Signor Hans SIoane tefté 
commendato ci íbmminiftra una ferie , od 
elenco di moltiííimi affai oífervabili pezzi 

avorio foffile, cui egK eonferva nel fuo 
proprio privato Mufeo, come anche d'al-
cuni altri fommamente confiderabili , dei 
quali ragionano gli Auto r i . Da quefto noi 
poíTiamo beniífimo formarci un' idea di-
ílintiffima , non meno della natura dei 
corpi medefimi, che dei luoghi, nei quaii 
vengono comunemente trovati . Vegganíi 
•le Tranfazioni Filofofiche, n. 403. p.458. 

Uno di queíli é comporto d"1 incamicia-
t u r e , o fafce fjmigliantiíTime ai circoli ,od 
anel l i , che trovaníi perentro i tronchi de-
gli alberi. 11 pezzo ampio, che era la ba-
fe del dente , é compofto in queílo faggio 
di nove si fatte incamiciature, ofafce^ al-
cuna delle quali é della groflezza della de
cima parte di un di to , la quale , allungan-
dofi perentro la caví ta cónica, che é alcun 
poco pm fottile della groífezza dei latí , 
•viene a fare tutto i l dente nella bafe tre 
dita di diámetro. Verfo la piu picciola e-
ftremita del dente, quede nove fafce , od 
incamiciature vcggionfi uniré , e crefeere 
infierne , e da foie due , o tre , che fono 
conüderabilmente grofíolane. 

Neila bafe del dente ciafcheduna delle 
nove divifate incamiciature pub eííere con 
diligenza feparata in un gran numero d'al-
tre , le quali non fono piu groífe d' una car-
tapecora o pergamena comune. La manie
ra di fare in pezzi quefti denti , viene ad 
eífere fimigliantemeote una pro y a d' eíTer' 
effi della divifa.a ftruttura d'incamiciature, 
od a n d l i , avvegnaché romponfi ícmpremai 
in frammenti concavi, che fono parti del
le divifate incamiciature . Simigüante ftrut
tura é altresi alcune volte diftinta nei denti 
recenti d'elefante , i quali, quando fono in-
termi quefti animal i , vannofegii sfogüan-
do , e fcam'ciando i denti , o cadon loro 
a pezzi in forma di guíci della figura del
la parte di un dente , ma della fottigliez-
2a della carta , e che ad un leggeriOimo 
tocco fi ftritolano, 

- La facohk, o forza delle fottetranee cal-
«Inazioni, per render friabili 5 e ñritolau-

SappL Tom, I , 
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t if i foftanze di quefta fpezie, viene altresi 
offervata , e confiderata dal medefimo Au-
tore dell' Iftoria di Moretón della Provincia 
Northamptona , nell5 efempio di un dente 
foffile di un Elefante, che era in tutto peí 
lo meno lungo fei piedi, cd erafi conferva-
to nella fuá eonnaturale bianchezza , quan-
tunque renduto cosí frangibile , e friabile , 
che venne ad efi'er fatto in pezzi moltiííimi 
nel foio ícavarlo , e zapparlo . Fu quefto 
cavato viciniffimo a Bov.den nella Provin
cia di Northamptona i e gli ñrati del fito , 
ove era fotterrato, íi trovavano nella ma
niera, che fegue : 1. Strato, melma vege-
tabile quttordici. dita . 2. Terra grafía , un 
piede, e mezzo . 3. Ampie íelci, o pietra 
viva , con picciola miftura di térra fra eíTe , 
due piedi , e mezzo . 4. Argüía azzurra ; 
nella parle fuperiore di quefto ultimo ftrato , 
venne tróvate i l dente . Moretón , Iftoria 
della Provincia di Northamptona. 

11 Signor Hans Sloane fa parola di un' 
altío dente d' Elefante trovato interifíimo , 
e faniffimo, nella Siberia. Egli fi é quefto 
di un color bruno, ed é concavo nel fon
do , come lo fono tutti i denti degli Ele-
fanti . E'quefto lungo cinque piedi, e fet-
te di ta , del diámetro di fei dita nella ba
fe, e peía quarantadue libbre . Simigliantif-
fimi fono comunemente quefti denti nella 
Siberia , ed in altre parti della Ruffia , c 
fono cosí poco danneggiati , che vengono 
ufati non altramente, che V avorio , e ven
gono íuppofti eífere i denti di un vaftifti-
mo animal bruto appellato Mammónth , cui 
efii credono, che vívafi fotterra. I l Ludolfi 
pero dice , che le perfone di buon fenfb 
fra i Rufliani concedono, e tengnno , che 
quefti altri non fieno, che denti d' Elefan
te , e dicono , che venner trafportati nei 
paefi loro , ed iv i rimafi fotterra, nell' U -
niveríale Diluvio . 

Uno di quefti denti é nella gran Rae-
col ta del Mufeo di Petroburgo, c peía cen-
to ottanta tre libbre. Vengono quefti denti 
trovati in copia grande neíle piíi aire fpon-
de dei fiurai , che romponfi , e cadon giíi 
in grofll pezzi dopo i gran geli . Gl i abi-
tan t i , i quali fono d'opinione, che appar-
tengano quefti denti ai loro animali fot-
terranei immaginati, pretendono , che que
fto dato anímale fi muoia tofto che giunga 
a veder la luce , lo che effi dicono acca-
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deré alcune volte al medefimo allorché vie
ne a farfi una qualche grande fpaccatura , e 
precipicio } che viene a ímembrare le fpon-
de dei fiumi, e queíra é la ragione, dico
no cíTi , [che i divifaíi denti trovanfi tan
to frequentemente in que i dati luoghi. Pre-
tcndono coloro d' avere alcuna volta trova-
to degli intieri íchelem coile carni ancora 
ricnafe aítaccate all ' cíTa , e contano cento 
altre favoloíe novelle rsdicole di que fio lo
ro anímale immaginario , che veng^no eípo-
fie nelle Iñorie di quei paefi . Cornelio le 
Brun nel fuo viaggio della Ruília per le 
índie Oriental i , fa parola di un'aífai va
llo numero di denti d' Elefante trovati fot-
tcrra veríb la fuperficie nelle vicinanze di 
Veronitz , che fa contenderé quella gente 
nelT immaginarfi , come fie no capitati co-
l a . L'opinione del famofo Czar , dice Mon« 
fieur le Brun , fi era, che AleíTandro Ma
gno , allorehé paísb i l Tanai , ovvero la 
Dona , s' avanzaíTe fino a Koftinka , piccio-
la Citta quindi otto leghe disgiunta ; e che 
molti de' íiioi Elefinti per quel tratto di 
vía si morillero, dei qua'i rimafi fie no , e 
come i piu refiíknti al tempo i denti . 
Tranf. FÜofof. n. 403. pag.468. 

A U R E T T A . DiíFeriftono le Jurette dall' 
Etefie, o fieno venti di té r ra , venti di fta-
gione , avvegnaché le prime fono diurne , 
oppure hanno cadaun giorno i loro periodi, 
cd oltre a c ío , aíolano , e fi fanno íenti-
re i n vicinanza dei lidi , e Míe coftiere 
marine , dove per lo contrario i íecendi 
venti fono anniverfarj, e foffiaoo in diftan-
za dalla ierra . Tranf. Filof. n. 183. p. 158. 
Caft. Lex, Med. pag. 318. Vbce Etelise. Veg-
gafi VENTO DI TERRA. Ciclopedia. 

I venti di mare fono in voga in tempo 
del giorno j e i venti di térra in tempo 
i \ notte 5 di modo che , dividendo i l loro 
impero, rimangonfi coüanti appunto come 
le rtagioni delT anno, o come i l corfo del 
Solé , nel che fembra , che da eíTo única
mente dependono j fe non che apparifeo-
no , e fi fanno fentirc pía prcílo , o piíi 
tardi , piu fortl , o piu deboli , piu in al-
cuni luoghi , che in altri , e variano 1'al
ternativa , fecondo le parecdiie latitudini , 
fituazioni , terreni , montagns ^ valionate, 
boícaglie, ed altee tali circoflanze dei pae
fi, ove quefte fi trovano. Halley •> Filoíof. 
Xíanf. loe, cit. Bohun, Difc. dei Venti 
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pag. 92. & feq. Becb. Híaoría Orbis Ter-
rarunm , cap. 2. §. 9. pag. 22. 

I I Cartcfio , cd 1 íeguaci di lui foflen* 
gono, che le aurette marine vengano gené
rate dai vapori dei mare durante la prtfen-
za del Soíe , e le aurette tí i térra da) ca
lore , che i l Solé medefimo laícia di sé nel-
la té r ra ; argomentando, che quantbnque i 
fluidi fvaponno moito nel giorno, tuunvia 
un folido, come la Terra , una volta che 
fia trasverfalmentc rifcaldata , ritenga per 
lunghifiimo tratto di tempo i l íuo calore j 
di maniera tale che, dopo i l tramontar del 
Solé , i fumi terreílri polla no feguitare a 
fomminiUrare materia fufficiente per le au* 
reí te di Terra . Cartefius, Princip. Philofoph. 
pag. 159. Bohun. Lib. cit . p. 93. & feq. 

I n alcune región! le aurette marine fi 
fanno foltanro fentire , ed aíolano , fecon
do ogni apparenza , dagli sforzi del vento 
genérale , o fia vento di térra , come nel 
Barbados, ed in parecchi altri paefi fra i 
Tropici fituati , ove i l vento genérale, fe 
non venga i m pe dito dalle montagne , o 
dall'Ifole , foffia frefeo in tempo di gior
no , ma , dopo i l tramontar del Solé , le 
efalazioni terreñri divenendo precipítate , 
fanno principiare un nuovo vento, il qua-
¡c non folo é capace ed atto a far teíla al 
vento genérale, o di Terra , ma a rifpin-
gerlo altresi da quelle loro coftiere marine. 

Le aurette del mare non vengono tutte 
dal punto medefimo del compaífo , ma da 
differenti pun t i , flecóme la térra giáce, ed 
é difpofla . Nelle coftiere marine di Carta
gena foffiano quefte dalla parte di Levan
te . Nell ' ífola della Trini tá , fpirano dal 
N o r t ; nella Giammaica , in un flanco deli' 
I fo la , dall'Auftro o parte Meridionale , e 
nell' altro flanco dal Nort . Nella Guinea 
cominciano a farfi fentire fulle ore nove , 
o dieci della mattina , e continuano fino al
ie undici , ed anche fino alie dodici della 
notte , mandando un grandiííimo frefeo ven-
ticello eftremamente gradito a quegli abi-
tanti . Alie ore dieci, undeci o dodici del
la notte , quefte aurette marine ceíía'70 J ^ 
danno luogo alie aurette di Terra, lequali 
continuano fino alia mattina, dal Nort ai 
punti del Nort Occidentale. Nelle coftiere 
marine del Malabar dal mefe & Settem-
bre, al mefe d 'Apnle , che é laloroEfta-
te , le aurette Ofientali foffiano , ê  fpirano 
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interno alia térra alie dodici ore della not-
t e i e continuano fino alie dodici del mez-
zo giorno ftendendofi peí tratto di dodici 
raiglia nell' Océano: allora le aurem Occi-
dentali , tengono la ftrada del lido , non 
al trámente ene fofíero di bel nuovo dalle 
prime fatte riflettere indíetro. 

Nel Brafile , ed ín parecchie lióle ^del 
Carabeo altresl, non vi ha auretta di Ter
ra , maílimamente fe i lidi fien pofti baffi , 
ficcome lo fono appanto nel Barbados, ove 
i l vento genérale , o fia vento d' Orlente 
foffia da una eftremita dell'Kola , alTaltra 
eftremita , e íerve in vece dell' aurette di 
Terra . In altri luoghi mancano del tutto 
le marine aurette , maííimameníe fra i Tro-
p i c i , nclle coftiere , che fono fituate occi-
dentalmente , come nci Regm Occidental! 
dell' Africa . Se i venti foffiano frefchi o da 
Levante, o da Ponente queíH fsnno nafce-
re dopo di sé non folo le mrette di Terra , 
ma exiandio le aurette marine nel Mare 
Mediterráneo j le aurette del quale fono fem-
pre fperimentate le piu deboli quelle , che 
fono i 'ultime a (pirare. Nell'Inghilterra * 
nei giorní íommamente caldi, e focofi, ed 
allorché non afolano, né fono in moto al
t r i venti , poíTono oíTervarfi fimigüanti di-
vifate a'.ternazioni ti aurette di Terra, e di 
Mare , nelie noftre coftiere marine, febbe-
ne con poca certezza, in ogni fíto poluto 
verfo i l Nort di Porrogallo. 

Le aurette fono piü coftanti in tempe d* 
Eftate , che nella Invernara , e piu fra í 
T rop ic i , di qucllo elle lo fieno neileZone 
températe . Bohun, lib. cit. pagg. ico. n o . 

A V V O C A T O . PreíTo i Romani, allor
ché fi ven i va a trattare una Caufa, le Par
tí invitavano comunemenfe tutti i ¡oro A-
m i c i , di qua'íivoglia crédito, od autorita, 
ad affiflerc le medefime' colla loro prefen-
za , e colla lor protezione , per motivo, ed 
in rapporto a rendere i Giudici , e fomi-
glianti , a sé favorevoli . Queñi erano gli 
Avvocatt original i » Veggali JJcon. in C i -
cer. Verin. Ca/t;. Lex.Juris in Voce . 

Prtfero gli Jvvocati la loro primiera ori
gine dal J m Patronatus , I Patrizj efegui-
vano 1' Ufizio per i loro clienti fra i Pie-
b e i ( ^ ) . Nel primo ingreífo dell'Azione , 
aífai fovente le Parti facevano iftanza al 
Prctore 5 ad accordar loro gli Avvocaü , lo 
«he veniva accordato loro ( ¿ ) . I n queda 
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occafione riferifee (c) Cicerone un' afifai rt-
dicola rifpofta d' un Siciliano, i l quale ef-
fendo íommamente ricco , ma altrettanto 
grofTolano ed ignorante, lo chic fe per Av-
vocato y vale a d i ré , ¡ntendeva egli di cosí 
fare , e voltatofi al Prelore gil parla in 
fimigliante guifa: Qucefo , Prator, Adver-
fario meo da ifium Patronum t deinde mihi 
neminem dederis, 

Ca) Veggaft Bibl, Franc, Tom. 4. />. 133., 
( b ) Pitiíc. Lex* Antiq. Brifs^ de Verborum 
jignificatíone in voce Advocationes. ( c ) De 
Oratore Libro fecundo * Brifs. de. Formulis , 
Lib. pag.ssS. 

Gl i Avvocati faíivano nei roftri a fede
re in banchi eguali ; e quando toccava ad 
uno d'effi a parlare, alzavafi quefti in pie-
di j quantunque alcuni Avvocati del piu 
r iputat i , e dif t int i , ficcome noi ricaviamo 
dagli Scritton, parlavano ftandofi a federe, 
come per accordato privilegio . L" abito lo
ro ordinario era la toga ; quindi noi gl i 
troviamo aífai fovente diftinti coll' aggiun-
toTogati : quantunque, in alcune occafio-
ni , declamavano in quella fpezic di vefta 
detta penula . Baxt. Glofs. Antiq. Rom, F i -
tife. loe. cit. 

Noi troviamo del grandiííimi lamenti 
dell' igneranza degli Avvocati fotto Valen-
te-', e fotto Valentiniano: come anche del
la loro tirannia , e dclle loro frodi , fotto 
molti altri Imperatori : fembra , che non 
foífero bafianti norai per caratterizzargli 
quelli di ladri pubblici , faíconi, cani affa-
m a t i , avvohoj, e nmiglianti. Vcggafi Am-
mían. Marcellin. Lib. 30. c. 4. Groning, Diíí. 
de NÍEV. Corp. Juris , §. 9. Meibom. Prsef. 
ae Vogler, Introdu¿L pag. 125. Mifc. Lipf. 
T o m . 4. pag, 209. Jour. des S§av. T o m . 38,, 
pag. i 6 y 

Ella é cofa controvertita, fe fia permef 
fo dalle Leggi ad un' Avvocato V ingerirfi * 
ed intrometterfi nell' incombenze di Procu' 
ratorc , o diré lo vogíiamo follecitatore di 
cauíe . Monfieur leSure ha fatto un ragio-
namenío appofta , per moílrare , ch' ei puo 
beniífimo farlo j ma che in alcuni cali ei 
non lo pab fare, fenza o fvilire la dignita 
propria del fuo ufizio, o fenza propenderé 
in quello del procuratore , e di íimiglianti 
perfone , a cagion d'efempio , in pro de' 
propr) amici , parenti, dipendenti, ec. ma 
in tali cafi dee fare quefto dato ufizio gra-
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tuitamente . Veggafi Jour. des'Scav. Tofh. 
85. pag. 55.&£eq. 

Egli é ancora pofto ¡n difputa , fe un' 
Avvocato fia in obbligo , e debba onnina-
mcnte difendere ogni , e qualunque Cauía 
venga ad eíTo cornmelTa { d ) \ e , fe mal-
grado il giuraraento da eflb fatto r egli pof-
fa in buona cofcienza alíumere la difefa d' 
una Caufa, cui egli sa , e conofce benifll-
mo effer cattiva , ed ingiuda . ( e ) Cicero
ne foñiene la parte aífermativa , aderendo 
ai principj degli Accademici ( / ) . U n pa
re re fomigliante é rtato aítresi folcnnemen-
te decifo dagli Stati di Friczeland , con que-
fia reftrizione v che 1' Avvocato dica 5 o 
non dica cofa alcona , fe non fe venen-
done ricercato dalle Paríi . Ma Papiniano 
amo meglio , che gil foffe tróncalo i l ca
po , che aíTumer la difefa del i ' afTaffinio 
tatto da Caracalla di fu o {Vateüo Geta. Lo 
Schetzero ha fatto appofla una DiiTcrtazio-
ne fopra quedo punto , in cui centro C i 
cerone foítiene la parte negativa (3 ) . 

( d ) Albert. Jurisprud. Mcd. Par. i.pag. 
392. §. 2. ( e ) A S . Emd. Lipf. ann. 1689. 
pag. 304. ( f ) Vegg. Nonv. Rep. Lett. Tom. 
«;2. pag. 311. ( g ) De Patrono mala Caufx , 
Veggafi- Nouv, Liter. Ger.m. ann. 1700. pag, 
278. 

Viene ordinariamente fuppoíto. , che gli 
Avvocati abbiano i l privilegio di mentiré 
( / ; ) : ma vien pofto in queílione , fe fia 
loro permtííb i l far ufo di falíi colori , d' 
andirivieni rettorici per arrivare per via 
non totalmente retta a 11' intento loro , di 
ñrattagemrai , e di fomiglianti artifiz; , 
cziandio nel trattare una caufa , cui eíTi 
fie no perfuafi, e convinti , effer giufla , e 
buona ( ¿ ) . I Cafuiíli comunemente ne-
gano con ogni affeveranza , ch' ei poíía 
farlo . 

( h ) PufFendorff. ]us Nat. & Gont. pag, 
264. ( i ) Bronchorft , de Reg, Jur. pagg, 
218. 220. A6i. Emdtt. Lipf. ann. 1693. 

Di cono- gli Avvocati, che i loro guada-
gni fono onorarj, non gia menenarj., e con
cordemente gli Avvocati dei principali T r i 
bunal! , e Curie di Parigi hanno rinuncia-
to i l diritto di fare le azioni per le loro 
paghe , piceandofi di non far cofa meno-
ma , fe non fe volontaria ( £ ) • I Caufidi-
ci Tedcfchi fono moho meno delicati, con-
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cloífiache non folamente cflfí pretendono a| 
dritto d' azione , ma cziandio d' effer pre-
feriti ad ogni , e qualunque creditore nella 
Caufa medefiraa , edaltresi arroganü il drit
to di tener fi nelle loro man i le Scritture ? 
fino a tanto che i loro clienti non abbian 
loro sborfatc efattamenre tutte le loro pa-

( k ) Oeuvres dtsScav. Ma/. 1706. p, 194, 
Jour. des S$av. Tom, 49. pag. 294, ( 1 ) Acl. 
Emd. Lipf. ann. 16g6. pag. 6$. 

AVVOCATI Giuridici. Gli Avvocati Giu-
ridici nell' eta di mezzo era no quelli , i qua- -
l i dair accompagnare le Cauíe nei Tribu
nal! , o Curie dei Conti , ovvero dclle Con-
tee delia Provincia , divennero effi fteffi Giu-
dici. 5 e tenevano le Corti dei loro Vaflal-

" l i tre volte 1' anno, fotto la nota denomi-
nazione dei tria plací ta generalia 

I n confiderazione di quefto loro fervigio 
di piu , avevano effi una perraiffione fpe-
ciale d' arrogarfi un terzo di tutte le im-
pofizioni 5 o multe i ra poli e fopra i delin-
quenti , e foraiglianti contrafacitori alie Leg-
gi j e queíla terza parte ve ni va efprsfi'a col-
le appreffo formóle: Te\ tia bannorum pars ? 
tertius denarius y tertia pars compofitionum 
tertia pars Legum , ovvero emendarum ^ ec* 
I n oltre una proporzionata porzione di 
viveri per loro íleffi , c pe' loro fervi ezian* 
dio . 

AVVOCATI Elettivi , G l i Avvocati clet-
tivl íníendevanli quelli Avvocati , che era-
no fcelti , ed elctti .dall' Abate ,, dal Vefco-
v o , o dal Capitolo , i quali ne otteneva-
no percib una facolta eípreíla- , o dal Re 
o Sovrano ce. Somiglianti elezioni veniv»-
no d'ordinario fatte alia prefenza del Con
té della Provincia. 

AVVOCATI Nomina!i erano , ed inten-
devanfi quell i , che erano aífegnaíi dal Re ^ 
o dal Papa . Alcuna volta le Chiefe face-
vano iítanza al Re, che aífegnaífe loro un' 
Avvocato : in altri tempi veniva ció fatto 
per loro proprio accordo .. Da alcuni rego
la menti , che vennero fatti , niuna per lo
na era c a pace d'effer no mi na ta , od eletta 
per Avvocato , fe non aveffe avuto dei be-
ni ílabili in que! medefirao dato paefe efi-
ftenti. 

AVVOCATI MILITARI . Gli Avvocati 
militari quelli erano , i quali vemvano 
aílegnati per la difefa deila Chieía , e del 
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Clero, pluttoílo col le armi , e co!? auto-
rita , che col ragionare , e coll'eloquenza 
forenfe . . 

Vennero coftoro introdotti nei tempi di 
confufione , c di pendenze , allorché ciafche-
duna perfona era obbligata a difenderfi, e 
mantenerfi i íuoi proprj averi , e foílanze 
colla forza ; non eíTendo permeflTo ai Ve-
fcovi , cd agli Abatí 1' armare , e gli Avvo-
eati Scolaftici, o Togati effendo totalmente 
diíadatti a fervirgli in quefto ñato di cofe, 
veniva percib fatto ricorfo ai Re , ed ai 
Sovrani , ed eziandio alia primaria no-
bi l ta , ec. 

Ma un firaigliante ufizio partori de'gran-
diffimi inconvenienti , e ne venne fatto 
enorme abuío; concioííiaché coñoroanziché 
far i ' ufizio ÜAvvccati, e difenfori , diven-
neto veri tiranni , ed oppreíTori di quelle 
Chiefe , che era no ftaíe ad efiTi racconv án
date , e fidate . Piene fono le lílon'e di 
querele altiff.me contra coQoro, e dei rcali 
compeníi , e regolamenti , e delle Leggi 
Pontificie aitresi , per riflrignere coftoro , 
e per tenergli dentro i giufti , e conve-
nienti confini . Avevano quefti dati Awo-
cati i loro ñabiliti ftipendj , ed onorarj , 
i loro afTegnamenti di provvifioni , i loro 
pro ven ti , emolumenti , e che fo io ; 
eppure non contenti di vantaggj cosí gran-
di , dieroníi ad invaderc , ed ufurpare i 
terreni, ed i beni delle Chiefe medefime , 
appropriandoícne mol ti ad ufo loro proprio, 
e facendogü parte d'eredita delle loro ílcífe 
Famigüe . Vegg. Matth. de Nobilib. Jib. 2. 
cap. 28. Bibl. Univerf. Tom. 1. pag. 97 
Vu P i n , Bibl. Ecclef. Tom. 17. p. 242. 
Idem, Tom. 10. pag. 136. Jour desS^av. 
T o m . 86. pag. 5ó. A a . Erud. Lipf. ann. 
1683. pag. 58. Bibliot. Germ. Tom. 6. 
Pag. 1Ó3. 

AVVOCATI FEUDALI. Erano quefti A v 
vocati della fpezie militare , i quali , per 
obbligargli a foftentare , e tener fermi i 
ontti delle Chiefe , avevano da eíTe delle 
terre in feudo, i l quaie riconofcevano come 
avuto dalla Chiefa , alia quale contribui-
vano gli oraaggj confueti , e davano, e 
preftavano giuramento di fedelta al Veíco-
TÍO , od all'Abate . Quefti dovevano con-
durre i Vaífalli alia guerra per la Chiefa, 
pon folamente nelle prívate preíenfíoni del
ta Chiefa fleífa , ma nelle fpedizioni mi l i -
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tari eziandio peí fervigio dei Re , nelle 
quali fpedizioni portavano efti la bandiera 
delle loro proprie Chiefe . Aquin. Lex. M i l i t . 
Mem. de Trev. ann. 171 zt pag. 1338. 

AVVOCATI SUPREMI, ovvero Avvocati 
Sovrani erano quelli , i quali avevano la 
autorita in capits , come fuol dirfi , ma 
agivano da Avvocati deputati , ovvero fu-
bordinati . Erano quefti denominati altresi 
Avvocati maggiori , ed Avvocati general i 
alcune voite. Tal i appunto in parecebi caíi 
furono i Re , i Principi fovrani, e forai-
glianti Potentaíi ; allorché , od erano ftati 
eletti Avvocati , o tali naturalmente dive-
nivano per eííer i fondatori , o dotatori 
delle Chiefe ., Cosí Cario Magno ebbe i l 
Ti tolo Avvocato di S. Pietro . Ed i l Bol
lando fa parola di alcune Lettere del Papa 
Niccolb , per le quali quel Sommo Ponte-
fice coftitui i l Re Eduardo i l ConfeíTore * 
ed i fuoi SucceíTori altresi , Avvocati del 
Monaftero di Weftminfter , e di tuíte le 
Chiefe dell' Inghilterra . 

Ebbero altresi i Monarchi un'altro titolo. 
d' Avvocato , eííendo alcuni di eíli nella 
pretenfione di e fíe re Advoca ti Nati delle 
Chiefe pofte, e fituate dentro i loro proprj 
Dominj . G i ' Imperatori della Germania 
ebbero a pretendere d' avere una gran par
te , ed autorita nell' elezione del Papa % 
ful rapporto della loro qualita d' Avvocati 
della Chiefa univerfale , qualita, a vero diré,, 
ch' é ftata loro grandemente contraftata . 
Veggafi Nouv. Rep. Lett. Tom. 13. p. 742. 
Bibliot. Anc. Med. T o m . 20. pag. 215». 
Adt, Erud. Lipf. ann. 1688. pag. 148. 

AVVOCATI SUBORDINATI * Gli Avvo
cati fubordinati intendevanfi quelli , i quali 
erano aífegnati da alcuni altri Superiori ^ 
per agiré fott' effi , e per dar contó ad 
cfli di loro operare . 

Erano quefti contradiftinti con varié al-
tre denominazioni , come , Subadvocati r 
proadvocati , pofi advecati , vice advocati , 
fecundi advocati , fubdefen/ores , fubadvo-
catores, advocati infeudati, advocati feuda-
les, ed ancora minores advocati. 

V i erano diverfe ragioni per la crea-
zione di fomiglianti Avvocati fubordinati; 
come nel cafo che la fuperior qualita dell' 
Avvocato principale , efíendo tenuto in 
guerra , ovvero trovandofi i l principale 
Avvocato involto , ed oceupato in altri 
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afíari: ma la ragione principalísima fi era 
la diftanta troppo grande di a!cune tenute, 
poíTeíTioni , e beni delle Chiefe , ed i l 
loro effer pofte nei dominj diPrincipi fore-
ílieri . Sopra quefte e fimiglianíi altre con-
fulerazioni 9 vennero quefti fubordinati dv-
vocati moltiplicati ad un grado tale , che 
vennero ad effere di ua infopportabüe ag-
gravio r e íopraccarico alie Chieíe , non 
«fifendovi piu qggimai tenuta , o fondo , 
che non aveífe i l fuo paríicolare Avvocato-y 
e coftoro , come naturalmente accader do-
ve va , i n vece di operare da difeníori , la 
face vano da crudeliííimi oppreflíori. Quedo 
induffe i Ve feo v i , e íimiglianti i n neceffiík 
d1 immaginare un* eípediente , che fu y 
ci imporre nél tempo dell' elexione una 
condicione z\\' Avvocato r ch' egli cioé non 
poteífe per modo alcuno avere la facolta 
di eleggere , od aífegnarc , un fottoavoeato, 
fenca i l pieno coníenfo della Chiefa . 
Nel Concilio di Rheims , ten uto l ' anno 
I I 4 8 . la facolta , ed autorita del fotto-
Avvocato fu totalmente diftnuta , ed an-
n 11 ¡lata . : 

A W O C A T I MATRICOLARI q Util i dice-
vanfi , che eícrcitavano 1' Avvocatura delle 
Chiefe Madri r o fieno Chiefe Cattedrali. 
Veggafi T>it Cange y Gloíf. Latin. in voce 
Advocati, Tom., 1. p.78. & feq. 

AVVOGATÍ REGOLARI intendevanfi quel-
l i y chy crano raeriramente formatv e quali-
ficati per la loro profeííione , dal proprio 
corfo degli lludj , dal requifito gmramento, 
dalla fottoferizione dalla l i c e n z a e da 
aitre fomiglianti formalita . 

A Z I O N E . L ' Azhne fiíica , o diré la 
voghanio T azione dei corpi , l uno fopra 
r altro, é una preffione . 

Se un corpo fia urtato , a fpinto da 
azioni , o preífi ¡ni uguali , e contrarié r 
íi reñera immobile , ed in quiete ; ma fe 
una di quefte date preffioni fia maggiore 
dt l l r altra oppoíla ad eífa , i l moto íucce-
dera verfo le parti me no premute 

Egli dee oíTervarfi , come le azioni dei 
eorpi 1' uno nell' altro , in uno fpazio , 
che é condotto avanti uniformemente r 
fono appuntino le medefime di qutüe , 
che fe lo fpazio foífe immobile ; e qual-
fivoglia forza T o movimento fia quello , 
che agifee fopra tutti i corpi r lia tale , 
fche venga a produrre in eííi eguali vela-
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cita nclle medefime linee , od in linee 
rette paralelle , non ha efFetto nelle loro 
azioni vicendevoli , o fieno movimenti 
relativi. Cosí i l moto dei corpi al bordo 
di una Nave , che é condotta innanzi 
coftantemente , ed uniformemente , viene 
effettuato nella medefima medefimiírima 
maniera, che fe la Nave fi trovaíTe immo
bile , ed in quiete . I l moto della Terra 
intorno al fuo aífe non ha effetto nelle 
azioni dei corpi , ed agenti nella fuá fuper-
ficie , roa tanto che non é uniforme , e 
rettilineo . I n genérale , le azioni dei corpi 
cadauno nell' altro , non dipendono per 
contó veruno dal loro moto aííoluío , ma 
da un moto relativo. 

La quantita d1 azione-. nelle meccaniche 
viene ufata per lo prodotto della maíía di 
un corpo , dalla fuá velocita, e dallo fpa-
z i o , ch' ei mi fu ra in precipitando. 

Allorché un corpo é trafportato da un 
luogo all ' altro , 1' azione é maggiore, in 
proporzione alia malí?., alia velocita, o fia 
rapidita. del moto r ed alio fpazio, per cui 
il. corpo e condotto. 

Monfieur dê  Maupcrtuis ( a ) pon | í& 
come un principio genérale , che " qua-
5, lunque fiafi i l cambiamento, od i cam-
„ biamenti , che feguano in natura , la 
„ quantita dell' azione neccíTaria a pro-
„ durre quefio cambiamento é fempre la 
„ me no poffibile " . E queda s dice egl i , 
é una Legge indicante la fomma fapien-
za . 

Da quefto principio genérale , e regola 
comune per trovare un minimum dalle íluf-
fioni , egli deduce le Leggi conofeiute della 
percolía r per i corpi duri r ed elaftici, ed 
eziandio le Leggi della quiete , come egli 
le appella, vale a diré r dell' equilibrio, e 
della cquipollenza delle preífioni 

Sembra , che queño ingegnofiífimo Au-
tore fi faccia ?.d immaginare r che le Leggt 
del moto, cosí dedotte , fomminifirino una 
piu valida prova dell' efiftenza di Dio 
ovvero di una prima caufa inteligente , 
di tutti gli altri argomenti comunemente 
allegati,, e dedotti dair'ordine delIaNatura, 
Ma noi abbiamo gran paura , che pochi 
faranno quei Metaníki r che terranno ? od 
abbraccieranno , o finalmente s acquiete-
ranno ad una si fatta opinione . La prova 
di un Dio dair ordine di Natura fembra % 
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che dipenda da due principj. i . = : C h e m 
Natura vi é un' ordine = 2. = Che queft' 
ordine é contingente . ConcioíTiaché fe 
quell' ordine non foflTe contingente , ai a 
aííol uta mente neceílario , ficcome 1' empio 
Spinofa, ed altri Ateifti eguali ad effo pre-
tendono, fembra , che non potrebbe cffere 
aíTegnata dall' ordine di Natura fufficiente 
ragione per V efiftenza di una prima caufa 
intelligente. Ora non avendo Monfieur de 
Maupertuis ftabilito la contingema de! fuo 
principio del m'mimum cC a?Jons per quefto 
rapporto i l Tuo argomento fembra man
cante, e difettoíb; per non far parola degli 
altri . 

Monfieur E u l e f ( ¿ ) h a dimoftrato , che 
nelle trajettone defcritte dai corpi fpinti , 
ed urtati da forze centrali , la velocita 
moltiplicata dall' elemento della curva , é 
fempre un mínimum . Monfieur de Mau
pertuis ( O ravvifa in qudlo , carne una 
applicazione del fuo principio , al moto 
dei Pianeti, 

( a ) Mem, de /' Accadem. de Berlín , 
ann. 1746. Tom. I . pag, 290. ( b ) Meth. 
inven. Lin. curv. Maxim,, Minim. Proprie-
tate gaudentes in fupplement. ( c ) X/¿. cit. 
pag. 267. 

A Z Z O T H . E ' quefto un nome dato (k 
alcuni alia pietra filofofica Al'orché gl i 
Arabi cominciarono a coltivare lo iludió 
della Chimica , le maniere di fcnvere 
metaforiche, che regnavano preño di loro, 
íembra , che aveffero dato origine ad una 
prat'ca di appeUare 1 mezzi, dei quali fer-
vivanfi per perfezionare i metalii , col 
nome di uomini ammalati , e T oro col 
nome di fane e vivaci perfone. «Quindi fu 
aperta agli ignoranti la vía di cader nelT 
errore -di fupporre , che quefte date fcrit-
ture fi doveííero intendere in un íenío let-
terale , maíTimamente fopra i l trovare le 
impurita dei piü cattivi metalii , appellati 
col nome di lebbrofi , che é la piü incu-
rabile di qualfivoglia altra malattia , e 
quindi ne originb quella opinione , la 
quale fin' ora ha fempre fpaziato nel vuo-
ío , fenza i] raenomo eñetto , che i me
talii imperfetti diventerebbero oro , ed i 
corpi di uomini ammalati diverrebbon fani 
per mezzo della medefima preparazione . 
A quefta preparazione perianto egüno dan-
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n o i l nome & A%»th o fía la pietra ü lo fo -
fica, Lapis philofophorum . Boerhaave , Chem. 
pag. 16. 

A Z Z U R R O . 1! colore azzurro corns-
"ponde a qucllo , che i Greci appellavano 
y.'jxvos ( ^ ) j fra i Latini caeruleus ( ¿ ) ; 
dagli Scrittori medii aevi, blavus y blaveus% 
blavius , ed anche blacm ( Í ) . 

( a ) Veggafi Gor. Def. Med. pag. 251. 
in voce -/.vacíof, ( b ) Caft. Zex. Med p. 452. 
in voce Cázruleus . Veggafi ancora il Memgio^ 
Origin. Franc. p. 106. Cafen. Origin- p, 25. 
in voce Bleu. Skyn. Etym, in voce Blow * 

( c ) Du Cange , Gloff. Latín. Tom. 1, 
pag. 572. in voce Blavus. 

"Di una tniílur* d' azzurro , e di giallo 
écompolío i l verde; quantunque non ogní 
azzurro, né ogni giallo , produrra i l verde 
colla lor miítura , a cagion d' efempio , 
1' amaranto . Veggafi i l Boyle Oper. Fiíof. 
nflrett. Tom. 1. pag. 70. Veg. i ' articolo 
VERPE , Appcndice-, 

Daií ' azzurro e dallo fcarlatto é fatto i l 
color violáceo , e paonazzo , e dall' az* 
zurro , e dal cremifi é fatto i l porporino, 
o la porpora , ed i l color colombino ( á ) . 
Pfettnderebbe i l Doctor Hook , che V az
zurro , e lo fcarlatto , foffero i foli fem-
plici , e prinaiíivi eolori , e che dalla 
me i colanza di quelli ve. iíícro compofti gli 
altri colon tutci ( e ) . Si fatta prerogativa 
da altri viene aícricta ai!' azzurro , ed al 
giallo , e quefta opinione ha fe non piü 
avuto i ' onore di effere ñata moftrata faifa 
dal fempre grande ¡laceo Newton ( / ) . 

( d ) Trev. Diciion. Univ. Tom. 1. p. 1074» 
(e ) Veggafi Hook , Microgr. Obíerv. y. 

pag. 58. & (eq. ( f ) Tranf. Philofof. n.96. 
pag. 6086. & Jeq, 

I íughi dei fiori azzurri diventano verdi 
colla miílura delle folla nze al caliche , e 
roffi con quella degli acidi , Veggann gli 
ar t icol i , ACIDO, ed A L C A L I . 

I fiori azzurri di cicona vengono in un 
fubuo cangiati in colore fanguigno col fugo 
di formiche { g ) . Una foíuzione di vcrde-
rame coll' olio di tártaro , viene fpcvimen-
tato , che produce un belliffimo azzur* 
ro ( h ) . 

C g ) Boyle , Oper. Filofof. R'fir. Tom. 2. 
pag. 75. ( h ) Tranfaz, Filofof. num, d8« 
pag, 20Ó4. 
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V i folió díveríi afpem ^ o gradí d' az-

¥.um « come t a%%um azzurro 
iummefa f a%%um \WÚQ carleo $ § fimi' 
gíianti , € fono appunto cornfpondeníí a 
quelli dei Latí ni } candeus , dsfius , e^J-
í/«y, &c. ( / ) Ifacco Newton diftingue gU 
gzzum da differenti ordini s quello del propof. 7. ^ g . 23?^ 

A 
primo ordine é leggeriffimo, edeboliffimo? 
tale fi é , a cagion d' efempio, T azzum 

( i ) F/V//r, Lex. Ant, Tom, 1. pag, 504. 
& feq. tn vece Color. 

( k ) Newton , Optic. Lib. 2, pan. 5.. 
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BACCA . Alcuni definifcono le bacche, 
o coceóle, come un frutto piii pic-
ciolo delle melé , crefeenti in cioc-

che, ma non eosi fpeffe, ed unite, come 
i grappoli dell'uva { a ) . A l t r i definifcono 
la bacca un frutto mórbido , carnofo, fu-
gofo, avente dentro di fe dei noccioli, od 
offi ( ¿ ) . 

( a ) Caftellí , Lex. Med. pag. 97. a. 
( b ) Trev. Univ. Tom. i.pag. 636. 
T a l i fono i f iutt i del Lauro , de 11'Olivo, 
e íimiglianti . • • •: • .•• 

BACCA Francefe deíta grame ttAvignon, 
ovvero graine jaune , é i l frutto di un 
arbufcello appellato dagli Antichi Lycium, 
ed anche Pizacama affai frequente nei con-
torni Avignonefi, e nelie partí Mcridionali 
della Francia: ed é di un ufo a (Ta i confide-
rabile fra i T i o t o r i , ed i Lutneggiatori peí 
color glallo . Veggaíi 1'artícelo LYCIUM . 

Simigüaati arboicelü aliignano , e cre-
ícon bene in terreni felvaggf, e pietrofi . 
I loro rami fono armati di fpine , o punte 
due , o tre piedi lunghe: la loro corteccia 
é biancaftra , e le lor foglie minute , e 
duriííime , fimigliantiíTime a quelle del 
bu í ío , ma d'fpoüe in quella medeíima fog-
gia , che quelle della mortella : le loro 
radici fono gialle , e legnofe ; le loro 
bacche , o coceóle fono verdi , circondate 
come di ñrife; gialle, opendenti ál giallo, 
della forma dei granelli del frumento , 
amare , e di un fapore aftringente. Savar. 
D i f t . Comrn. T o m . 2, p. 260. & feq. 

Per la .vera , e genuina bacca Franzefe 
ne viene affai fovente foñituita una di al
era fpezie appellata bacca , o coceóla di 
Neirprun, ovvero Nerprun , prodotta fimi-
gliantemente nelle vicinanze d' Avignone, 
e quefta fe , quando é alcim poco verde , 
verra bagnata , o pofta nell' acqua , íom-
minftrera un color giallo tollerabile . 
Idem, ibid. pag. 872, 

BACCHE da pe fea , bacc£ pifeatorie : 
E1 quefta una denominazione data alie coc-

Suppl, Tom, I , 
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culie indica , bacche , o coceóle Inéiane i 
ridotte dai Pefcatori in una pafta , e fat-
tene picciollíTime pallottine, fímiglianti alie 
bacche , colle quali avvelenano i pefci , 
íicché poíTono fenz' altro iilrumento eífer 
prefi colle mani . Quincy , Difpenf, Part. 2. 
§„ 10. pag. 492, 

B A C C A N A L I . Pretende Plutarco, che 
i Dionyfia dei Greci , corrifpondcnti ai 
Romani Baccanali, Bacchanalia , íoffero la 
cofa medtíima , che i Famylia degli Egi-
z iani , celebrati da cíll in onore d' Ofiride, 
i l quale era lo fíeíTo Nurae, o Divinita , 
che i l í3reco Bacco . Flutauh. de líide , 
& Ofiride . 

I n Atene i Baccanali erano dappritm 
fommamente femplici : un vafo di vino 
adornato di pampani di vite veniva efpo» 
ño , e condotto per le vie ; dopo di queflo 
ne veniva guidata a mano una capra j 
quindi alcuni portavano una ceila , o pa-
niere di fichi , ed alia coda i l Phalli . 
Plutarch. de Cupíd. D i v i t . p. 527. 

Molte ceremonie , e r i t i da frenético , 
ed ubriaco vi vennero aggiunti dopoi , che 
fon tuíti noverati , ed efpofti nella C k h -
pedia ) a\h quali cofe noi poffiamo aggiun-
gere , che la folla , e calca del Popólo 
folieggiante , che accompagnava fimiglianti 
ceremonie , era , fopra una delle folennira 
di queílo Nume , feguitata da Per folie por-
tanti in mano certi dati vafi fagri; i l pri
mo di quefti vafi era pieno di acqua:dopo 
di queño ne veniva uno fcelto numero, o 
drappello di venerande Verginelle , appeU 
late xavÍKpopcu, avvegnaché elle portavano 
in mano dei piccioli caneflrini d'oro , pieni 
di ogni generazione di frutta > lo queílo 
confilkva ¡a parte affai mifteriofa della di-
vifata folennita ; ed in tanto per tener 
divertito i l Popólo comune , e la plebe , 
venivano pofti per entro ai medefimi delle 
ferpi , le quali faltando alcuna volta, o 
ftrifeiando vía fuori dei loro luoghi , face-
vano riraanerc ationiti , c ñupefatti i r i -
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guardanti , Dietro ad effe veniva la crsst-
(pxAia , ed era quefta una truppa d'.uomini 
portanti WÍ ¡pc^s? , ch' erano pertiche , 
o pali , nella punta dei quali erano attac-
cati certi gruppi rapprefentanti le partí ver* 
gognofe deli' uomo Quefle date "Perfone 
erano corónate di viole , e di ellera ed 
avevano i loro volti tutti coperti d' erbe , 
ed erano queñe appellate <p<x7kó®opoi, e que-
tta loro denominazione veniva loro affe-
gnata dal ripetere s che facevano ^aKiya 
¿aiiuiu , Priapea Cántica , Dopo di quefti 
venivano gV l£u<pc¿}koi in abito da Donna , 
con abiti vergati, o liftati di bianco , cbe 
arrivavan loro fino .al tallone , aventi in 
capo delle ghirlande e tenenti in mano 
dei guanti compoñi di fiori , irnitanti coi 
loro gefti » ed atteggiamenti uomini u-
briachi . Eranvi altresi certe altre date 
Perfone appellate Kixv'cQíptu, T incombenza 
delle quaü fi era i l portare ro KUVOV , van-
num , o foflfe i l miílico Vaglio di Bacco , 
iftrumento , che rendevafi eífenaiale non 
meno in quefta , ma in tutte le altre Fefte, 
e folennita , che far folevano in onore di 
qucfta faifa loro Divini ta { n ) . T a l i in 
fomma erano i Baccanali Ateniefi : avve-
gnaché fembra , che i l método tenuto dai 
Romani nella celebrazione di quelli , non 
foffe a queño fegno frenético , e folleg-
giante . Veramente i Baccanali erano una 
Fefta dê  Greci., né era flabilita in Roma 
per pubblico Decreto ^ quantunque per 
lungo tratto di tempo tollerata , e fatta 
ín tempo di notte nel bofchetto d i s imi la . 
Dopo la iproibiiione fattane , della quale 
ragiona ampiamente T i t o L i v i o , fembra, 
che i privati ne continuaírero 1' ufo íu t t s -
via » C i íomminíñra Cornelio Tácito un1 
aífai vaga, t d elegante defcmione áú Bac
canali celebrati da MefTalinaC^). 

( a ) Potterus , Archaeol. Grac, Tom. 2. 
Lib. 4 cap. 20. p, 383. Lakemak, Antiq, 
Grtc. Sac. Part..^. cap. 2 ^ . iz .p 610 .& feq, 
( b ) F e g ^ T á c i t o , Annal. 11. cap. 51 . 

Aveanvi diverfe fpezie di Dionyfta, ov-
vero Bacchandíia preffo i Greci; avvegna-
ché quefto nome medefimo venga aííai fo-
vente alfegnato a qualunquc Fefta fatta in 
©nore di Bacco. 

Facevafi la prima di quede Feíle nella 
Primavera., nel mefe Elaphbolion , ed era 
appellata 'frwvviti ¿í~iy.u , urbana Dionyfia 9 

^vvero ra Iv «reí , come quella, ¿he veni
va folennizata dentro la ci t ta, alcuna VQI-
ta queíli Baccanali , erano ¿ctti ntyÚKoL 3 
ovvero Baccanali grandi biô úa-ia. {isy^}^ 9 
Bacchanalia magna i ed alcune velte ezian-
dio affoluíamente , e come per eccellcnza 
femplicemente «Tioí'Jcría! , JB/icchinalia > come 
quelli , che erano la F e ñ a , che íi ceiebra-
va in Atene in onore di queílo bugiardo 
Nurae con tíolennita raagg;ore di tutte l'al-
tre fattevi in onor del mcdefimo 'Bacco.. 

I fecondi Baccanali eranvi celebrati nell' 
Autunno nel mefe di Pofideon, e denomi
nad con un vocabolo piíi particolare x^c¿« ? 
Lenaea, alcune volte «^auf,, ovvero 
Fefte rural i , campagnoíe , come quelle , che 
celebravaníi alia Campagna . Alcune volte 
:appe!.lavang1i Snvvaioí (¿íxpú , .Bacchanalia 
parva , Baccanali minori . Lakemak Ant iq , 
Graec. Sacr. Part. 4. cap. 2. §. n , Potterus ^ 
Archaeol. Graec. l ib. 4. cap. 20. pag. 384. 

Gl i anthefteria viene da alcuno aflerito ^ 
ed immaginato , eífere ñati fimigllaníemen-
te confagrati a Bacco fotto la denomina-
zione di Aiouúaix ¿pxeü*.., Bacchanalia pri
mitiva rantiqua , Vecchi Baccanali, Lakemak^ 
l ib. cit. Veggafi l'Articolo ANTHESTERIA . 

xAlcuni pero tcngono, che queíte foífero 
due Fefte totalmente diverfe , e la prima 
altro non eífere ftata , cht îovva-iot fj.iya.Ku ^ 
Bacchanalia magna ,, detti percib apxdxx , 
ovvero «pxc"0'Tí/30f J ^al'a contra diñinzione 
del Baccanali minori étxpx, o foffcro 
canali campagnoli, appellati anche convo-
ce piii particolare viu'vtpa j recentiora no-
ve l l i , . 

A quefti poífono altresi <eírere aggiuntl 
ra Aiofua-ix ¡Spcevpáviu , tenuti in Brauron , 
che era un Borgo dell 'Atticaj m w ^ é h i u ^ 
da non farfi in palefe , da ¡non eífere ap-
palefati ; ¿(¡KXS'IKU , celebrati in Arcadia 
dagli Arcadi VTP/T^IJCÍÍ ., tenuti dai Teba-
ni , in memoria della triennale fpedizione 
di Bacco ncll'Indie , fecondo la gia nota 
Favola. Potter. lib, cit. p. 384. Lakemak i 
pag. ^14. 

Giovanni Niccolai , ed Jacopo Herren-
fchnidio hanno compoño ex profeflb dei 
ragionamenti fopra gli Antichi Baccanali . 
{ d ) Monfieur du Ronde ( O ? ci ha foni* 
miniftrato un' Apologia per i Baccanali , 
ed ha fatto vedere , che quefti non erano 
tanto fozzi, ed impudichi , come ci ven-

gono 
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gono d' ordinario rappreíentati dagli Scrit-
t on 

( d ) Vepgafi Fabricius , B M . ¿nttq. cap, 
10. §. 10. ( e ) In Diffen. de Choemce Pjy-
thagorne pubblicata inFranzefe in Amjkrdamy 
ann.. 1690. m 12;. 

A k u n i Scrittori chiamano 11 Carnovale 
d i Roma Chrifliana Bacchanalia .. Fabric. 
loe. citato p. 3^2., Veggafi. rArticoloCAR-
KOVALE- . 

B A G L I V O . La voce Bagltvo rBanijf , 
Bailivus, fembra ,. che foííe introdotta Ja 
prima volta in Inghikerra dai Normanni .. 
E per dir vero r noi la troviamo per entro 
le Leggi d'Eduardo i l ConfeíTore, cap. 5 5. 
ove. lo ScerifFo, o Governatore provinciale, 
e íTmiglianti Uffiziali , vengono denomina-
t i Bagliví del Re , o Reali . Vícecomitesy. 
¿íldermami, & Prapofíti hundndorum , & 
Wapentachiomnf , &' cateri. Bal lhi domtm. 
Regís : ma lo Spelmanno con grandifllma 
probabilita flima , che ja voce non foíTe 
per modo alcuno in ufo ; ma che vcnifle 
pofeia intrufa ed aggiunta; n ú tempi po-
fieriori, e moderni 

No i incontriamo diverfe fpeiie, e deno-
minazioni di Baglivi in quefte regioni non 
me n o , che preffo le Nazioni circonvicinej 
come Baglivo prov 'tnciale, reate r itinermtg, 
e Baglivi eredítabili : Baglivi di Francia , 
Maglivi dell'Impero , dei Borghi, delle Ba
rón ie o Baronaggidelle. Immunita , del 
Feudi, e fomigHanti . 

Baglivo Provinciale , Baili'vu? Provincia-y. 
ovvero Provincialis . Era queño prefíb i 
Franchi un'Uffiziale affegnato per ammini-
ftrare la Giüftizia in una certa data par-
ticolar Provincia , ovvero Conrea con una; 
autorita alquanto fimigiiante a quella delle; 
noüre Corti d5 Inghilterra alie quali pre-
Cede un Giudice , che tengonfi nelle Pro-
vincie, per decidere Caufe Civili , e Cr i 
minal i „ iílituiti dai Duchi , e dai C o n ú 
nei; Toro parecchi Terr i torj , e dbpoi proc-
curarono T eredita di quelli . Queñi agiva-
HO in nome, e per autorita, non del Re r 
0 dei Prefidenti di GiuíHzia,, ma bensi dei 
refpativi Duchi , o Conti , i quali aflegna-
vangli a quelle loro panicolari Giuridizio-
ni j e di cui eíB erano i Depütat i , e Luo-
gotenenti. Dallo Spelmanno vengon prefi r 
fe confiderati per una cofa medefiraa che 
1 íoffero preífo i noftri Saífoar Antenati 
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quelli , che erano denominati Aldermm ef 
Counties, Mdermanni Comitatuum , Revifori ? 
od Ordimntif. i quali in progreffo di tem-
po divennero Vifcont i , e Seeriffi 9i Spelman , 
pag.. 57. c feq,. 

Le appellazioni da eífi erano fátte al 
Baglivo di Francia Bailivus Francia ; c 
queñi Baglivi erano quelli affegnati: fopra 
le Provincie appartenenti originariamente: 
alia Corona ¿ 

Baglivi Reali 1 Ba i lh i regii. Queñi Ba
glivi: erano quelli i quali erano affegnati 
a quelle Provincie , che. erano ftate dapoi 
anheffe ed unite alia Corona'. Alcuna cofa 
a queñi fomígliante feguita fino ai di no-
ñri; a fuflGñere nella Scotknda fotto i l T i 
rólo d' eminente , od Ereditario Baglivo , 
come appunto .quellii fono: di Cunningham,, 
quello di Carrick , e quello di Kyle : i l 
primo nella Famiglia degli Antenati d'En-
glington; i l fecondo nellaSchiatta di Caf-
fils , ed i l terzo della ñirpe di London 
Chamberí,, pref. Stat.. della Britannia , Part. 
2. pag. 68a. 

B A G N O . Ragionano alcuni Autori deíi 
Bagni di fangue , balnea fanguimlenta y pre-
parati maflimamente di fangue di bambo-
l in i t e quefti veniva ne' tempi. antichi fup-
pofto, che foffero i l vero , ed único? fpeci-
fico per guariré dalla, lebbra .. Bacon ^ Op., 
tom. 2. p. 172., 

Bagni metallici , fono» quelli fatti co» 
acque imprégnate di feorie di metalli . I 
bagni comuniffimi , ed a un tempo ñeffo 
fom mamen te proficui di queña fpezie, fo
no quelli preparati colle ícorie di ferro,: 1c 
qualr abbondano delle foflanze: terreftri ,, 
ía l ine, e fulfuree del metallo; e queñi fan-
no un* egregio fervigio per fortificare, con-
folidare, cd uniré la parte e per rendere 
i l loro mono ai mufeoli indeboliti e ca-
denti , flagnando e; fermandO' varié fpezie 
di coríii fanguigni irregolari: j e ricovrando 
per lo contrario fiuíft meftruali , ed emo-
roidali , ove- queñi troviníi oñruíti J di mo
do che poíTono beniffimo prenderfi con egual 
profitto per i bagnrnaíuralid'acque ferrate. 

Adiacenti alie; fucine r ove i metalli ven
gono precipitati dalle loro terreflri fecce , 
o parti di miniera , debbonfi trovare i n 
grande abbondanza pez^i di rame , e d'an-
timonio ,, e: fomiglianti foftanze le quali 
effendo grandemente imprégnate di zolfo 5, 
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¿i fale vetriolico , e d' un principio terri-
gno, rendono quefte foftanze afíai conduce-
voli ¡ bagni ¡ per convalidare, e fortificare 
i l tono perduto dalle fibre , ed altresi per 
n la íc iar , e ridurle alio flato íano naíuraie , 
allorché fono foverchio attratte , e í l i rale. 
Hanno fímiglianteraente queíli bagni una 
virtü deterfíva , e nettante j di maniera 
£ h e , uíati con prudenza , e con quel r i -
guardo, che é alie circoftanze dovuto, pof-
Tonfi praticare in moltiííime occafioni , I I 
modo di fare , e di proccurare de' bagni ar
tificial; fimiglianti fié, o di prendere le 
íchiume quando vengono calde dalla forna-
ce, od ancora di riícaldarle , eíTendo fred-
de, e bcn arroventite , che fieno , tuffarle 
sneir acqua pur calda ; la qual acqua dee 
pofcía ufarfi od in guifa di bagno , od in 
fomento , fecondo porteranno le occafioni . 

V i fono altri bagni artificiaÜ , preparan 
d'allume, e di calcina viva , con far bol-
lire infierne quefte due foftame in l impi-
dilTima , e nettiffiraa acqua piovana . Simi-
glianti bagni recano vantaggio infinito alie 
indifpofizioni paralitiche , ed alia debolezza 
dei muícoíi . Oífman. Eíper. fopra le Acque 
Minerali , p. 203. 

B A J O N E T T A . L ' origine del la voee 
bajonetta non é conofciuta : ella venne pro-
babilmente dalla Citta di Bajona , ove é 
fama , che queda fpezie d' arme da tagiio 
foífe prima;, che in ogni altro luogo meí-
fa in ufo : fe non foífe peravsníura íiata 
anche cosí denorainata da un qualche ípa-
dajo , o macchinifta di cotefto paefe , che 
flato ne foífe 1' inventore. Aquin, Lex. M i 
lita Tom. 2. pag. 399» in voce Sica fiflu-
iaria . 

La bajonetta dai noflri volgart iiomini 
detta bagonet, eífendo per alíro la fuá ve
ra voce Ingle feBayonet , ferve in vece di 
picea , o lancia , od afta , ove col piede 
riceve la carica del cavallo. 

La bajonetta fu formalmente fatta con 
un mamco rotondo accomodato per la boc
ea d' un fucile , o mefehetto , e per effervi 
ficcata alia bocea del medefimo dal folda-
i o , dopo aver fatto la fuá fcarica; ma di 
prefente ella k fatta con un manico di fer
ro , odanello , col quale viene ad eííere in-
cañrata nelia canna per la bocea , ficché 
vien quivi ad attaccarvifi , come con una 
vi te . Daoché é flato inventato l ' ufo delle 

B 
bajonette, fono ufeite d' ufanza le picche ^ 
Guili. Gent. Di f t . Part. v. in voc. 

Queft' ufo della bajonetta itnpennata alia 
bocea del mofehetto, fu un miglioramenío 
aífai grande introdotto dapprima in Fran
cia, ed al quale , fecondo Mnnfieur Folard, 
debbono i Franzefi una parte grandiíTima 
delle viítorie da efíi nell' ultimo íecolo r i -
pórtate ( ^ ) i ed al non aver fatto contó 
nell' ultirna accaduta guerra , ed eíferíi foi-
tanto aífidati nel loro fuoco , attrsbuifce 
quefto Aurore medefimo le parecchie per-
di te da effi fatte { b ) , 

(^) Obferv. in Poljib. tom. 2. pag. 452» 
Faefch. Lex. Milit. pag. 61. ( b ) Folard. 
jur Folybie , tom. i .p .116 . 

Ma quantunque quefto Autore commen-
di a si alíofegno Tufo della bajonetta , egli 
lo reputa nulladimeno inferiore per gran-
diífimo traíto di vía alia picea , od afta, o 
piuttoflo alia partigiana ficcome egli la ds-
ferive , lunga dodici in tredici piedi , ed 
egli propone, che un quinto , o la quinta 
parte di un corpo d' Infantería, fi arm aífe 
colle divifaíe partigiane . Ma non fembra 
probabile , che fimighante propofta prendef-
fe luogo gran fatto j avvegnaché i l graa 
punto di vifta , e la mira fomma nella 
prefente militar difclplina , fi é quel la di 
moltiplicare i l fuoco tanto col cannone , 
qur.nto colT arrai minori ,. mofehetto , e 
piítoia . 

NeU'aíTedio di Malta , una certa data 
arme detta pila ignea , era fabbricata per 
opporfi alie bajonette y eíTendo ad una data 
mi fu ra la ragion converfa di que He •/ ficco
me confiftono quefte feconde in un pugnar
le aggiunto ali'arme da fuoco ^ cosí le pris-
me confiftevano di un' arme da fuoco ag, 
giunta alia pleca. Aquin. Lex. M i l i t . tom-
2. p. 155. (¿sr) in Voce Pila ignea. 

B A I R A M . I l gran Bairam , é propria-
mente quello,. che é contenuío nella Chio-
fa , o Compendio del Digiuno Ramazan , 
cominciando col primo plenilunio nel fe-
guente mefe Shaiml. Quefto vien detto in 
Arabo Id al Fetz , che importa , la Fefta 
del romperé i l digiuno: Dagli Scrittori Eu
ro pe i , i Turchi Orientali t avvegnaché fue-
cede i l Ramazan , che é la loro QuareG-
ma , fi oflerva piu comunemente i l graa 
Bairam , avvegnaché venga oflervato coa 
gran ceremonia , e rito , e ricreazione in 
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Coflaníinopoli , e per la Turchia per íre 
giorni , per lo meno dal Popólo minuto , 
e dalla Plebe, prcndendofelo come una n -
creaxionc della mo-tificazione del preceden
te mefe ; ed in Per fia quefta coftumania di 
ricrea/icne dopo ü digiuno viene allungata 
fino ai cinque 9 ed ai fei giorni . Veggafi 
V Herbel, Bibliotb. Orient. in voc. Bairam . 

Queda Fefta cominciando col Novilunio, 
fono i Maomettani fommámente fcrupulofi 
nell'offervare il tempe, in cui i l Novi lu
nio íleífo comincia: A tale effetto fon po-
fli degli oíTervatori fopra le cime delle 
roontagne piu alte , i quali neü' izante 
medefimo, cheveggiono fpuntare la nuova 
luna precipitano con velocita incredibile 
dalle montagne , e volano alia Citta , e 
dannofi ad efclamare Muzhdaluk, benvenu-
ta la Nuova Luna ; e queño fi é i l fegno 
dato per principiare la folennita . Veggafi 
Hyd , not. ad Bobov. Lithurg. Ture. 4. p. 
134. Le Cercmonic vengono diflefamente 
deferitte dal Ricaut ( ¿ ) , e dal Tournefort. 

( a ) Veggafi Prefent. State Ottcman. Em-
pire, ¡ib. 2o cap. 24. pag. 125, e feq. ( b ) 
Vcyage du Levanta tom. T. Leít. 1. pag, 176. 
Idem tom. 2. Lett. 14. p. 7. 

11 Bairam picciolo, o minore é propria-
mente quello, che viene oíTervato dai pel-
legrini alia Mecca , cominciando nel déci
mo di D/JU Ihajia, allorché le vittime fo
no Icannate , e dura tre giorni . Queüo 
viene appellato dagli Arabi Id al adha , 
vale a diré Feíla di Sagrifizio d' A bramo , 
i l cui Figlio Iddio red]mette con una gran 
vittima { d ) . Dagli Scrittori Europei vien 
detto Bairam minore ¿ Leffer Bairam •> come 
quello, che é meno noto al popólo comu-
ne, e meno alia comune portata, non ef
undo vi queíto añreíto , itnperciocché le ce-
rimonie , ed i r i t i , che vengono in eífo 
oífervati , vengono foltanto effettuati nella 
Mecca, che é i l folo Teatro di queña r i -
dicola folennita { e ) , 

( d ) Veg. Koran , cap. 37, (e ) Veggafi 
M . Sale Prelim. D'ifc. aW Alcor ano p. 151. 

Nella Fefla del Bairam, dopo aver get-
tate delle pietruzze Tuna dopo l'altranel
la vallata Mina , uccidono effi una, o piu 
pecore comunemente , alcuni una vacca , 
un búfalo , ed anche alcuni un cammelo ; 
e dopo dandone pomone ai mendichi , fi 
mangir.no i l rimanente coi loro amici . Faí-
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to querto fi radono . I l fecondo giorno é 
giorno di quiete . I I terzo giorno fi met-
tono in pronto per tornarfí alie cafe lo
ro . Veggafi Rcland , de Religione Maho-
mettana , pag. 116. Veggafi altresi Bobov. 
de Liturgia Turcica , §. 4. p. 133. e feq. 
Veggafi ancora Tournefort, Voyag. tom. 1. 
Lett. 1. p. 27. 

BAJULO . Qaefta voce nelle antiche 
Scritture di not a propriamente un' Ajo , un 
guardiano, un governatore della Gioventu . 

La voce é derivata dal verbo latino ba-
julare) condurre , o portare una cofa nell' 
armata ec. Calv. -Lex. Juris, pag. 107. b, 

I I Cafanova va rintracciandone 1'origi
ne, non meno, che 1'Ufízio del Bajulus, 
Bajulo con grandififima efattezza , e da, a 
parer nofiro, nel fegno. Veg.Orig. in vo
ce Bailivus. 

I Figlioletti , e maíFimaffiente quelli , 
che crano nati ncbilt , avevano anticamen-
te, oltre la loro Nutrice , o Baiia , un' al-
tra donna appellata gerula , ficcome fi toc-
ca con mano da parecchi paffi di Tertu
l iano. Allorché erano i bambolini fpoppa-
t i , o gia vicini ad efierlo, eran loro afife-
gnati degü uomini per guidargli , e con-
durgli , ed infierne aver cura di loro , e 
qnefli erano denominati geruli , ed anche 
bajíili , a gerendo , & bajulando , Quindí 
nelle Gloííe di Papia noi c' imbattiamo a 
leggere gcrulus portiter , gerulus nutritor y e 
n t l Catholicon parvum , bajulus portiter , por-
titeur ou bailleur a nourrice . Quindi fié, 
che i Governatcri , od Aj de' Principi , e 
de'Signori grandi , venivano anch' eíTi de
nominati bajuli , e la carica del loro Go-
vet no , bajulatio , ancora quando i loro pu-
pilli erano creíciuti a fegno, che potevano 
per fe fleffi operare . Paísb la voce col fen-
ío medefimo nella Grecia . Cedreno par
lando d'Antioco Governatore , od Ajo dell' 
Imperador Teodofio il giovane, lo chiama 
l&aiov-Kov ; e Codino alíresi fa parola dell' 
Ufuio fjíyúxoí BCUCÓKO< , che era 1' Ajo , o 
Governatore del Figüolo dell' Imperadore ; 
nella quale occafione oíferva Giulio Paci , 
come egli veniva appellato bajulo , perché 
accompagnava per ogni dove i l Principe , 
quando era giovinetto . Caffen. 1. c. Veggafi 
ancora lo Spelmanno pag. 56. a. Dift . de 
Trev . tom. 1. pag, 811. DuCange , Gloff. 
Graec. t, 1. pag. IÓS.Í^/JZKÍ , Etym. p 61.a. 
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B A M N O - . F queño nell' líloria Natu-

»ale i l nome d' un genere di teítaceo s i ca-
ssatterr del quale fono i feguent i fono que-
fti N k c h i compoñi- d' una ferie di parecchi 
eamere , ovalvule della figura d^unagliian-
da, e vengono formati di dodici lamine : 
la bocea in molte fpezie di queñi' balani 
e fpalancata ; in alcuni altri per lo con
trario , é fommamente ftretta Véggafene 
la figura. nelk= Tavola dei Nicchi. nume
ro 2$' 

I Balani poflfon beniffimo eflere ordina-
t.i e difpoíii fotto le due fubdiftinzioni 
di- balani dalla bocea apertfii j e. di balani: 
dalia bocea ftretta. 

Dei balani' dalla bocea apertaY O fpalan
cata , noi abbiamo le appreífo fpezie : i . , 
batano coronato turbante , o Turchefco 20, 
batano coppa 3. batano con iftrifce di tul i -
pano. 4. batano' Campana i. 5. batano Por-
pora . 6, batano grigio ,. 

Délle fpezie poi dei balani ferrati:, c 
dalla bocea chiufa , i qnali foglíono d'or
dinario eíTer piu piccioli , noi conofehiamo-
i feguenti. íe batano rofto dalla bocea chiu
fa 2a batano ftretto porporino batanô  
di fei piani con iñrifce nella bocea ; ca-
dauno altro pezzo^ efíendo bifido , oceulto,, 
e d' una figura quadraía=. 4. batano roflic-
cio pendente al giallo fottile . 

B A L C O N A T A Sonó 1c balconate una' 
fpezie di gallérie- aperte. fenza muri di 
fabbrica .j e-rette principalmente per c ó m o d o 
di; rimifare intorno , in oecafione'di Pro-
eeffioni , di cavakate , e di cofe: forai-
glianti 

Le parti d'una baleonat&xtgolzxt r fecon-
do i í parere. di Monfieur le Clerc r fono ií' 
terrazzo , piattaforma 5 o pavimento che: 
fórma i l tavolato 'r la balauñrata , che lo 
racchiude; e le menfole 5 che lo foflengo-
no1. Le Clerc j Traite de i ' ArcHiteflure r 
pag. 174. e feq. 

Viene alcune volte foftentaía la balcona
da altresi da una picciola intavolatura , la 
cornice della quale forma i l terrazzo , ed 
i l fregio,- e r architrave , continuati v for-
matio i lati ; venendo i l tutto 5 piu che 
da a l t ro , foüentato dalle menfole. 

Ove non ve ne abbia che una fola 
trovafi d' ordinario nel mezzo della fronte 
del i5 edifizio,. ed a livelío col primo piano, 
> ta^olator intorno ag.lii fGaglioni; : q t̂ieile 
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alcune volte fon fatte di legno , aUun' al-
tre di ferro lavorato : le prime vengono 
cireondate da- uno ñeccato, o balauftrata : 
le feconde- lavorate a figure di mezzo r i -
Üevo . Alcune fono ancora fatte di fpran-
ghe di ferro,, lavorate a foggia di gratico-
le 5, o grate , o di fiorami, e difegni di va
rié generaztoni, e fogge.. Nevé Fabbrichej 
Dizionario in voce balconata, 

I I Signor Enrigo Wotton parla d' una 
fpezie di balconate, che fono in Venezia , 
dette f Í^O/ / , innalzate a capeüo nel punto 
dell' angülo-della muraglia r cofa- contraria 
alia regola comune, che qualfivoglia pezzo 
di fabbrica fporgente in fuori debba effere 
in. una data diñanza dall* angolo ; efíendo 
in materie di fabbriche un follccifmo, l ' in-
debolire quella parte , che é fatta per con-
folidare tutte le altre. 

B A L E N A . La pefea delle balene del? 
Ifole^ Caroline fi é la piu facile,, e ad ure 
tempo ftefíb la piü dilettevole di tutte quel-
le 5, che fi'faeciano in qualfivoglia;. altro* 
iuogo ; ed oltre al grandiffimo vantaggio r. 
fomminiftra uno fpettacolo fommamente pia-
cevoíe alia moltitudine del popólo,, che t ro 
vafi; fopra. i l i d i . . 

V i fono dieci , o dodici di quefle Ifole: 
difpofte: in forma d' un circolo , di modo» 
che elle vengono a formare una fpezie di, 
porto ,. in cui trovafi. i l mare in una cal
ma perpetua piacevoliffima .. 

Allorché apparifee. in: quefto golfo unas 
batena, tutto i l popólo entra nei fuoi bat-» 
t e l l l , e vogando verfo i l rnare , va con-
fervandofi fra quel tratto ,; che é fra la ba-
lena , e la fuá ritirata , e va cacciandoki 
innanzi alia volta deli' Ifole nel fondo del; 
porto Vánno coftoro fpignendola in fimi-
gliante maniera innanzi- fino a tanto che 
riduconla in poc' aequa ,. cioé in luogo di
poco fondo , ficché eífi pofíano gittarfi nell' 
acqua ñeíía 5,. ed alcuni d' eífi le gittanoat-' 
torno delle groííe corde , e delle catene, ed 
alcuni altri in minor numero lanciano contr5 
efla le loro aíle ,. I n sí fatta imprefa é fe 
coloro agilita veramente incredibilej e t e 
rnamente raaravigliofa. Quella immenfa be-
ftiaceia non pub svineolarfi , poiché abbian-
la una*, volra aíFerrata , elegata , manman-
fi incontaneníc morta , e firafeinata ful l ido . 

L ' Anatomía delle ofía della balen* 
ta. tanto poco intefa, econofeiuta, chefa« 
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mo üat l prefi sbagli grandiííimí , ín rappor-
t̂o a parecchie d' cffe ofla , che fono ftate 
tróvate fbííili, ovvero fottmate nella Ter
ra f?a i denti degli ekfanti , e ira riaia-
fugli ditertacei, e d'altri animali. Leopi-
nioni frequentiffime e íommamente ridico-
le di tutti coloro , che íi fon dati a Tinve-
nir quefte ofla, ed efaminarle, fono quel-
le , che foíTero par t í , che apparteneíTero un 
tempo alia ípezie umana^ di modo che pa-
recchi uomini , anche di paefi i piu i l lu-
mina t i , e fcienziati del Mondo, le hanno 
prefe per rimafugli, ed avanzi di Giganti . 
Le vertebre d1 una ¿aleña fono ftate con tu r -
pe equivoco prefe per quelle d' un Gigan
te , ed una parte d' una pinna di quella , 
per una mano, e cosí del rimanente. Po
co piu oggimai ú Mondo pub ílendere le 
fue maraviglie di quello , che per invefti-
gare la venta, fiafi dato a far computi dell' 
altezza de l l 'uomo, alq^ale bifagnava , che 
apparteneífero oífa di queda fatta, i n rap-
porto a quelle dclla comune umana fírut-
tura.- hanno queñi Signori conteggianti tro-
vato, che al Gigante, del quale erano fta
te queftc offa , bifognava , che foíTe alto no-
vanta , o cento picdi . Oh quanto minor 
briga avrebbe dato loro della comparativa 
anatomía , i l faríi ad immaginare , che que-
fte o fía , neramen per ombra, s' appartenef-
fero alia fpezie umana, ed aveflero impie-
gate le loro rieerche con piu diruttura in 
meno mutil i , e ridicole fanfalughe . Me-
moires Acad. Parif. ann. 1727. 

BALENA dentata , Cetus dsntatus . Cosí 
vien chiamata una fpezie particolare di ba
lena , appellata perb dal Johnfton , edapa-
recchi altri Scrittori peí nome genérale di 
Balaena. 

Ex quefta diftinta dalla balena comune , 
dalla quale vengonci fommimftrati gli oflfi 
di balena ) dall'avere fortiffimi, e bianchif-
fimi denti nelle gengive , o ganafcia infe-
riore , che non ha V altro pefce balena . 
Quefta é quella fpezie di ¿^emi, dalla qua
le era prefo originariamente lo fperma ce-
t i . Venne fcoperto quefto marino raoftro 
la prima volta nelle coftiere della nuova 
Inghilterra , eííendovi sbalzato ful lido , e 
lo fperma ceti fendofi formato dal Solé, e 
daU'aria fuori dell'olio della fuatefta. Ma 
non é gia un pefce fomigliante, particola
re di quefto dato luogo : fpmtniniftrancelo 
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i Mar i del N o r t , s viene non di Tado pre-' 
fo ¡nélle coftiere occídsntali dell' Irlanda r 
Una di quefte particolari balem dentate nc 
fu prefa circa cinquant' anni fa che era 
lunga íettant ' un piede , che é una nova 
parte di piu della lungliezza , che affegna 
i l Clufio a quefto pefce , 

Lo fperma ceti ufato originalmente nel
la Medicina , altro non era , che la fola 
parte dell'olio , o graíTo liquido di quefta 
particolare fpezie di balena . Quefto nella 
fuá prima confufa apparenza , -come vien 
cavato dall' anímale comparifce d' un co
lore bianchiccio non diíTomigliante dal laí-
í e , ' € d in quefto ftato vien collocato in am-
pj vafi , nei quali feparafi nel ifondo un 
certo olio giallognolo; lo fperma cet i , co
me egli h detto-, s'alza su, e gonfiafi alia 
cima in ifchiume, o ícaglie bianche : que
fte incontanente dopo precipitanfi al fondo, 
o bafe del vafo , ove condifconíi infierne , 
e vengono a formare delle larghe maííe di 
fperma ceti . V i fi r i cerca alcuna attenzio-
ne, e briga altresl per feparare, e per purifi
care quefta foftanza dall' oliofetente , i l quale 
é capace d' inaridirla ; ma i l pregiodeüa dro
ga lo merita, ecompenfa la briga divifata . 

Dal graffb del corpo ci viene fommini-
ftrata la medefima foftanza ; ma fe ne r i -
cava in maggior copia dal graíTo d^lla te-
fta . Da una balena poiTono eürarfene pa-
recchie centinaja di iibbre. Ma la pratica 
comune fi é di prefente di farlo dalle fec-
ce , e dallamorehia dell' olio ordinario 9 Tran-
fazioni Filofo6che n. 227. pag. 508. 

B A L I S T A •, Confondono quafi tutt i gíi 
Autori la. Balifta colla Catapulta, aírribuen-
do ad lina di quefte macchine da guerra 
c ib , che é proprio, e appartiene all' altra; 
errore , ne quale fono incappati Giufto 
Lipfio , i l Padre Daniele ( a ) , e lo fteffo 
Monfíeur Perrault. Lo fcoprimento del me-
defimo noi lo dobbiamo a Monfieur de Fo-
lard. Secondo quefto Scrittore la ¿¿r/^a ave-
va due braccia , e la catapulta ne aveva 
uno folo, 

( a ) Veggafi P . Daniel ^ Htflohe ¿e la 
Mtlice Frangoife -, Tom. i.pzg' $9-

La balijla veniva principalmente ufaía 
per ifcagliare frecce, giavelotti , ed anche 
t rav i , e legni di grandiííimo pefo , e grol-
fezza, circondati di puntuti ferri lunghi do-
dici piedi , L ' ufizio della catapulta per ¡o 

coi>-
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contrario era quello di fcagiíafe delie pie-
t r e ( ( í ) . Noi c'imbattiamo, a vero d i ré , 
alcuna volta a leggere in Cicerone , I M I H -
fla lapidum { b ) ; e quefta efpreíTione hem
bra , che faccia vedere, come le ¿al/fle fof-
fero impiegate per iícagliare , e gittar pie-
tre: e quefto non vien negato da Monfieur 
de Folard , i l quale diee efpreíTamente , che 
venivano fcagliate exiandio colla balifta del
ie palle di piombo ( c ) . 

( a ) Veggafi Folard , fur Polyb. Tom. 2. 
PaSS' 5^7* 593* ^ Pa¿• ^ I 4 , Faefch. Ingen. 
Lex. pag. 63, a . CíEÍar ds Bello Civili , 
Lib. 2. cap. 2. ( b ) Cicero , Fufch. Quiefl. 
Lib.2. cap. 24. ( c ) Folard loco cit. p. ó 14. 

Alcuni amano rneglio di diílinguere due 
forti di balijie, vale a diré la baUjia mag-
giore per ifcagliar le pietre , e la balifta 
minore per iícagliare, e gittare i dardi (d). 
Secondo V i t r u v i o ( e ) , b balifta era fab-
bricata in diverfe maniere, quantunque ve-
niflero tutte úfate per 1' impreía , ed eífet-
to medeíimo : una forte era formara , e 
compofla di leve , e di sbarre ; e Tahra 
di carrucole una con un 'árgano , 1' akra con 
ruóte dentate ( / ) . 

( d ) Calv. Lex. Juris, pag. 108. ( e ) V i -
truv. Arch. Lib. 10. c. 16. ( f ) Dan. Ditl. 
Antiq, in voce. 

Vien collocata la balifta dagli Antichi 
fra le fpezie delle macchine da fionda , e 
la fuá ílruttura non meno , che i l íuo ef-
fetto vien ndotío ai principj della fionda 
fteífa. Quindi viene appellata da Erone , e 
da altri eziandio, funda , e fundibulus . I I 
Guntero la denomina baleárica machina , 
non altramente che una fionda particolare 
delle Kule Baleariche . Plimo ( g ) fa i Fe-
aicj inveritori non meno della fionda , che 
della fteífa balifta. I I Guntero chiama quel-
l e , che fcagiiavano le mioori pietre , fun-
die, e quelle, che ne gittavano, e fcagiia
vano dellé grandi, balifta . Le balifte mi
ñón , che i Fiorentini chiamano baleftre , 
erano anche appellate Centenaria, come quel
l e , che fcagiiavano delle pietre , di cento 
übbre 1' una di pefo . Sifena in rapporto a 
cofa fomigliante, leappella talentariá ^ che 
viene ad importare alcuna cofa di piu di 
pefo , Le Balifte maggiori fcagiiavano un 
pefo di tre talenti . Erano atte altresi a 
fcagliare un migliajo di groffe pietre tutte 
in una volta , od in un colpo j e veniva-
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no confervate negli aíTedj ármate glorno , 
e notte { h ) . 

( g ) Plin. Hiftor, Natur. Líb.y. cap. 56. 
( h ) Aquin. Lex. Milit. Tom. 1. pag. 108 
&feq. 

Monfieur Perrault nelle fue Note a V i -
t ruvio , ci fomminirtra una nuova fabbrica 
d' una macchina fomigliante , per ifcagliar 
delle bombe fenza polvere da fuoco , pag. 
33. Veggafi fflolf. Lex. Mathem. pag. 258. 

B A L L O N E . Quefta voce Ballone, ov ve
ro con pib proprieta Italiana pallonc , ap-
particne alie Fabbriche . La voce é pretta 
Francefe bailón , ovvero balón , e non al-
tro letteralmente fignifica , che una gran 
baila , o palla ; quantunque noi non tro-
viamo , che gli Architetti Franzefi fe ne 
fervano nel fenío pur' ora mentovato , ma 
in vece di quella s' efprimano coli'altre vo-
c i , boule d? amortiffement , che é applicabi-
le a qüalfivoglia corpo di forma sferica , 
fervendo a terminare , e dar finimento ad 
una architettonica decoraziene , come le 
palle fopra le cupole , «ampanili , ianterne , 
e fimiglianti. 

I I ballone , o pallone h proporzionato fera-
pre alia grandezza , ed all' altezza del cor
po , al quale egli ferve , come finimento, 
e corona . Veggafi 1* articolo CORONA , 
Cyclop. 

Quello della Cupola di San Pietro di Ro
ma é di ra me , e vien foftentato da un' ar-
matura di ferro accomodatavi perentro; ed 
eftendo in un' altezza di feífanta fette fa-
domi Inglefi ( mifura di fei piedi ) i l fuo 
diámetro é otto piedi in circa , Daviler , 
Parte 2. pag. 432. 

BALSAMO . La vera origine di quefta 
foftanza fi é , che Tolio^ nativo della fcor-
za dcgli alberi fia dapprima liquido : ma 
poiche egli fia vi da qualche tempo forma
t o , vada gradatamente fpeííandcfi per mez-
zo del calor del Solé , e comparifce nella 
forma, e nella confiftenza á\ bal/amo. Col 
feguitare pih a lungo la divifata continua-
zione , e col calore piía inttnfo , va vie 
maggiormente indnrandofi , e diviene una 
fpezie di femirefína , e dopo un lungo trat-
to di tempo una vera refina ; la quale , 
da quefta origme , venendo ad eífere efau-
rito i l fuo fpirito acido, arderá fempremai 
intieramente nel fuoco , fi liquefará nel fuo
co medeíimo, fi fciogliera , e fi meícokra 



coir o l io , non fara poffibile, che poffa r i -
durfi per verán contó a racícolarfi coll'ae-
qua , s1 indurira al freddo , e tenendolo la 
per un pezzo, verra a perderé alia perñne 
la fuá tenacita, e diverra íkitolabile. Bce-
rhaave, Chem. p. 145. Mem. Acad. Scienc. 
ann. 1721. 

AíTerifce i l Dottor Grevsr, che i balfamt 
fono propriamente i fughi delleradici ; can-
cioffiaché , quaníunque poíTanfi di par i r i -
cavare dalle altrc partí del le piante, la ra-
dice comunemente fi é quella-, dalia quale 
fi ricava i l balfamo piu puro, come anche 
íimigliantemente la maggior quantita di quel-
l o . Veggaíi Gr^jy , Anatom. Vegetab. Lib. 
2. cap. 5. §. 21. ' 

I balfami naturali poífeggono un' affimta 
cosí proífima colla trementina , in rappor-
to alie qualita loro, aromática, nettantc , 
edeterfiva, che alcuni pretendono, che ai-
tro non fieno quefri naturali b a l f a m i , fe non 
fe tante altre ípexie di trementina . Vcg-
gafi ¿uincy , Difpcnf Part. 2, §. 495. 

.Sonó J balfami di vantaggio fommo , e 
fervigio , non meno nelU Medicina , che 
nella Chirurgia . A finí d! íervirfene , ven-
gono d' ordinario liquefatti eolio ípinto di 
vino ovvero coll' olio \ ed alcune volee me-
fcolati col torio d' uovo . 

La nortra disgrazia fié, i l non eííerfi 
rinvenuto un veicolo per condurre , od ef-
fettivamente introdurre i l balfamo nti pol-
moni ; c ib , che é prefo , e ricevuto nelio 
ftomaco, bifogna prima , che paíii i ! cuo-
re, e ficcome quello, onde viene ad eííer 
unto i l petto, e lo ftomaco , fara inzuppa-
to dalle vene , e dai vafi aflorbenti , cosí 
verra ad efíere condotto nel corío ordina
rio della circolazione . 11 Signore Lcwenoe-
chio propone un nuovo método d' applica-
zione , che potrai rifeontrare nell' articolo 
BALSÁMICO , Tranfaz. Filofof. num. 179. 
pag- 1144. 

I I Balfamo vero, verum Balfamum s goc-
ciola , o ftiila da un picciolo albero , od 
arbolceÜo appellato dagli Antichi Medici 
Arabi Balfamo , e dai Greci fimiglianremen-
te BxKactpov . .Quefto lleífo arboícello viea 
altresi da di vedi Autori efprcífo con deno-
minazioni diveife , come Balfamo di Ge-
lead , del Levante, della Mecca , Balfamum 
Gii¿/udenfe\ Oriéntale , de Mecca , Arabkum, 
Judaicum , JEgyptiacum , Syrhcum , Bal/a-

SupphTom.L 

B A L 305 
mum Antiquorum , e fimiglianti . Veggafi 
Burggravius , Lexicón Medieum , pag. 1426. 
& íeq. 

La piañía , dalla quaíe quefto balfamo 
ftiila, é un'arbufto, od arboícello, i l qua
le non vien piu alto nella fuá maggior cre-
ícita di due, in tre cubiti . Alto un psé'-da 
térra íi va aprendo in un dato numero di 
piccioli ramufcelli niente piu grcífi della 
penna di un' oca. Fannofi in e'To delle tac-
che , od incifioni nel meíi di Giugno , di 
Luglio , e d' Agoflo , ;ed ailora i l balfamo 
gocciola , e vien giíi da eífo L Soglíoníi d* 
ordinario le incifioni fare col vetro , con 
un temperino , o cen una pietra afiiiata 
Se veaganó queíli tagü fiatti col ferr j , vie
ne affento , che i'arb •ícei'o muoja ful fat-
to ; la qual cofa ooi riputiamo, che pofía. 
accadere íoltaato quando le incifioni fien©, 
fatte troppo profonde . Veggaii Raj/ ¿ H i -
ftoria plantarum , Lib. 31. cap. 23. ProfpeK 
Alpin, de P i antis JE?yptiacií, c. 14, p. 4g, 
fVorm. Muí. pa^. 2-25. Slevogt. DiíTertat. de 
Opobalíam.c. 2. § .7. IVedsL D'úhxt. de Te-
rebinth. c. 1. pag. 9. 

O dice Piinio , che 1'albero balfamo nc\\ 
tmmvaíi ta alcun'altro Paefe , fe non fe 
nella fola Giudea , e quivi foltanto in due 
Giardini { a ) . Ma ai di noftri allignaegre
giamente in Egitto , e nella Giudea non 
ve ne ha piu tampoco un folo arbofcello. 
Ci aííicura Proípero Alpino , che né la Giu
dea , né T Egitto fono le regioni propric 
e naturali deii' albero del balfamo . ma ben-
si la fola Arabia Felice , nella qual regio-
ne alligna , e vien su difpersé , e natural
mente ; non gia lo íkflo avviene neU'Egit-
t o , ne in Giudea , feppure non vi venifíe 
coltivato in alcuni Giardini ( ¿ ) . Quello 
poi , che vien coltivato n tü ' Egitto , poco v i 
dura , morendo indi a nón molto fotto quel 
c l ima, per quanta diligenza vi facciano g l i 
Egiziani, di modo che per non rim.anerne 
privi , coavien loro di tanto in tanto far-
ne ven i re delle noveilc piante dalT Arabia 
Felice ( Í: ) . 

( a ) Pliri. Biflor, Ñat. Ltb. 10. cap. 25. 
( b ) Veggafi Salmaí. Exercit. ad Solin. Tcmt 
t.pag $79- & B*g* 5 9 S a l m o t h , ad Pan-
cirol. part. 1. Tit. 12. pag, 32-. &¡eq . ( c )Pr i -
deaux , CmneB. part, 2. Lib. 6. pag. 617. & 
feq. Burggrave , Lex, Medie, pag, 1434. & 
& feq. Cluí. EwfiforHm , I . IQ. c. 9. Pro-
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fper Alpin . de Plant. JEgypt. c, 14., pag.qyj 
Idem •> in Dialog, de Balfam. c. 2. pag. 8. 

Állorché é di freíco raccolto, egli é foí-^ 
t i l e , e leggiero, di modo che gallcggianell' 
acqua : quando poi é vecchio , e í tant io , 
é duro , íecco , e peíante , di modo che , 
le venga gocdolato dentro 1' acqua , o nei 
latte, va incontanente al fondo. 

Viene aííerito effer proficuo per i difor-
dini interni del corpa umano , come , a ca-
gion d' efcmpio , ammaccamenti , rilafcia-
menti , dolori , e íomigliami ; che apre , 
e dirada le oflruzioni dci polmoni j che fal
da , e rammargina le ícorticature , ed ero-
fioni prodotte dall' acrimonia , ed anche le 
efulcerazioni d' Índole cattiva ; viene altre-
si aííerito , che giovi mirabilmente neli' 
asma, e nelle pleuritidi, ed in tutte quel-
le indiípofizioni di petto , nelle quali fia 
neceffario 11 promuovere 1' eípettorazione-. 
Viene eziandio preícritto, ed applicato eter
namente come un detergente tópico , ed 
incarnante . Veggafi Quincj Pharm. pag. 
2. §. 285. 

11 balfamo , che nol abbiamo, el vicn con-
dotto maffimamente dall' Egitto ; e non é 
gia quello , che vien prodotto in quelle 
contrade ; ma la maggior quantita vien tra-
fportato dalla Mecca in Alelfandria , dalle 
Caravane del Peliegrini Maometíani , che 
annualmente viaggiano, come per una di-
vozione , che hanno quei matti al luego , 
ove nacque 11 loro falío Profeta. DaAlef-
fandria poi vien qua condotto, e quindi ne 
é nata la nota denominazione di Balfamum 
de Mecca , e di Balfamum jEgyptíacum . U l 
timamente la Cumpagnia delle Indie Orien
tal! ha cominciato a portarcene diretía-
mente dall' Arabia per la vía del Mar RoíTo. 

Quanto all ' appellazione di Balfamo di 
Gilead , Balfamum Gileadenfe , vien fatta 
una íuppofizione, che i l balfamo, di cui fa 
parola ia Divina Scrittura, venifle dal G i 
lead , e che füífe lo íieíTo, che quello del-
ía Mecca : intorno alia qual cofa nol ab-
biamo gia ofíervato , avervl poca proba-
bil i ta . 

I I balfamo adultérate vien conofeiuto ef
fer tale dall' ondeggiare o galleggiare , ch' 
ei fa nell' acqua , non altramente , che T 
olio , e col produrre alcune circolari sfere 
fimili alie íkl le : lafeia altresi nei panni 
«i lana dellt mscchic , le quali cofe non 
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produce gi^ i l balfamo puro , e genuino , 
ma lavandofi coü' acqua 1 panni lani i m -
brattati con eífo, le macchie vannofene in
contanente . Profper Alpin. Dialog. de bal
fam. cap. 3. pag. 21. e pag. 24. Idem cap. 
5- Pag- 57-

Un'a l t ro contraífegno della genuinita, e 
purezza del balfamo fi h quando una goc-
ciola del medefimo , fatta cadere fopra un 
ferro infuocato rovente , quefta va racco. 
gliendofi, ed unendofi in una paiottollina: 
dove per lo contrario 1* olio , od i l balfa
mo corrotto, ed adultcrato fi dilata, e di-
leguafi intorno intorno . Per non diré di 
vantaggio, 11 balfamo genuino fi fperimen-
ta , e fente vifeofo , ed attaccaticcio alie 
di ta , lo che non fa quello , che h in qual-
fivogíia forma adultéralo . Se poi é íiato fal-
fificato, ed adultéralo colla cera , viene feo-
perto da un color torbido , né vi ha mo
do , né verfo di ridurlo chiaro ; fe lo fia 
poi col miele , 11 fu o fapore doíce lo ma-
nifefla j fe colla refina, gocciolandolo fopra 
i carboni accefi , v i produce una fiaoima 
piíi ñera , e d' una foílanza piü groííolana , 
di quello che vi producano íopr' eífi le goor 
cióle veríatevi del balfamo genuino. 

I I balfamo puro vien venduto in quei pae-
fi, ove é raccolto , per 11 doppio pefo d' ar
gento di quanío peía i l balfamo fteífo , per 
lo me no quedo era 1' antico prezzo al lem
po di Teofrafto ( ¡ i ) , e di Diofcoride ( e ) , 

( d ) Hifloria Plantarum , Lib. 9. cap. 6, 
( e ) Lib. 1. c. 18. 

La fcarfezza del vero balfamo, e le fre-
^quentifTime adulterazioni, e falfificazioni di 
quello , hanno indotto alcuni Autori ad an-
noverarlo fra le cofe perdute j ed altri ad 
cífer d' opinione , che , fe non piti , non 
capiti altramente nelle nofire contrade. Pie-
tro Maniré , e dopo di lui , i l Cardano , 
ci aíficurano , che gil arbofcelli veri del 
Balfamo fon tutti cftinti , né fe ne trova 
piü la fpezie . Veggafi Cardan, de fubtil. 
Lib. 8. pag. 249. 

A l t r i da queílo paífo di Pl inio: Sttvjere 
Judxi in eam ( arbuículam ) ftcut in vitam 
quoque fuam, contra defenderé Komanl , & 
dimicatum pro frútice e/i C / ) j concbiudono, 
che gli Ebrei difiruggeífero tutti infino ad 
uno gli arbofcelli del balfamo che trova-
vanfi nelia Giudea , e che per fimiglian-
te guifa veaiííe ad eífer perduto i l fugo di 

quei-



cuelll . Ma i l Rai iv i l ( ^ ) 5 lo Scaligero 
11 Clufio, ed altri ancora nbattono 

e confutano cífeítivamente si, faite íugge-
ftioni .. 11 panto venne meiTo in altiffima 
difputa in Roma H anno 1639. i» occaíio-
ne d'alcuni Drogbieri di quella Capitale , 
i quali avevano proccurata una data quan-
tita di bal/amo per íervirfene nel mampo-
lare, e com.porre la Triaca ; la Joro pre> 
tenfione venendo contraftata da altri della 
proíeíTione medefima , Papa Urbano V I I I . 
accompagnato dal Cardinal Barberini , da 
Taddeo Collicula fuo primo Medico e da 
Giulio Ubaldini Protomedico di Roma , 
aflTunfe la cognizione , ed eíame di íimi-
gliante materia ; e dopo una profonda, e 
fommamente accurata difamina , ebbe a pro-
nunziare contco i contradicenti, che n. bal-
[amo era vero. 

( f ) Hifl. Nat. Ltb. 12. cap. 2$. ( g ) Hk-
rozol. Peragr. pag. 177. ( H ) Exercit. 157. §. 
1. Burggr. pag. i ^ j . & f e q . 

Franccfco Perla Medico Romano diííe-
fe 1' lííoria della divifata controverfia ; ed 
i l Volcamero raccolfe tutte le Scriture dall' 
una, e dalTaltra parte, pubblicandole fotto 
i l Titolo : Opobalfami Orientalis in theriacss 
confetlíOfie Roma vocati , doñiorumque calcu-
lis adprobaü , ftnceritas. Norimberg, 1644. 
in 12. I I Burggrave ce ne fomminiñra i ' 
eftratto nel fuo LeíTico Medico univerfale , 
pag. 1429. & feq. 

B A M B I N O , Indifpofizloni dei Bambini. 
Deefi prima di tutto , ed in genérale oíTer-
vare , come non tutti i Bambini fono 
ugualraeate, c di pari efpoñi ad indifpofí-
zioni , e diíordini di parecchie fpezie; ma 
che i figlioli generati da Perfone di tem
peramento, e coflituzione dilegine, e deli-
caía , e che menano una vita molle , ed 
oziofa , fono alie medefime indifpofizioni 
fommamente foggetíi . I figlioli della po-
vera g^nte , i quali fono duramente per lo 
piu maneggiati , ed allevati fin dal loro 
primo naíeere, fenza tanti riguardi , fono 
altresi tormentati da fimiglianti difordini 
generalmente , aíTai raeno di quelli , che 
vengono tniítati con maggior cura , e r i -
guardo j ed ¡n tutto i l corfo della vita ioro 
fono i pnmi con mi ñor riguardo trattati , 
i' piu abili por a foffrire le eílerne ingiurie 
de-IT aria , e le variazioni , ed urti del le 
ííagionr , e vengono altresl ad eíTcr meno 
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bat tut i , e dannegglati; da q u e l l e L e parec
chie malattie , ed indifpofizioni dei Bam
bini fono le íeguenti : Immobilíta di corpa 3 
appellata dagli Autcri Anaiflhefta. 

I n quefto cafo , appena che i l fanciul-
lino é nato rimanfi immobile nella fuá 
pofitura, non altramente, che foífe morto. 
I n quedo cafo perianto deefi in effo richia-
mare la vira , ed il moto , coll' alitare e 
foffiare dentro la bocea di lui , e colP ab-
brugiare della zafferano fotto le fue narici , 
lafeiando ch1 egli ne rice va ou el fumo , 
e ad un tempo fleíío fpruzzargli addoíío 
del!1 acqua fredda , o del vino., Quando i l 
cafo é meno violento , i l bambino é affai 
vólte ricovrato. e falvato con farlo attac-
care immediatameníe alia poppa , e farlo 
fucciare i l latte ; e negii altri cafi queda 
medefima pratica é fommamente dicevole, 
e propria, dopo a ver pero mcííi in pratica 
i mezzi pur ora íuggeriti .. Juncker, Con-
fpeftus Medicus, pag. 739. 

II color giallo della pelle é fimigliante-
mente un' altra comuniflima indifpofizione 
nei Bambini di frefeo nati , di modo che 
a vedergli pare , che abbiano 1' iterizia . 
Quedo é un' accidente , che non partorifee 
confeguenze cattive , AíTai fíate fe nc va 
per sé deffo dileguando dopo le prime fea-
riche , che i l Bambino fa dclle fecce ; ed 
in, evento , che i l color giallognol* non íl 
parta , fara agevole 1' allontanarnelo col far 
inghiottire al bambolino una picciola dofe 
di fciroppo di rabárbaro , e delle comuni 
polveri aíTorbenti coli ' antimonio diafore-
tico . In quedo dato cafo i l fanciullino dee 
eflere tenuto ben caldo , di modo che poda 
moderatamente fudare, allorché prende que
de picciole medicine. 

Difficoha d1 inghiottire . E' quedo altresi 
un difordine, e (concertó adai comune nei 
fanciullini . Se quedo avvenga per difetto 
dello feilinguagnolo, oíia franulum lingutf, 
i l quale tenga la lingua attaccata, e léga
la , ficcome foglionfi efprimere le buone 
Donne quedo difetto dee edere allonta-
nato col taglio . Se por venga cib cagio-
nato da un afte, ovvero da picciole ulceri 
nella bocea; a quedo í r dovra rimediare , 
come appredb diremo . Se poi procederá, 
da un qualche tumore nella lingua , ognl 
due o tre ore fi porranno in bocea al 
Bambino delle acque difeuzienti in picciole; 

Q_q 2, quan-
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quantita; e fe nelia lingua vi freno del le 
cíulcerazioni , i1 olio d' nova é i l tópico 
migliore, che vi fi poffa appiicare . Ms p r i ^ 
ma, che fia fatta alcunacofa peí figliolino, 
egli é neceííario vedere , fe i l mancameñto 
venga dalla Madre, dai non-aver e(Ta latte, 
oppure dall' aver ella i capczzoli tanto com
pre (Ti , che ü Bambino non poiTa cómoda
mente atíaccarvifi , c farne ufo . 

Imperforamenti dells partí necejfarie . 
QueíH alcuna fiata íi veggiono accadere 
aci Bambini Y di modo che t o nafcono 
queQi fenza i l foro neceflario per lo paííag-
gio delle fecce, o fenza quello per Ferina; 
ed anche alcuna ñata fenza T uno, e fenza 
T altro foro. Quefto cafo é veramente raro; 
roa allorché egli accada , fa di raeílieri , 
che vi fi arrechi con ifpeditezza i l neces-
fario ajuío, avvegnaché punto punto indu-
giando la ereatura perirebbe . I n quei cafi, 
nei quaii i l paífaggio é formato regolar-
mente ; raa trovafi foltanto oftrutto , e 
chiufo da materia muccofa ficcome alcuna 
volta fuole accadere ; debbono ufarfi de' 
gentili aítergemi , come gli occhi di gran-
chio , ed alcuni aíforbenti mezzo faturaíi 
d'un' acido; e fa di meitieri ufare un piccio-
Uífimo catatére e el i íl ere per T effetto ec. 
Ma allora quando trovavifi formata una 
membrana preternaturale, la quale chiuda 
totalmente i divifati pafíaggj, fa di meitieri 
ü taglio di valente , e fperimentato Chi-
rurgo . Juncker , Confp. Medie, p. 74.2. 

Kitenzione delle prime vie ^ ovvtro M?co~ 
vium y che trovafi nelle budeila nel te rapo 
del parto. Quefta indiípofizione cagiona nel 
corpicciolo della creaturina molti acati do
lor i , e lo pone in grandiffirao pericolo :., 
difficolta di refpiro , dolori nelP abdome r 
anfietadi , e convuilloni , fono le confe-
guenze di quefta brutta maiattia . La na
tura medica fovente per se fteífa quefto ma-
lore con. ifcaricar faori delle fecce acri bi-
liofe , le "quaii al cune volte fono verdi r 
alcune volte gialle , e fimiglianíiífime al 
torio dell' uova . Quando la Natura non é 
da tanto , che. le riefea di fare in tempo 
la divifata fcarica, ella ¿ee eífere ajutata y 
t fiancheggiata con daré ai bambolim pic-
íiole dofi di íciroppo di rabárbaro v ovvero 
una piccioliffima porzione d' offimele di 
fquille . Pub ancora preferiverfi lo fciroppo 
di rofe, e i ' olio, di. mandorle dolci con 
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nniíTimo zucchero. Quando quefla infermita 
ícoppia in una diarrea di fecce acri , deb-
bonfi fomminiftrare al bambino medicamenti 
d' Índole aííorbente , ed attemperante ¿ 
A tale effetto viene altamente commen-
data , come fperimentata fommameme pro
ficua , la polvere di criftallo calcinato ; alia 
quale alcuni propongono , che s' aggiunga 
un mezzo grano d' aurum fulminam ; e le 
foílanze mucilaginofe, quali appunto fono, 
la gomma arábica , ed i l tragacanto fciolto 
nell' acqua d'orzo, recano vantaggio gran* 
difíimo . 

Súramemi, o Jhettezze di petto . Queíla 
indifpofizione aílahíce alcuni bambini pee 
si fatto modo , che fembrano aímatici , 
I n quefti cafi debbonfi dar loro gb fciroppi 
di rabárbaro, e di r o f e e d:>po che hanno 
avvaliato quefti , dar;innofi loro i migliori, 
pettorali , come lo fciroppo di e r i f i m o e 
di capelvenere, ovvero lo fciroppo di ligu? 
rizia . PuoíTi dar loro akresi un' emético 
dello feirof po , o conferva di fior di per-
fico , ed un femplice grano di calomelio , 
o due grani al piíi al piü , che affaiffimQ 
volte hanno partorlto eff:íti buoniffimi .. 
Se poi quefti non giovafifero, poííoníi pre-
ferivere delle piccioliííime dofi di polveri 
prepárate di antimonio diaforético con due. 
prefe del loro pefo di nitro detonato ed 
anche i ri fol ven ti comuni poflonvifi aggiun-. 
gere , qualí appunto fono, la radice d' or-
rice , e lo fpermaceti ; e rendefi alcune 
volte neceífario 1' aggiungere una, piccioU 
dofe di tártaro vetriolato, con alcuna dells 
comuni polveri aíforbenti.. 

Accompagna alcuna volta i bambini di 
frefeo nati la toífe ; ma rade volte in eííl 
quefto male fi oftina, folendo d' ordinario 
rimanerne liberi con dar loro i comuni 
fciroppi pettorali , ovvero una leggeriffima 
dofe di fpermaceti, dopo pero, che i l loro 
ventre fara flato fcaricato , e ben nettato 
cor. gli fciroppi laífativi, ovvero con altri 
ieggieri, e geníili catartici 

La 'Coryza, e la gravedine accadono a!̂  
tres) talora ai bambolini; ed in quefti dati 
cafi debbono elícr preferitti i comuni fci
roppi puré ora accennati y e fe quefti per 
avventura non. produceííero i'eflfetto, fa di 
meftieri , che la balia , o la Madre lat
íante , prenda quei medicamenti adattati 
a quefti cafi ; e quefti verranno da noi 

efpofti 
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efpoíli fotto i loro refpettivi capí , ed arti-
coli . j r L -

Gocciolamento , o fcolamsnto cieglt occbt , 
e delle orecchie. E' quefta una comuniffima 
indifpofizione , la quale é curabile altresi 
con picciole dofi di decotti di radici di 
pimpinella , di faíTafras , e di altri legni 
d' Índole dolcificaníe, e da gentili laííativi, 
nei giorni di mc7.zo? nci quali non dovra 
prendere W bambino i divifati decotti \ ed in 
quefti laííativi dovranno fempremai avervi 
parte delle picciole dofi di uno , o di due 
grani di calomella-, e quanto piu scre fara 
la materia, che viene fcarieata, tanto p¡ü 
fi rende neceffario i ' aggiungere a queñe 
divifate cofe i medicamenti mucilaginon , 
quali appunto faranno fommamente al cafo 
le íbluzioni di gomma arábica , e di tra
gacanto , nelTacqua , e la mucilagine di 
íemi di niele cotogne proccurata per mezso 
di una gentüe boilitura. 

Rifcaldamenti delle carm . Accadono 
quefti affaifíime volte , e molto comune-
nemente nei bambini, e dipendono d'ordi
nario da fudore , dall' orina, o da!!'Índole 
acre delle fecce, delle quali íonoíi fcaricati, 
e delle quali reftano per qualche tratto di 
tempo imbrattati , roaffimamente quando 
le loro nutrici , o. madri fono traícurate a 
nettargü fubito , e lafciangü per lungo 
tratto di tempo in quelle fozzure . In quefto 
cafo il fior comune , o le acconce polveri 
produrranno buono effetto : oppure , in 
evento , che quefte non fieno efficaci , un 
poco di canfora, e di cerufa mefcolate colle 
divifate polveri , vengono di ordinario fpe-
rimentate profíttevoli . Ma fe poi vi con* 
corrano caufe interne , come a cagion di 
efempio , 1' agrimonia del fangue , e clegli 
umori nei piccioli figüolini , allora fa di 
mcílieri far loro inghiottire gli afforbenti 
comuni, e le polveri fudorifiche , nei tempo 
medefirao, che gli altri topici divifati ven
gono applscati alie parti rifcaldate , 

I vomiti nei bambini fono piuttoílo falu-
íari , che dannofi e pregiudiziali , purché 
pero fieno moderati , e non trafmodino ; 
raa allora quando fon violenti , debboníi 
riparare per mezzo di genrili cliíleri , a 
fine di daré alia materia muccofa una deri-
vazione all' in giu ; e debboníi a un tempo 
ficíTo applicare gl' impiaíiri corroboranti , 
t ílomachici , come 1' olio di mace , e 
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íimiglianti , e convien ripetere queÜe date 
applicazioni tutte quelle volte, che fi ve-
dranno neceíTarie. 

X? dianee ne' fanciullini fono d' ordinario 
accompagnate da dolore , e le fecce fono, 
0 verdi , o del colore de' torli di uova . 
Ella non é cofa ficura i ! far ufo de' medi-
cameuti aftringenti con i bambini fingolar-
mente , ma poífono comunemcnte rifanaríi 
con i medicamenti aflbrbeníi , quali fareb-
bero fommamente a propoíito , a cagion 
d' efempio , la polvere di criftallo , ovvero 
gli occhi di granchio .Juncker, Confp. Med. 
pag- 743-

Co/iipamenti nei bambini . Ella é que fia 
nei teneri bambolini una indifpofizione infi
nitamente piu pericolofa , come quella , 
che gli fa foccombere a pareccbi diíordini , 
e malori . 11 comune fciroppo purgativo di 
rofe , e di fior di perfico, debboníi loro far 
prendere in quefto cafo , ed anche fi dcb-
bono applicar loro dei clifteri emollicnti j 
debbonfcgli altresi applicare delle fuppofie, 
per la quale cura non vi ha cofa cosi pro-
pna , ed acconcia , quanto la radice di 
prezzemolo t^gliata a propofito per tale 
effetto, ed introducía dopo averia ben bene 
inzavardata di butiro . Egli é perb neces-
fario i l diftinguere quefta coflipazione, o 
coftipamento da una durezza naturale delle 
fecce , allorché vengono fcaricate ad una 
data moderara diftanza di tempo , e che 
fon fenza dolore ; avvegnaché fia quefto 
un fommamente íalutare abito nei fíglio-
l ini , dopo che neile prime fcariche da 
cífi fatte , é evacuato il meconium. Quefta 
confiítenza di fecce fa vedere , e toccar 
con mano effere i l bambolino di forti fibrc, 
e temperamento, edee eíícrc aícrittoquefto 
ad un' ottimo fintoma . 

Eruzioni cútame . Accompagnano qucfte 
1 bambini in varié forme, e fono di fpezie 
fommamente differenti iafra sé ; ma in 
qualfivoglia fpezie di eífe dee eífer tenuto 
lo fteffo método di cura . Fa pertanto di 
mcftieri , che non raeno la Madre , o la 
Nutrice , che i l figliolino medefimo pren* 
daño dei decotti di faíTafras , e nei giorni 
frappofti di mezzo , nei quali non prende-
ranno il divifato decotto , dovranno prendere 
i laííativi con picciole dofi di calomella . 
Le eñerne applicazioni poi fa di meftieri , 
che fie no placidiíTime , e fommamente in-
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nocentí r Tal i appunto fono l ' olio d'uova 
meícolato colYOleim Philofopborum , e que-
gli olj> nei quali fono ftati efpoíH al Solé 
i fiori di muro „ 

Jphtce . I n queík i n fe r mi ta. veggionfi i 
Bambolini colla lingua tutta coperta di una 
come pe lie , o vernice bianca , e moho 
tumefatta , e gonfiata , e colle partí interne 
della bocea indolentrate. Naíce alcune vol-
te indifpofizione si fatta da calore imernoi 
e non di rado altresi dall' agrimonia , che 
e nel latte , che i mefchinelU fucchiano . 
I n quefto cafo deeíi loro detergeré , e net-
tare con frequenza la bocea con una pez-
•zetta intinta , ed inzuppata nel vino , e 
nel miele , ovvero con un pezzetío di pan
no pin fiffo- inzuppato nello íciroppo di 
more celfe v e qualora accompagni fimi-
ghante indifpofuione alcun calore, febbnle, 
fi faranno prendere alia creaturina gli ales-
fifarmaci gent i l i , e gli fciroppi laííativi \ e 
queíli fara bene i l npctergli tutíe le vol te, 
che fi ved ra n no neceííarj. 

Convulfwni . Vengono quefle nei fíglio-
lini, cagionate da parecchie cagioni , e per 
confeguente addimandano , e vogliono un 
tratíamento diíferente .. Se quefte nafeono 
da una foppreííione di fudote , debbonfi 
loro preferivere gli aleffifarmaci comuni , 
e nei giorni di mezzo , nei quali queíli 
non fi prendono dai bambino , fargli in-
ghiottire una dofe piccioliííima di mercurio 
dolce. Se poi fieno origínate da fughi acrl-
monioíi ftanzíantí nel le budella , debbono 
eíler curati con gentíliflime dofi di fcíroppo 
di rabárbaro , e di polveri di criílalló cal-
cinato, e con altri afforbenrí, con picciola 
porzione d'olio di mandorle dolci . Qualora 
dipendono da ridondanza di fe r o fita , ven
gono fommamente commendate le radici di 
Valeriana, e )L aurum fulminans . Aüorché 
poi quefte fono epilettichc, eche rítornano 
con raoíta frequenza, dee effer dato loro i l 
cinabro ridotto in polvere ; e quando final
mente riconofeono per loro principio i 
vermi , i l mercurio dolce fi é i l migliore 
di quaati rímedj , che vengano propotii 
che pur fono íenza numero. 

Egii dee effere in genérale oflerváto , 
come di quefte indifpüíizíoni , ed infermita 
dei bambini % la maífima parte é dovuta úni
camente , ed íntieramente a cagioni efter-
»É , e pochiíTime di eífe infermita. a qua-
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lunque fia difetto interno di loro coftitu-
zíone . Le princípalí di quefte efierne ca
gioni fono le feguenti. 

i . Cambíamenti di temperie nell' aria 
Vengono quefti in rapporto aí fanciullini, 
originati dalle nutrici , le quali portanfi 
qua, e la que ¡le creaturine ove a 1er pía, 
ce ; ed ora ponendogli in una camera fo. 
verchío calda, e foverchiamenre coprendo-
gli proraovono in eíTi un fudore trafmcda-
to j e peravventura , fvegltandoíi la crea-tu-
ra, quelle infenfate ftmmine fono benifllmo 
capaci di levar d' addoífo al bambino tutt>' 
in un fubito le gravi coperte , non folo, 
ma eziandio condurgli cosí ealdi, e fudati 
all' ana aperta . A quefto matto procederé 
delle donne , alia cura delie quali fono i 
pargoletti commelfi , fono únicamente do-
vuíe moltiílime di quelk indifpofizioni, ed 
aíFezioni catarral! , alie quali fono i bam-
bin't foggetti , ed a quefto ancora le loro 
febbri , e le loro cutanee eruzioni di pa
recchie fpezie .. 

2o I I cibo , e la bevanda impropria fo
no altresi un' altra gran forgente delle in
fermita dei fanciullini. Sogliono le Nut r i 
ci alcuna volta far patir la fame ai bam
bolini , ma con maggior frequenza carica-
no i medefimi con copia aíTai maggíore di 
cibo, di quello farebbe neceíTario; ed oltre 
a si fatti fpropofiti , ed irregolarita , per 
rapporto alia quantita, gli errori, che effe 
comraetíono ri(guardo alia qualita, non fo
no meno fatali . I I fucchiare un latt€ fot-
tile e biliofo, cagiona loro dei crudeli do-
lori di ventre , e delle biliofe diarrée ; e 
quando i l latte e foverehiamente fififo, gP' 
ingenera delle oftruzioni, ed ammaíTamenti 
nel petto , ed alcune vol te eziandio dei ca-
tarrí fuífocativi . E finalmente i l latte di 
una períona , che abbia alcuno ftrafeifeo , 
o rimafuglio di morbo venéreo, foggetta i 
bambolinh a malor fomigliante , e &d ul-
cerí di moltiífvme fpezie . Juncker , Conf-
ptcl. Medie., pag. 747. 

3. I I moto, e lo ftarfi in quiete , fen-
za norma maneggiati , ed ufati , fono al
tresi íorgenti di parechie malattie de' bam-
bini. Non vi ha cofa alcuna tanto prcgiu-
diziale alia fanita. dei figlíoletti, quanto ú 
frequentiffimo coftume delle oziofe nutrici 
di cullare i medefimi per fargli addormen-
tare loro malgrado, o voglkno eí l í , o non 
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'vogliano dormiré: i l violento, econtinúa
lo moto in queño cafo , produce non di 
rado nei bambini delle vertigini , dalle quali 
dopoi é un rairacolo fe fe ne liberano. ; 

I I fafciare i tenerelli bamboiini foverchio 
flretti é altresi un' altra gran cagione di 
malattie gravirtime in effi , come queüa 
che tronca , od oftruifce i dovuti neceííarj 
movimenti della natura nella circolazione 
del fangue. I I daré ai ^ w ¿ / W troppo per 
tempo i piedi , ed il fomrgl i a cammina-
re cosí innanzi tempo , e prima , che la 
natura lo voglia , é fimigliantemente una 
íbrgente di parecchie altre indifpofizioni , 
e malori. Né vi ha cofa che faccia mag-
gicrdanno ai ^ w ^ / W , quanto i ! difturbar-
gli con frequenza dai loro fonni . Queña 
prava uíanza rende i pargoletti fonnacchio-
fi , torpjdi , e dormigliofi füora dei tempi 
loro nfáíí . 

4. La fopprefllone dei naturali efcrementi 
e fimigliantemente V origine di moltiíTimi 
inconvenienti ; e quantunque queíla poíía 
alcuna ñata addivenire da una cagione in
nata nel fanciullino , ella é aífai piü fpeí-
fo dovuta alia prava appctenza della ma
dre , 0 delia nutrice , di cibi acidi , o di 
tali cofe , che fono di dura digeQione ; co
me anche dall' efporre ifigHoletti ed infie
rne 41 loro proprio petto ail' aria fredda , 
allorché era caldo . 

I bamboiini , per la grandiffima dilica-
tezza delle loro parti tenerelle , vcngono 
ad effere molto piü fotcopofti alia fe ven ta 
delle indifpofizioni , di quello eííer lo poí-
fano le perfone gia ben crefciute, ed aíTo-
date ; ma ci fa toccar con mano T elpe-
rienza che quefti vengono ad evitar la mor-
tc in alcune malattie , che fono in eñl 
meno pericolofe d' ordinario . E' evidente 
un' elempio di quedo nel vajolo, ne! quale 
fi falva molto meglio la perfona quand' é 
teñera , e giovanetta , di quello legua in 
qualfivoglia altra etá : le convuifioni, i vio-
lentiíiimi finghiozzi, ed i l quafi continua-
to altsíiimo gridare e piagnere , fono ftati 
fperimentati a lía i fpeffo mali pericolofi, ed 
anche fatali ai figlioletti nelle prime íei 
fettimane ; ma dopo queño primo trattodi 
tempo si fatti inconvenienti rendonfi molto 
meno pericolofi. E quelle convuifioni, che 
rendonfi abituali nei bamboiini , quantun
que fie no freqnentiffime , e tornino ad afl'a-
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lirgli fieramente per ogni lieve motivo ^ 
nulladimeno elle vengono fperimentate me
no pericolofe di quello eíTe lo fieno in al-
tr i cafi . I n genérale tutte le malattie, ed 
indifpofizioni hanno nei bambini un perio
do aífai piü corto, di quello abbianío nelle 
perfone aíTodate , e di piü era. 

Molte delle infermitadi, ed indifpofizio
ni dei figlioletti debbono eflere cúrate da 
medicamenti correttivi , ed evacuanti leg-
geriífmii , e gentiliífimi ; e fono ícmpre-
mai da preferirfi fra efíi a tutti gli a l t r i , 
quel l i , che fono dolcíííimi , e piacevoliffi-
mi nella loro operazione. I vomitorj fono 
quafi fempre neceíTar-j ai piccioÜ bamboii
ni \ ma alierché íi rende neceííario di pro
vocare i l loro fiomaco a gittar fuon le ma-
terie , che in eíío fi contengono , i ! per 
loro un dito nell' efofaga íuol d' ordinario 
produrre in eíTi un tale effetto, e fuoi ef
fere compenfo fufficiente ali ' intento ; ma 
in evento , che quefto fallí , una cucchia-
jata, o due di fciroppo , o di coníerva di 
fiori di perfico produna benififimo 1' effetto 
bramato. I I Mercurio dolce, ovvero i l ca-
lomello , fono una purga non meno fícu-
riííima , che fommamente proficua per i 
bambini, purché qnefii non abbiano la feb-
bre \ e debbonfi quefti dati fpecifici prefcri-
ver loro nelle dofi da un grano fino ai tref, 
ed anche quattro grani . In quei cafi , o 
diíordini originati dalla retropulfione d' uraori 
cuíanei , queíli medicamenti divifati produ-
ranno affetti infinitamente migliori di queí
l i , che ci poííiamo promettere da qualfi
voglia a!tro medicamento . Juncksr , Con-
fpcftus Medicus, pag. 751. 

La Manna , le infufioni di fcna , e lo 
fciroppo di fpinamagna , o fia fpinagiudai-
ca , poífonfi d.i pari prefcrivere come pur-
ganíi ai fanciullini , in quei cafi , nei quali 
coi loro malori non vi fi accoppia Ja feb-
bre; ma ove fi veggia una diípofizione , o 
calore febbrile , debbefi indubitatamente pre
feriré a qualunque altro medicamento il ra
bárbaro. Nei violenti dolori , ed affezioni 
coliche accorapagnate da grida , da terro-
ri , e da tremolio, ed anche da fecce d'Ín
dole acre, e pungente, aííaiíTime volte fa-
ranno fperimentate migliori dei medicamenti 
aíforbenti , le medicine mucilaginofe . I 
v e r m i , allorché ilaruiano, e vivonfi neile 
tenerelle vifeere , ed inteftini dei bamboli-, 

n i , 
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n i , fogliono aíTai fíate produrre in cffi delle 
atro6e , e delle convulfioni j e quandoquefli 
dati vermi íi muojono , e putrefannofi , 
cagionano moltiíTimi effetti di maligna Ín
dole , accompagaati da convulfioni , e da 
indicibili íintomi , Quando fon tróvate ne-
ceffarie le medicine aleffifarmache t ovvero 
diuretiche , ella é cofa mai fempre affai 
migliore i i daré e far prendere quefte di-
vifate medicine alia balia , od alia Madre 
lattante , che al figliolino : ma 1'antimonio 
diaforético , allorché fia preparato con ogni 
cura, e con piena fede, é uno fpecifico di 
fomma eficacia , ed é cosí innocente , e 
ficuro , che puoíTi far' avvallare fenza i l 
raenomo timore alio fteíTo bamboiino ezian-
dio.. I medicamenti narcotici debbonfi pre-
fcrivere con cautela graadiífima . Un fem-
plice único grano di Triaca íembra i l piü 
proprio, ed i l piíi dicevole per tale effetto 
di qualfivogUa alíra cu i a . E ' (Uto , ed é 
tuttora toccato con mano , che nelle con
vulfioni egregj eff;cn produce íempremai i l 
cinabro fommmiftrato in picciolilfime dofi , 
ma qualora venga dato con foverchia fre-
quenza , viene ad ¡ngombrare generalmen
te, ed a caneare lo Üomaco. 

B A N C H I E R E . InLione i banchkri fu-
rono fino dal tempo antico . I I De Rubis 
(¿z) fa venire la loro origine dai Gucifi , 
e dai Gibellini , nel fecolo décimo terzo ; 
i quali , non ofando di reftitmrfi ai loro 
proprj paefi , ottennero a forza d' oro dai 
Re di Francia la permiffione , e facolta di 
collocare i loro Banchi in Lione , e nelle 
altre contrade , e parti della Francia. Sem-
bra , che i l Padre Meneftrier ( ¿ ) fifll piu 
addietro 1' época loro, facendo vedere , co
me aveanvi de'ricchilílmi banchieri in Lio
ne fin prima deü'anno 1209. 

( a ) Iftoria di Lione Ub. 3. pag. 289. (b) 
Hiji. Confuí, de Lyon, p. 392. 

G l i ahtichi banchieri appellavanfi Argen
tara , ed anche , Nummularii j dai G eci 
poi erano detti TI-OCTTÍ^ÍTM , Kr'Ai$ú,-cu, ed 
anche A\oyv^úfzoi0oi { c ) . I I loro principale 
aífare ed incombenza íi era i l dar fuori i l 
danaro deíle prívate períone ad intereffe : 
havevano cofioro per tale effetto i l loro 
botteghino, o de feo in tutti i mercati, ed 
in tutte le piazze , e luoghi pubblici, e di 
concorfo , do ve prendevano da alcuni le 
loro rnonetc, per farne delle impreilanze ad 
alíri ( d ) . 
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rite i tom. 1. lib, 1. cap, 4. §. 1.3. e feq. ( d ) 
Pitifc. Lex. mtiq. tom. 1. pag, x^S. Calv. 
Lex. Jvris , pag, 87. ( b ) . 

B A N C O . Ñt l Dizionario del Commer-
cio dej Savari , dal quale { a ) k prefo di 
pianta quefto Articolo della Ciclopedia, noi 
leggiamo altresi ( ¿ ) un' Iliona , e piano 
dei Banchi d' Amíierdam , d' Amburgo , e 
del banco reale di Francia eziandio ; ed a 
quefto Aurore noi rimettiamo di buona vo-
glia chi folíe vago di fimiglianti cofe , av-
vegnaché i l piano di rali particolari ogget-
t i non íi confa propriamente col noüro pro
prio difegno. 

( a ) ylrt. Banco, ( b ) Art. Banque . 
Noi abbiamo parecchi piani , ed lílorie 

del banco d' Inghilterra j c fra le altre la 
Lex Mercatoria, La Nuova Raffegna di Lon-
dra, e 1' Ifiona di Londra del Maitland , 
che chi vorra le porra veáere a talento . 
Ma non é finora a noi venuto faíto di ía-
pere, fe fia flato in alcun luogo pubbhca-
to un piano fufficicntemente aecurato del 
método di tutti i rmneggj , e cambj , ed 
andinvieni del Banco. 

Quanío ai due banchi di Scotland , veg-
giafi i l Libro dello Stato preítnte della Bri-
tannla . 

Le queñioni poütiche generali, che han-
no rapporto ai banchi , ivi propriamente 
avrtbbono i l luogo loro , ove noi potreífimo 
trovare, e rinvenlre qualfivoglia cofa aecu-
rata , e determinata nel foggetto . Ma fle
cóme i pares chi Autori , che abbiamo in-
contrati, coofrontati , e ponderati in que-
llo dato particolare , íi fon fatti a trattar 
la cofa a talento, e fecond.) i l proprio lo
ro opinare, ovvero tratti da ragion di par-
tigianeria , ovvero anche da privato inte
reffe , per non diré, che molió pochi quel-
l i fono, che han no una fufficiente eípenen-
za di tali affari, od un' absto ed ufo d'ana-
lizzare , e di porfi a raziocinare intorno a 
si fatti oggetti complicati ; cosí noi non 
poííianio faperne un menomo piii di ^«el
lo , che é ítato detto , ed avanzato da co-
fioro, e dobbiam rimanerci nel defide^o j 
che un del meíhero , e che fiane verace-
mente poíTeffore, e maeñro fperimentato , 
fi dia a farne un pieno Tratiato con ani
mo netto da ogni , c qualunque inclina-
zione . I n fimigliante opera , íi preíente-

' reb-
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rebbero aííai rilevami queftioni , come a 
cagton d'efempio: 

La Natura della cambíale in genérale ? 
i fuoi vantaggj? fuoi difavvantaggj ? Se fia 
limitata? Come fieno quefti l i m i t i , fe tut-
t i poffano difcernerfi? La natura dei ¿^WÍ/;/, 
c d' altri incorporamenti di danaro i? Loro 
vantaggj , e loro difavvantaggj al Pubbli-
co ? Se debba eííervi in uno Stato alcun 
banco pubblico, od altro fuori del pubbllco 
Teforo ? Se i grandi incorporamenti di da-
itiaro , quantunque iftituiti fotto la preten-
¿one di fervire, e dei pretefi fervi, o M i -
niftri dell' amminiftraiione , non fiano in 
realta gli arbitri , ed i padroni l I n olíre 
quale fia la forma migüore del banco ? Se 
quella fuggeritaci da un moderno Autorc 
Franzefe ( c ) , cui egli chiama la vera , e 
che i l miglior banco fia quello , che non 
paghi, fimigliante a quello d'Amílerdam l 
« fe la forma del ¿^«ro d'Inghilterra j e le 
note correnti, fieno migliori ec. 

( c ) EJJ.Polit. fur le Commsrce, pag. 253. 
E d á . 1. 

Concepira agevolmente P illuminato Let-
tore, come queñe , e fimiglianti quiftioni, 
e demande fieno fiate fommamente par-
z ia l i , ovvero trattate da chi ha feritto fo-
pra una tal materia fuperficialmentc , nei 
l i b r i , o carte volanti ufeite in varj tempi; 
e fe fia neceíTario , che vengano fatte r i -
cerche ed eíami ulterior!. 

. B A N I A N O . Quefto nome di baniano 
viene ufato con alcuna diverfita , lo che 
ha dato occafione a moltiffima confufione, 
cd a grandiífimi equivoci , ed errori . A l -
cuna volta é prefo in un fenfo meno pro-
prio , edeílefo a tutti i Popoli Idolatri dell' 
India , come contraddiftinti dai Maomet-
tani . 

In quefio fenfo includono i Baniani i 
Bramin, ed altri rinnegati . Ed in queflo 
fenfo lo ufa i l ddla Valle ( e ) ; ed é ap-
punto in quel fenfo medefimo, con cui En-
rico Lord ¡ntitola i l fuo Libro delia Reli-
gione dei Bram'm\ i l quale altro non é in 
foftanza, che un piano, ed un'Iftoria delle 
Nazioni Idolatre in genérale. Ma ficcome 
erano principalmente Mercatanti quelli , 
eo'quali aveva che fare quefto Autore , ef-
fendo Cappellano della Fattoria Inglefe del 
Soratte , prefe egli i l fuo Titolo da eíB , 
con propriet» mííai conveniente ad un' I n -

SuppU Tcm. |» 
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diano , i l quale ferivefife un' Iftoria della 
Reiigione dell' Tnghilterra ^ ehiamandola 
egli una feoperta, o rivelamento della Re
iigione dei Mercadanti Inglefi ; non altra-
mente che i mercadanti profeffaffero una 
Reiigione, che foífe tutta ad effl foli par-
ticolare . Oltre a cib egli ricevetie tutte le 
fue notizie dai Bramin; non eflendo i Ba-
niam tanto addeñrati nelle lettere, non fo-
lo , ma né anche fapendo gran fatto i mi -
ñerj di loro Fede, e Credenza. Egli ci af-
ficura d' aver meíTi infierne i materiali della 
fuá Opera dai coloro Manofcritti , e per 
per via di replícate revifioni , e che colT 
ajuto di varj interpetri, ci venne a raeco^ 
glierne c ib , che ferive , e madimamente 
da un loro Libro appellato da eífi Shafier % 
che é ad elfi la loro Bibbia ( / ) . 

( e ) Della Valle , Viagg* tom. 1, Parte: 
1. Lett. 5. pag. 92. [ f ) Lord. Difcov. Re-
lig. Banian. Introduffi. 

D i piíi egli é certo fimigliantemente , 
che i Bramin , che fono i depofitarj della 
Fede Indiana , fono di persé fommamente 
ritenuti , e guardinghi nel comunicare la 
menoma cofa di queflo genere a chicchef-
fia. I I Padre Bouchot dopo moltiíTimi anni 
di refidenza fatta da eífo , come Mi l l ona 
rio , in quelle regioni , fi lamenta di non 
eífergli -per modo alcuno venuto fatto dt 
poter ottenere i l menomo barlurae di que-
fia loro Scrittura . I I difpregio loro conna-
turale per tutti gli Europei, cui effi chia-
mano Prangius , che íignifica immondo , 
lordato ec. fa s i , che ricufíno coftantemen-
te di volere alcun commercio, non che di-
meftichezza con no i . 

B A R A N G I . Oífervano i l Codino, ed 
i l Curopalata, che la voce Barangi é I n -
glefe, formata da bar, fermare , che i ba
rangi erano uomini Inglefi, che fiabilivanfi 
per le regioni Anglo Danefi, i quali eflen
do ufeiti d'Inghilterra venivano ricevuti al 
fervigió dell' Imperatore di Coflantlnopoli , 
e tenuti da eflb come per guardie e pro-
tettori della fuá perfona ( ¿ O í che noi di-
re mmo guardie del Corpa . Quindi furo no 
appellati in Latino dai famofo Giurifcon-
fulto Cujacio, profesores , e da altri fecU" 
rigeri, come quelli , che erano armati con 
una ícure . Agginnge i l Codino , com' efíi 
feguitavano a parlare la favella Inglefe , 
Dice Anna Comnena, che i Barangi ven-

K t nem 
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ñero dall' Ifola Thu le , per la quale inten-
dc fcnza dubbio la noftra Ifola. Niceta poi 
gl¡ chiama Germani, equivoco da eíTo pre-
fo con íomma facilita per la diftanza , 
confiderando la relazione , che gli Anglo-
faííoni hanno calla Germania ( c ) . 

( a ) De Offic. Coftant. cap. 5. w. 45. ( b ) 
Du Cange, GlojJ. Grac. tom, 1. pag. 175. 
( c ) Veggaft Trev, Dicl. Univ. t. 1. p, 857. 

La prima cognizione , che abbiarno dei 
barang't fi é quella , che abbiarno di quelli 
dell' imperodore Michele PaBagonio nell' 
anno 1035. ficcome appariíce dal Cedre-
no; ma queñi non erano che femplici íol-
dat i , e non gia guardie del Corpo, 

I I loro Capitano era dcnominato UKÓKOU-

p j í , pediffequus i comes, come colui , che 
era una perfona che doveva feguitare , ed 
accompagnare per ogni dove 1' Impera-
dore . 

B A R B A . 11 tagliar la barba ha datooc-
cafione in parecchi cafi a delle infermita . 
Parla i l Bartolmi di un { a ) Monaco Be-
nedcttino, i l quale venne a perder la vifta 
dairefferfi fattoradere fecondo ¡a regola del 
íuo Ordine, e d'averia riacquiftata di nuo-
vo coll' cíferfi lafciato crefcere la barba , e 
quefto pií i , c piü volee gli venne a íucce* 
dere, volendo riprovare a farfela radere \ 
fino a tanto, ehe el venne alia perfine di-
fpenfato dai íuoi Superiori dali' oííervanza 
di queda regola . U n ' altra perfona veniva 
aííalita ogni fettimana quando fi faceva ra-
der^ da un'oftinatiflimo dolor di denti , dal 
quale íperimentó accidentalmente eíferfene 
jiberato con laí'ciarfi crefcere per tre con-
fecutive fettimane la barba , fenza farfela. 
La prima volta, che egii torno a farfi ra
dere, i l fuo fieriíTimo dolor di denti incon-
tanente videfi comparire ; di modo che le 
fu giuoco forza i l lafeiarfi crefeer la , 
cd andarfene alia cappuccina 

( a ) Eptfi. Cent. 3. Ep. 67. p. 275. ( b ) 
Hotting. in Hphem. N . C . Dec. 3. ann. 9. 
^ 1 0 . Obferv. 229. 

11 raderfi la barba ^ barbee rafto, era preífo 
i Franchi Taífronto piíi turpe , ed i l mag-
giore , che poteííe farfi ad una perfona, fi 
fofs' ella di qualfivoglia condizione. Lo ftrap-
pare un femplice pelo della barba ad uno, 
era un'ingiuria a grandifiimo fiento perdo-
nabüe . Du Cange, GloíT. Latin. 

Fra i T u r í h i vien riputata cofa raolto 
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piíl infame il tagliarc ad uno la barba9 di 
qucllo che fiafi prdlo di noi refiTer frufta-
to dal baja pubblH emente , o boÜato con 
un'impronto di ferro tovente . Moltiffime 
fono quelle penone in coteüe contrade , 
che amano mtglio di foccombere allamor-
te , ariziché íoñrire fmugüante fpezie di 
gaftigo.. Calmtt, D i d . Bibl. 

Confagraziom della barba. Era quefta una 
ceremonia preífo la Romana Gioventu , 
che , la prima volta , che facevafi radere 
la barba , facevano un giorno di fefia , e 
di recreazione , e veniva uíata foprattutto 
la diligenza di collocare i pe\i della novel-
la barba in un vafetto d* oro » o d' argen
to , e quindi farne offerta ad nn qualche 
Nume , ma fingolármente a Giovc Capi-
tolino, ficcome fu fatto daNerone, it'cmi 
do c ib , che ce ne dice Svetonio . Vcggafi 
Pitifc. tom. 1. pag. 251, 

Veniva detto altresi, che i Monaei con-
fagravano le loro barbe , allorché fe le to-
favano nella loro ammiffione alio fiato Mo-
nafiieo. Du Cange, GloíT. Latin. T o m . 1, 
pag. 472. 

La benedizione della barba, barba benedl • 
Bio, era una ceremonia praticata nell'an-
tica Chiefa Latina fopra gli ordinandi al 
Saccrdozio, i quali in confeguenza deiCa-
noni , dovevano eífere tonduti . DuCange^ 
Gloíf. Lat. tom. 1. pag.472. 

I I toccar la barba , era un' azione di cui 
anticamente facevano ufo i fupplicanti , c 
quelli , che facevano i voti . Pitifc. Lex. 
Ant iq . tom. 1. p. 252. 

Baciar la barba. Le Mogli Turchefche ba-
ciano la barba ai loro mar i t i , ed i figlioli 
ai loro Padri tutte quelle volte, che in eífi 
s' incontrano , o che vanno a dar loro i l 
buon d i . Gl i uomini poi bacianfi 1'un Tai-
tro vicendevolmente le loro barbe da ambi 
i lati , allorché falutanfi a vicenda per le 
flrade , oche ritornano da qualche viaggio . 
Cálmete D ia .B ib l . 

II ¿occar la barba ̂  barbam tangere , era 
altresi coílumanza ufata nell'eta di mezzo 
i l tagliarfi dal compare i l primo pelo della 
perfona iniziata . Du Cange , Diífert* ad 
Toinvi l l . 22. pag. 279. I t . in Glofl". i a t i n . 
tom. 1. pag. 471. 

L a moda, o coflumanza di portar Ja aar* 
ba fu variata in diverfe eta, e paefíj col-
tivandone alcuni , e conferva«idone alcuna 

par-
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parte , alcunl unvalíra. Cosí gli Ebrei por-
t&ano la barba fob nel mentó ; ma non 
gía nel labbro fupériore , né nelle maícel-
i e . Mosé proibi loro il tagliarfi la punta, 
o& Eremita della loro barba ; vale a diré 
alT#foggia , o coflumanza della Nazione 
Egiiiána , che coíbmava lafciarfi un fem-
plice barbina neíla punta del mentó : dove 
per lo contrario i Giudet di prefente la-
fcianfi crefcere unfiietto di peli dalla eftre-
mita deH'oreccbie fino al m e n t ó . Calmetj 
Di f t . Bibl. tom. i . p. 2¿7. 

Nelle Apoftoliche Cofiituzionl viene ef-
preffamente vietato ai Cherici il farfi ra-
dere la barba, L . i . cap. 5. Epipban. H ^ -
ref. 50. Fabric, Bibl. Anciq^ 

Panno gü Arabi della confervazione delle 
loro barbe un punto di Religione capitale ? 
avvegnaché Maometto non fi taglib mai 
la fuá . Quindi i l raíbjo non tocca giam-
mai la faccia del gran Signore . I Períía-
n r , che k la radono , vengono da effi r i -
putati,. e tenuti per cretici * Egli é fimi-
gliantemente un carattere, e fégno d'auto-
ritk , ed infierne di liberta preflb di loro , 
come anche fra i medefimi Turchi . Colo
r o c h e fervono nel ferraglio banno \e bar-
Be tondute in argomentodi loro fervaggio . 
Non ofano coloro di lafciarfela crefcere 
ncppur per poco, fino a tanto che i l Sul-
taño non gli abbia pofli in liberta, la qua-
le vien loro accordata come una ricompen-
fa y ed é feropre unita , ed accompagnata 
con alcuno impiego. Calmet Diél. Bibl'. 

I Giudei in tempo di doglia trafcurava
no di pettinarfi le loro barbe , e di colti-
varfele , vale a diré lafciavano crefcere i: 
peli fuperflui nei; labbri: fuperiori e nelle 
mafcelíe. In tempo lagrimevole , e d'affii-
zione folevano altresi fvellerfi i peli delle: 
loro barbe . Calmet y tora. r . p. l é y . 

1 Roraani in occaíion íimigjiante teñe-
vano un método totalmente contrario d'ef-
primere i l cordoglio,, e la coraune afflizio-
ne, vale a d i ré , lafciavanfi crefcere \& bar
ba. Pitifc Lex. Antiq.. tom. r . p, 254. 

V ungerfi la barba conj unguenti fu una-
antica pratica non raeno preffo gli Ebrei, 
che preíío i Romani, l ' ufo della quale con
tinua ai; noftrí giorni fra. i ^Turchi fra 
quali una delle ceremonie principali offer-
vate nelle vifite ferie fi é quella dí fpruz-
íare.» nella. Jwrfo del, vifitante1 dell' acque 

B A R 315 
odorofe , e di poi profumargliela col legno 
Aloe, che unito a quefto dato umido man
da fuori un'odor foave , ec. Pitifc. Lex., 
Antiq. tom. 1. p. 252. 

Negli Scrittori Medi't 2Evl noi imbat-
tiamo a leggere aálentare barbam s ufato 
per coltivare , pettinare, e ftirarfi la. barba 
a fine di renderla mórbida, e pieghevole. 
P « Cange, Gloíf. Lat. tom. |* pag.61. 

1 Turchi allorché fi pettinano le. loro 
barbe pongonfi unfazzolettosuleginocchia, 
e confervano ferupolofamente tutti quei pe
l i , che cafcano in pettinandofele ; e quan-
do ne hanno mcífa infierne una certa da
ta quantita , gli chiudono dentro una car
ta , e gli portano in quel; luogo , dove do-
vranno efier íepolti dopo morte , 

£0 flrappare , o svellere la barba venne 
fatto ai Cinici, come per un difprcgio di 
loro ^ 

Aícuni Scrittori parlano ancora del dar 
in pegno, od in ipoteca la barba, barbam 
hypothecare . IVill. Tyr.. Lib. I I . Cap. I I . jD» 
Cange, Glofs.. Latin. 

BARBA faifa , faifa Barba . Intendefi" per 
quefia efpreífione una ¿ar^a artificíale , una; 
barba polliccia .. I n un congreflb genérale 
di Catalogna tenuto T anno 1351.. venne 
efprefiamcnte comandato Ne quis barbam 
fatfam , feu fiBam: audeat deferre , vel. fa
bricare Du Cange , GloíT., Latín. T o m . i . 
pag.472. 

Ha fatto T Ottomanno un' elegantifíimo» 
Dialogo de barba, ftampato la prima volt a 
dal Plantino nel 1586. , che eífendo dive-
r.uto aflai raro , venne rifiampato dal Pi-
tifeo in Lex., Antiq.. Rom., tora. 1.. pag.. 
252.. e fecf. 

B A R B A C A N I . Importa quefto termine 
barbacane la ÜeíTa cofa , che viene efpreíía 
dai Franzefi colla: VQQQ archoutants{a): GF 
inglefi diconla Buitrefs + ed* alcune volte 
ancora butments: e gl5 Italiani; barbacane 
comrafforte', fperone . Dagli- Antichi erano 
denorainati anterides , A' iTvpiS'asEri fm£ 
^ p é a - ^ u r u , ed ancora K v n p é a u a T u (,b) , 

( a ) D a v l l , Explic. Term. Architecl. pag, 
385. m voce Archontant ( b) Vitruv. de 
ArchiteB,, lib, 6. cap. 11. Item //'£.. 10., cap,. 
1. Philand.. ¿n Vitruv. lib, 6, cap. 11, Sal-
maf,. Exerc. ad Solin.. pag. 1116. Pitifc.Zex., 
antiq. tom. 1. pag. 115. /«• voce Anterides. 

La. teoría „ e la regola per i barbacani % 
R r ofpe-
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ofperoni per fiancheggiarc ed allcggerire le 
muraglie é noverata fra le cofe defiderabili 
dcll 'Architettura. Vengono quefti comune-
mente piantati appoggiantifi a quelle mu
r a , od a quell' edifizio , che debbopo fo« 
flentare. Noi gli veggiamo ufati contro gli 
angoli dei campanili delle Cbiefe, e d'aU 
íre fabbriche di pietra ; come anche lungo 
le muraglie di tali fabbriche , non alera
mente } che grandi e pefantiflime radici , 
che altramente farebbero foggetti a gittar 
fuori di luogo le muraglie fteífe. Vengono 
ancora piantati non altramente che íofte-
gni contro i piedi dell'arcatc aífeftati come 
grandi fale incrociate, ed alie teílate delle 
mura di pietra, ove fono dei fineftroni in-
ginocchiati . Nevé , Dizionario delle Fab
briche , in voce . 

B A R B A R I S M O . Non s'accordano gran 
fatto gli Scrittori nell'aíTcgnare i caratteri, 
ed i confini altresl d' un barbarijmo. Cice
rone , o qualunque altro fiafi 1' Autore del 
Libro aá Herennium { a ) , lo definifee una 
viziofa pronunzia d'una voce . Suida i b ) 
poi , ed a l t r i , una voce ufata contro i l co-
ñume degli Scrittori approvati . A l t r i piíi 
generalmente , una voce , o feritta , o pro-
nunziata, contro il genio , V Índole , o le 
Leggi d' un dato Linguaggio . 

( a ) Rhetor, ad Herennium , lib. 4. cap. 12. 
( b ) Luidas, Lex. tom. 1. pag, 415. 

I n quefto ultimo fenfo vien diftinto da 
aicuni dal foUecifmo : avvegnaché confifta 
quefto íecondo in una frafe, o fia compo-
fizione di parecchie voci , i l primo in una 
voce fola. Ma i l Vaugelas, ed altri Scrit
tori moderni pongono da un lato si fatta 
diílinzione, ed eftendono i barbarifmi, non 
meno alie voci , che aile frafi eziandio. 

A l t r i vogliono , che i l barbarifmo fia real
mente un peccato contro la fintaffi, e che 
folo nel grado dift'eriíca dal follecifmo : 
quando i l peccato o 1' errore é pib grave, 
lo addimandano un follecifmo; ed un bar-
bftrifmo quando é piíi leggiero . Buffier , 
Gramm. Franc. §. 174. 

I n genérale fotto nome di baibarifmt 
vengono comprefe cofeferitte, par ía te , de
clínate , o coniugate malamente : ovvero 
úfate in una cattiva quantita , ovvero in 
un fenfo, che non é in ufo ; come allora 
quando viene ufata una voce , che é fore-
fiiera a quel dato idioma, in cui ü ferive, 
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o íi parla, e che non é rieevuta , ed a^. 
provata dai piíi puri , e migliori Scrittori 
di quello. Ta l i fono liper , per Uber, fj/l~ 
labba, per fyllaba , Patri , per Patris, Lexi, 
per/e^/, bannus, per proferiotio, e fomiglian* 
t í . Federic. Schull. Lex. pag. 157. Quintl. 
Inft. Orat. lib. 1. cap. 3. 

I noftri Scrittori Moderni vengono , e 
congrandiffima ragione, accagionati ái bar* 
barifmo nelle lingue erudite , nelle quali 
hanno comporto . I Libri Latini delle ul
time etadi fon pieni zeppi d' Inghiiefismi , 
di Franz^fismi , di Tedefchismi ec. fecon-
do i l paefe, e la lingua viva di colui , che 
gli ha feritti ; di modo che , anziché ap-
pellarfi libri Latini , con piü dirittura dir íi 
potrebbono Latiá.1 baftardi . Ma che direm 
noi di quello fcempiato fanático dcllo Sciop-
p io , che ofa temerariamente d' accagionare 
Cicerone medefimo di barbarijmo in quella 
Lingua fuá fteífa, in cui tanto grandeggia, 
e di cui peravventura fi é i l piu purgato , 
ed aecurato Maeflro ? Pafch. Invent. Nov. 
Ant . cap. 2. §. 20. p. 70. 

V i fono grandiíTime difpute fra i Criticí 
rifpetto ai barbarifmi, che s' incontrano nel 
Nuovo Teftamento. Arnobio , Sant'Agoíli-
no , i l Gatakero , i l Vitringa , ed altri , 
pretendono di vedervi per entro degli Ebraif-
m i . EnrigoStefano, loSchmidio, i l Black-
well , ed altri íi fon fatti a difendere gli 
Scrittori fagri dai barbarifmi imputati loro. 
I l Vander-Honert concede , che vi fi leg-
gano degli Ebraiími ; ma nega con ogni 
efficacia, che vi ficno barbarijmi per modo 
alcuno per entro i l Nuovo Teftamento : 
ma quefto difeorfo fembra , che fia contra-
dicentefi . 

( c ) Philcfoph. Script, Interpr. cap. 3. pag, 
18. e feq. ( d ) Veggafi Budd. Ifag, adTheoL 
lib. 2. cap. 8. pag. 1498. 

V i ha delle pie perfone , le quali fannoíi 
ribrezzo nel folo fofpettare , che nei Libri 
infpirati poíTonfi incontrare per modo alcu
no de' barbarifmi, fupponendo quefta buona 
gente , che cib efler poífa un'obiezione con
tro la Divinita dei medefimi Libri Santi , 
ed infpirati : ma quefto non é pro va me-
noma contro la loro Divinita . Gh ^effi 
Ebrei non fi ributtano dal confe í t e dei 
barbarifmi nello fteífo Teñamente Vecchio, 
dopo ció , che ne feriflfe Abarbanello , ed 
a l t r i , i quali vengono feguitati in c ib , ed 

appro-
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ipprovati da M . Simón , da Giovanni Clerc , 
t da altri fapientiíTimi uomini . Viene affe-
r i t o } come parecchi de' Profeti non poffe-
^eííero perfettamente quella Lingua , nelia 
quale eííi fcrivevano , e maffimamente Ge-
remia . Vcggaíi Rambach. Inftit. Hermen. 
Sacr. lib. 3. cap. 1. § .8 . 

B A R D I . 11 Camdeno fa queíta voce di 
origine Britannica , ed in quefto é fegui-
tato dal Rowland , febbene queño fecondo 
gl i aíTegna un fignificato tutto diveríb dal 
primo , V opinione piü plauíibile , od 
almeno la fufficientemente probabiie , rif-
petto a queñe Perfone o Bardt , fi é j 
che fofíero coñoro una ClaíTe, od Ordme 
particolare di Druidi diainti dagh altri di 
.quefla razza per lo ítraordinario loro talen
t o di memoria , che gli poneva in iltato 
•di ricordatfi, ed avere a mente , e di sío-
derar fuori , e recitar fecondo Je opportu-
-nita ful faíto le varié pofizioni, e ípiega-
7, ion i di tutto i l fiftema filofofico dei Druidi . 
Rowland, Mon. Antiq. Part. 1. §. 8. p. 61, 
Veggafi ancora Ski un . Etym. in voce . 
Voffxus , Etym. p. 64. a. 

V abbreviatore , ovvero Fefto5 ebbe a pren
dere una cofa per un' altra allorché ícriffe : 
Bardus a gente bardorum , de quibus Luca-
nus ; concioffiaché parli Lucano dti Bardi 
come di una fpezie di Poeti , e non di 
loro , come di una N?.zione:e quefto é i l 
granchio a fecco prefo da Mefíer Feño , 
I I Meurfio con tutta 1' immenfa fuá erudi-
zione , e fapere, prefe un' equivoco niente . 
minore di quefto ; atvegnaché egli dica 
BápS'os , via , ideft , cammino, ftrada ; 
quindi, fon fempre fue parole , bmiocucul-
lus, che é una fpezie di valigia , che feco 
portano i viaggianti nel loro cammino , 
Si fa egli a citare Efichio per íuo malle-
vadore. B«p^oí o< íylol napa Túhatms che é 
un paíTo corrotto, in cui , in vece di ¿(ToT, 
ftrade, doveva cflerc fcritto ófro'i cantanti , 
cantori. Aubert. ap. Rickel, D i d . Tora. 1. 
pag. 178. c. 

I I Vaiefio prende gli Antichi Bardi per 
una cofa medefima che gl' l í lr ioni, Panto-
mimi , BufFoni, Saltimbanco , Ballerini , 
€ fomiglianti Giocolieri delle eía poñeriori, 
Valefius ad Ammian. Marcdlin- Lib. 15. 
Acjuin. Lex. Mi l i t . Tom, 1. pag. 1156. 

Al t r i amano meglio di fargli una cofa 
foinigliantifllma ai Rapfodj dei Greci : 
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( Vegg. Particolo RAPSODJ , Ciclopedia ) 
ma quelli difFerivano affaiffimo da quefti , 
fe non pih per rapporto alia loro regolarc 
difciplina, e maniera di vivere . 

Facevano i Bardi un Ordine particolare 
nella DruidicaGerarchia, e vivevanfi come 
in una fpezie di fratellevole Comunita , 
avendo le loro fedi conventuaü . Ofierva 
i l Rowlando , avervi un caíamento neíl* 
Ifola Inglefe 5 che tuttora chiamafi dagli 
abitanti di quella T V r Beirrd, che é quan-
to diré : habitaculum Bardorum, una fede j 
ed abitazione , e Convento dei Bardi. Rcvo-
land . Mon. Antiq. Part, 2. pag. 245» 
& feq. 

Qualora i l detto ño qui non conchiuria , 
egli fi é piu che certo per lo meno , che 
tanto gli Scozzefi , quanto gl ' Jrlandefi 
ebbero gui i loro Bard'i . Ci afíicura i i 
Dottor Nicholfon («) , trovarfi ancora nelle 
•ifole alte át\ B a r d i e d i l Roblando altresi 
fa parola di un moderno ordine di Behrd, 
ovvero Prydyddivn neli'antica Ifola angli-
cana, diftmto in certe date claffi , ed or-
dini , adombrante in qualche forma 1' an-
tica inñituzione , ed avente la refpettiva 
loro difciplina, dirctta dal Talaith, ovvero 
Provincia, alia quale appartengono : Non 
vivono perb in focieta , ma bensi qua, e la 
difperfi , ove fi trovano( b ) . 

( a ) Scot. Hij l . Libr. cap, 2. pag. é l , 
( b ) Rowland , Mon. Antiq. P, 2. p, 250. 

Fra gl' Irlandefi vengono coftoro deno
minad Filadha , e vengonci appunto de-
fcritti non altramente , che gli Scalds, o 
Scaldi dell* Irlanda , o come i Bardi delle 
Gole , e della Britannia 

I Sonetti genealogici degl' Irlandefi Bardi 
fanno anche a'di noííri i principal! fonda-
menti dell' antica Iftoria d' Irlanda . Mcnf. 
Flacherty ne riferifce tre di fimiglianti So
netti , uno compoño .da G. Caeman , i l 
canto del quale comincia dalla prima popo-
lazione dell' Ifola ; i l fecondo, ed i l terzo 
Soneíto da G, Modude , e da Conon o 
Mulconar , che continuano i l Compcni-
mento di Caeman , uno dal 428. al 1022, 
1' altro al 1014. Veggafi Nichol/hn, Libr, 

• del i ' I l lor. d' Irlanda, Prcfaz. pag. 17. e 
pag, 25. . . . r , 

Non erano 1 Bardi foltanto Poeti, ma 
Gencalogiíli eziandio , Biografi , ed Ifto-
rici 5 di que i Paefi , e di quelle Eta , 

jQuin-
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é v che i frammenti , e gli av^ml 

di loro poefie vengono confultati anche al 
prefente dagl' Iftorici , e dagli i^ntiquarj .. 
In qucíUs, fecondo i l fentimento di ufti 
Biógrafo dottiííim^ * noi abbiamo , e rilc-
vwmo le genfaíbgic efatiiíTimc di' tutt i i : 
Re Briíannici fino a Bruto , e da eíTb fino 
ad Adamo. Quafi tutte le IftcrreGeltiche,, 
e Caldee , come anche le Storie Greca , e 
Semana riconofeono i loro fondamenti, e 
principl, nella Poefía . Se noi troveremo 
che le rególe della loro profodia corriípon-
dano con quelle , che ci ha pofte fotto 
X ecchio i l Capitano Middleton nel fuo 
Bardometh 5 o fia l'Arte della Poefia Welchay 
noi verremo a comprender cib ; ma con 
qual método eífi ordinaflero i loro Tybwytbs^ 
ovvero Stirpi j e Frmiglie , ce ne danno 
informazione , e contezza ampiífima 
Sylas; , i l Taylor , ed i l Rowlando . 
Né contentavanfi coloro di confervare alia 
poíleritL foltanto le difeendenze; dei loro 
proprj; Sovrani , e degli; uomlni grandi , 
ma. avevano anche quefta buona inclina-
zione. a prcv dei Saffoni. Cosí; ci vien dettOj 
che: S. Beniamio che viene citato alcuna^ 
fiara fotto i l nome di Samuelié Britanno 
e che viveva circa I ' anno óoo. , íi fu un 
curioíiífimo inveftigatore, delle genealogie 
di moltiflime Famigíie. Inglefi , alcune delle 
quali le va rintracciando fino dal Diluvio 

Aveavi; la, coñumanza di cantare si fatti : 
Gomponimenti alia- preíenza. della loro No-
bil ta, enelie loro principali Fefte , e íolen-
nita „. IÑlcholf, Eug. Hift. Libr. Part. iv c. 3». 
Pag- S1;-

Fra gli antichi .SW/ Britannici i l maífi-
mamente: celébralo fi é i l gran Merlino . 
i l vero nome del quale fecondo. i l Luyd , 
fi é Metdhyn * Fu: coQui un! uomo tanto 
potente nel fuo tempo, che i no l l r i Scrittori 
íonofi fatti a credere. di dividerlo in tre uo-
mini differenti i l pr imo dei quali eíTV de-
minaronlo Ambrogw Merlino ^ ovvero Mer-
áhyn Emry?, i l quale viífe intorno ran.480. 
e compofe diverfe Ode- profetiche, tradotte 
in Latina profa da Goffredo di Monmouth :, 
i l fecondo e Merlino Caledonio r che viveva; 
F anno-del Signore 570., e che fenífé foprâ  
il foggetto medefimo d' Ambrogio Merlino v 
ed ebbe lo üefib Traduttore: ed il terzo fu 
cognominato Avalomo , che fiorl nel Regno 
dk Maigpcuao M a tutte quede fono manir 
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fefilífime íliracchiature , efíendo cofa p i ^ 
che certa , ed evidente, che non fu fe non 
fe un folo uomo, o che non. vi fu giam-
mar. . 

B A R R A T A R I A . E la Barmm* des 
marinari tanto radicata nel bordo delle Naví 
o de' Vafcelli , che é cofa ranífifua , fe i l 
Padrone , o Capitano con tutta la maggiore 
indufiria , ch'egli ufi , ed ufar poda mai , 
giunga ad impedirla, a cagione deli' ani-
marfi che fanno a vicenda infra di loro a 
cib i marina; fteííi; ánchela Legge in fimi-
glianti cali imputa le oífefe della marinería 
alia trafeuratezza del Padrone, o Capitano, 
e da efíb pretendono i Mercadanti , e r i -
chieggiono i l compenío, e bonificamento di 
tutte le mercanzie perduter diminuiré, ec, 
ed i l rifarcimento di tut t i i danni. Molly, 
de Jure marítimo , Lib. 2.. cap 3, §. 15. 
& feq.. 

Dalle coñituzioni, od ordinaraeníi Fran-
zefi , non fono gli aíficuratori obbligati a 
bonificare le perdite ,. o danneggiamenti 
provenuti al Vafcello od al carico di 
quello per mancamento del Padrone , o 
della, ciurma , fe non íe con le forme di 
polizia, fon effi tenuti, ed obbligati perla 
banataria del Padrone . U n Capitano , o 
Padrone, i l quale, fenza- neceífita, prenda 
del danaro peí corpo, per la provvifione , 
o peí, farziame del Vafcello, ovvero fi- dia 
a fpacciare gli: effetti a bordo del medefimo, 
od s contó* del fuo nolo a far note di 
fpefe falle e non fatte: , dovra pagare i l 
valore delle mercatanzie fpacciate e di-, 
chiarato inabile a far piti i l fuo meíliero 5, 
ed é altresi bandito da quei Porti ,. ove 
far foleva fuá refidénza I n alcuni cafi é 
foggetto eziandio a pene ebrporali, ed alia 
fleíía morte altresi ,. ove egli apparifea 
che di buona voglia , ed appofiatamente 
abbia fatto pofeia: venire i l Báftimento 
Snviri y Di ¿ i Commerc. p. 267; & feq.. 

MAS A L T E . E' i l bafalte una ípezie par-
ticolare di marrno ñero differente dalle aj-
tre ípezie, dal non eífer trovato in firan'í. 
ma bensi ^in forma di colonne regolari . 
Fu que ño dagli Antichi denominato alcune 
volte anche ¡apis lydius . Chiamavano effi 
fimigliantemente bafalte la pietra medefima, 
allorche veniva trovata nella; íua. beliiíTima 
forma colonnare, e quando veniva. trovata 
in, rottami nei letti dei fiumi , non diftin-



A S 
guendo, che quefti rottami altro non era-
no , che írammenti di fpezie colonnan , 
denominav^nla íapis l/dius . Gh Autori 
hanno ch;amato altresi quefto marmo al-
cuna volta bafanites , coticula , e lapis hera-
tlius y ed alcuni finalmente Paragone , o 
pietra del paragone, 

Egli é quefto un marmo foramamente 
regolare, e belliíTimo, di una teíTitura finií-
fima , lifcia , ed ugua!e, di una durezza , 
c di un pcfo confiderabile , e di un ñero 
oíTervabilmente profondo, e luílro, e ri lu-
cente naturalmente, con niuna altra rae-
fcolanza di colori , né lordato od imbrat-
tato con altre TOifture eterogenee, 

'La .-qualita pií» -oflervabile petó di queíto 
marmo fi é ri\ -fuo -crercere in colonne , 
«d in ferie di quclle , Ovunque fia flato 
trovato , ú negli antichi, che nei moderni 
tempi , flato íempremai veduto DC! fuo 
luogo natío in forma di colonne regolar-
mente angolate comporte di un dato nu
mero di giunrure, e querte con ogni mag-
giore efattezza ai luoghi loro aggiuftate , 
cd incaftrare 1' una nJT altra , ad un dato 
numero .delle divifate colonne aggiuftata-
mcnte , e colla maggiore efatteiza collo-
cate , ed unite infierne , e si fattamente 
conneífe, che gli angoii prominenti di una 
colonna vanno eíartamente ad uícire , e 
cadere nella finiftra convéíTita dcíie altre , 
cd i latí piani eíattiffimamente corrifpon-
donfi 1' uno all' a l t ro , e tali in íomma 
apparifcono, quali potefle formare 1'efperta 
mano del piu valente , e perito artefice . 
U n dato numero di quefte colonne cosi 
unite infierne, forma una colonna grande, 
o colonnato , e di ordinario fimighanti 
colonne vengono , ed in buen numero , 
tróvate in picciole difianze le une dalle 
altre . Le colonne femplici , o fole, quan-
tunque tutte angolari 5 non fono tutte f i -
mi l i , avendo encune di eflfe feíte lati , 
alcune fei , ed altre cinque: alcune ancora 
fono foltanto comporte di quaítro lati , 
febbene queÜe fommamente rare . 

Veggaíi la Tav. de'Foffiii, Claffe 5. 
Quelta fi é 1' Woria non lolo degli Anti

chi , roa di tutti coloro , i quali hanno 
trovato i l bafalte nel iuo flato nativo in 
qualíivoglia parte del Mondo, e quando ci 
facciamo a confiderarlo , non é maraví-
§Ha , che allora quando laj nobile e for-

préndente quaptita di quelío é oírervata :in 
Irlanda , detta giants caufeway , o fe ne 
fente ragionare, uno fi faccia a dubitare , 
fe fia un lavoro dell' arte , od ií nativo 
bafalte : e di vero chi fe lo crederebbe 
giammai , prima di toccare , ficcoene ab-
biatn fatto, la cofa con mano? Le deferi-
zicni , che gli Antichi hanno concorde
mente fatto del bafalte, íiccome fono flate 
con ogni maggtor diligenza , ed eíattezza 
meífe infierne dal Sign. De Boet, ci íom-
miniítrano una giuitiífima , e fommamente 
aecurata notizia dei Giants caufeway ^ con-
cicífiaché quaníunque 1' Autore pur ora ci-
tato non abbia né veduto 3 né udiío uar-
lare di queflo particoiare , V apparenza , e 
íembian^a di fimigliante marmo é la mede-
fima medefimiíTima , in íutte le parti del 
Mondo , e quefte medeíime iftorie dimo-
ftrano manifeflamente , come 1' immenfo 
gruppo di bafalte , che é in Irlanda, non é 
altramente un miracolo-, ma per avventufa 
non altro che una raccolta la piíi nobue 
di bafalte , che fiafi giammai fnel Mondo 
veduta , 
_ L ' origine , e la formazione di ,:marmo 

si fatto ha molto fraftornato , e confuío , 
e tiranneggiato le tefle umane; ma noi ci 
poífiam fare a riflettere, come parecchi dei 
corpi foíTili conofeiuti hanno una proprietá 
fimile ai fali , d' accozz.arfi , ed unirfi ¡n 
figure difFerenti nel tempo delloro farfi , e 
crefeere in date mafíe . Queflo dipende dalle 
medefime Leggi della Natura , dalle quali 
dipendono i íaii j e noi venghiamo aifai bene 
aííicurati dalla quotidiana efpcrienza , che 
i l criftallo , ed i l vetro detto di Moícovia, 
fecondo si fatta naturale determinazione , 
forma di pari , e nella maniera medefiraa 
regolarmente delle figure angolari, alíorché 
fienovi concorfi alia loro concrezione tut t i 
i proprj accidenti . Le figure comúniíiime 
dei criftalli altre non íono-j-'Éhe colonne 
eíangolari ; e quelle del vetro 'detto di 
Mofcovia , o fono colonne trigonali , o 
fono colonne paralellolipede . Le combina-
zioni , e le mifture di quefli , in gradi 
diíferenti, poífono naturaliflimamente pro-
durre delle figure mifte , fecondo 'quefli dati 
gradi ; ed una terza foflanza^ Hjuantunque 
non difpofla di per sé , e di fuá natura ad 
aífumere , o a ridurre sé fleíía in una , 
qualunque fiafi , figura particoiare , fe ven-

sa 
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ga a mefcolarfi con qucñe , ed ad eflenícre, 
allargare , ed; alterar le figure , dentro le 
quali fi trova , viene a cangiare in altra 
la connaturale figura . 

Una miftura di tre corpi é perianto ca-
pace di produrne una quarta, d' una total
mente differente figura delle altre tre , che 
la circondano j e noi troviamo altresi- , 
per mezzo di molti efempj uguali , che 
1'argento vivo paífando di fluido da corpi, 
che quindi fs ammafíano, é capaeiffimo di 
altérame la loro figura. 

I I marmo de i Giants Caufeway, o qual-
fivoglia altro maíTo di colonnati di da/hhe, 
analizzato per mczzo degli acidi, fi tocea 
€on mano , effcr comporto di una miftura 
di criftallo 5 di vetro detto di Mofcovia , 
e di terpa . 11 vetro detto di Mofcovia é 
aííolutamente folubile per mez-zo dsIT acido, 
e pub eííer precipitato fuori di eíTo, e r i -
dotto alia íua propria forma j e la maffa 
rimanente , dopo la íeparazione deila divi-
fata foílanza , vien trovara effere puro pu-
riffimo criftallo , ed una térra deüa fpezie 
argilloía, íembrando una cofa íleíía , che 
la térra ñera da pipe della- Provincia Nor-
íamptona , s di alcuni altri Paefí, effendo 
íolíanto un poco piu ñera . Noi conofciamo 
e fappiamo beniffimo quali farebbero le 
figure di queñi corpi fo l i , e difgiunti, 
nello ftato- lor naturale feparato concreto ; 
s pub quindi dedurfi a buona equita cib , 
che pub accadere in confeguenza di loro 
unione , e dei differenti accidenti accom-
pagnanti le loro eoncrezioni. 

I I bafalte fu trovato in colonne dagli 
Antichi in Etiopia , ed in frammenti nel 
íiurae Tmolo , ed in alcuni akri luoghi 
eziandio. Noi lo abbiamo di prefeníe non 
meno in colonne , che in rottami, o mi-
nuti pezzi , aíTai frequentemente in Ifpa-
gna , nella Gerraania , e nelía RuíEa . 
Per la Danimarca ancora fe ne trova in 
quantita , e grandiííima porzione fea va fe ne 
intorno a Drefda in pezzi di finiíBme co
lonne y raa fembra, che la cava piu nobile 
di queík) bclliflirao marmo fia quella della 
Contea d} Antr im in Irlanda ; che é cosí 
ben conofeiuto fotto i l nome dato dagl' 
írlandefi di Giants Caufeway . HUI, Iftor. 
de' Foíiili , pagg. 468. 469. Veggafi altresi 
\ articolo Giganti Caufeway. 

Dal bafalte fi cava una finiflima pietra 
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di pat-agone , 0 di faggio , oltre eíTere un» 
data fpezie di marmo, che riefee fomma
men te utile all' umana focieta,. in moltis-
fime occafioni . 

M S I L I D I A N I * Parlando In genérale 
tenevano i Bafilidiani le opinioni quafi 
medefime , che i Valentiniani , fendo eíft 
nuil' altro in fofianza che un feeondo ramo 
della Famiglia , o fetta degli empj Gnoíbci . 
( Veg. F articolo GNOSTICL , Ciclopcdia . ) 
Afferivano cofloro , che tutte le azioní 
degli uomini fono neceffarie: che altro non 
é la Fede , che un dono , al quale gli 
uomini vengono forzatamente determinad, 
e che tuttavia farebbero falvi ^ ancorché 
menato aveffero una vita fregolata, e cor-
rotta . Sant' Ireneo, ed altri ci aíficurano , 
come coftoro operavano coftantemente a 
norma di si empio principio, commettendo 
qualfivoglia forta di fcelleratezze, e d'ira-
purita , colla confidenza nelia loro natu
rale clezione . Veggafi K i n g , Hift . Apoft.. 
Creed, cap. 5* pag. 302. 

Tenevano coftoro una particolare Gerar-
chia delle tre Divine Perfonc , che appel-
lavano Aeona. ( Veggaü l 'ar t ic . AEONA. , 
Giclopedia ) . 

Sotto i l nome ü Abraxas, vien detío t 
che avevano celato , od intendevano i l 
fommo Dio , dal quale , come principio % 
tutte le cofe procedeífero .. 

Trovanfi anche a' noftrí gíorni parecchie 
gemme , nelle quali é incifa la voce Aira--
xas- , delle quaíi fervivanfi i 'Bafilidiani t 
come Amuleti contro le infermitadi , e 
contro i Demonj, o maligni fpir i t i . Veg. 
Montfmcon , Palaeograph. Lib. 2. cap. 8̂  
pag. 177. & feq. Vegg. rartic. ASRAXAS, 
Ciciop. e Supplem. 

BASTGLOSSO . I I Par Bafngloffum f 
Bafioglojfo , viene altramente denominato 
dalia fuá figura , Par hypfüotdeum . Vegg. 
i l Banolini , Anatora. Lib. 3.. cap. 13^ 
pag. 550; apud Cafi. Lex. pag. 100. 

Alcuni hanno negato T efiftenza del Paf 
Baftoploffum, e fra quefti' maíTimámente i l 
Faloppio. , ed i-l Cowpero , quantunque 
quefto feeondo confefifi dopo nuove j ed 
ulteriori ricerche da sé fatte , di averne 
feoperte alcune fibre : le quali dalla loro 
pofizione od ordine contrario a quelle de] 
geniogloffum, lo induffero a confeflfare aver-
n i l Bafigloffo ( c ) , . I I folo Eidero fa i l 
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Bafiogloffum una parte del ceraiogloffüm{d). 

( c ) Drake, Anthrop. I. 3. c. 15. 
( d ) Cowp. ^ « « í . §. 323. 

I I Bafiogloffum col geniogloffum , col 
ceratogloffum , e eolio flylogloffum, forraano 
tutto i ! corpo della Lingua . 

BASILIO . L ' Ordine di S. Bafilio con
tinua , ed é in piedi anche a' di noftri in 
Grecia . L'abito di quefti Monaci é ñe ro , 
cd aflai piano , confiftendo in una lunga 
cafacca , ed in una íoprana di larghiííimi 
maniconi . I n tefta portano un cimiero , 
o fpezie di cimiero , non differente gran 
fatto da quello dei Granatieri, non portano 
indoílb camicia , dormono in leíto fenza 
materafle , fui lo ftram e ; non mangian 
carne i aíTai fovente digiunano i e feopano 
i l terreno colle lor proprie maní . D5 Emtl-
Uan, Hiíh Monaft.Ord. pag. 19. 

Fu introdotto queíV Ordine in Occidente 
V anno di noftra comune falvezza 2057. s 
e venne r i formato 1'an. 1 5 ^ . dal Sommo 
Pontefíce Gregorio X I I I . , i l quale uni in 
una fola Congrcgazione quefti dati Reli-
giofi d' Italia T di Spagna, e di Sicilia (¿r) ; 
íe l la quale Congregazione é i l Capo i l 
Monaíkr io del SS. Salvatore di Meffina , 
c gode la maggioranza fopra tutti gli altri 
Monaflerj . Cadauna Comunita ha le fue 
Rególe partieolari, oltre la Regola di San 
JBafilio , la quale é generaliffima , e pre-
ferive poco piu di quello , che vien pre
ferí tto dai precetti della vera vita Cr i -
fliana ( ¿ ) . 

( a ) Corn. DiEl. des Arts% t, 1.^.94. k 
( b ) D ' Emili-ian , Hiji. Ord. Monafl. p. 20. 

BASSA . Ella é cofa da oífervarfi come 
í Turehi pronunziano indiíFerentemente F a -
/cha , ovvero Bafcha ; íebbene fecondo cib, 
che ce ne dice Monfieur d' Herbelot, i l 
T i tolo di Pafcha é quello dato frequentiffi-
mamente ai grandi Officiali della Porta , 
e quello di Bafcha , o Bafscí agli Officiali 
minoH delT Armate, ed alcuna fiata ezian-
dio ai comuni Giannizzeri . Al t r i poi pre-
tendono9 che la voce Bafcha fia Arábica, 
e la voce Pafcha la vera , e genuina pro-
nunzía Turchelca . Trev. D í a . Univerf. 
T o m . 1. pag. 784. 

Vien creato unaBafsci colla ceremonia, 
o folennita di effer portato innanzi ad effo 
uno Stendardo , o Bandiera in mezzo ad 

§up¡>¡, Tom, I , 
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una banda di SoKatori,.e di Mufici , che 
fuonano, ecantano, equefta viene accom-
pagnata dal MiriaUm , che é V Ufiziaie , 
o Miniftro deftinato a daré rinveílitura ai 
Bafsa novellamente creati . Ricaut, Stato 
prefente dell' Impero Ottoraanno, Lib, 1, 
cap. 12. pag. 51. 

I I nome di Bajsa ufato affolutamente , 
e, come diciamo, per antonomafia viene a 
dinotare i i primo Vifir ; i l rimanente dei 
cosi nominati eflendo diíliníi dall' aggiunto 
del nome della Provincia, della Citta , o 
di altro fímigliante luogo, del quale erano 
ílati , o venivano poíU alia tefta del go-
verno ; come , a cagion d' efempio , i i 
Bafsa d' Egitto , i l Bafsa della Paleftina, 
e fimiglianti . 

Sonó i Bafsa le fpugne deli' Imperadore . 
No i leggiamo iamentanze altiíTime fra i 
Criftiani di loro avarizia, e delle loro piu 
che tirannichc eñorfioni . Siccome com-
prano coftoro, anche a caro prezzo , quefti 
loro pofti , o governi , cosí rifannofi col 
rendere ogni , e qualunque cofa , benché 
menoma , venaic . Aquin. Lcx. M i l i t . 
T o m . 1. pag. 118. b. 

Quando quefti íciauraíi fono ben ben 
pieni , e ricchi fprofondati , fuoie aíTai 
fovente 1' Imperadore fpedir loro , come 
in dono, uno ftrozzino, onde debbonfi fer-
vire per appiccarfi , ed effo Imperadore 
diventa fubito 1' erede di ogni loro avere , 
Vegg. Tournefort, Voyages, Tom. 1. Lett 1. 
pag. 17. a. Ir . Tom. 2. pagg. 22. e 26. 

V i fono eziandio i Sotto-Bafsa, ofíeno 
Governatori deputati colla dipendenza dai 
primo Bafsa , Vegganfi le Tranf. Filofof. 
n. 218. pag. 148. 

BASTARDO . Egli non apparifee in 
verun con tó , che quefta qualita , e carat-
tere di Bafiardo, feco portal!e anticamente 
la menoma infamia, o vituperio. Gugliel-
mo i l Conquiftatore , noi íappiamo , che 
non fi fece i l menomo ferupolo , né ebbe 
ombra alcuna di ripugnanza di aflumerc si 
fatta dcnominazionc , facendoíi appellare 
Guglielmo i l Bafiardo . La fuá Lettera 
Scritta ad Alano Conté della Bcrtagna co-
mincia colle appreffo parole. Ego ¡Vilielmus 
cognomento Bajiardus , &c. Du Can ge , 
GloíTar. Latin. T o m . 1. p. 502. 

Se un bafiardo reo fi foífe rifugiato fotto 
S s un 
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un dato albcro della poffeíliotie nóbile del 
Cañello , o fortezza Terley in Knollwood 
íiella Provincia di Staffbrd . non poteva 
cffcre per modo alcuno punito ; né i l Si-
gnore del luego , né tampoco i l Vefcovo 
potevano aflümer fopra eíTo i l proceflb . 
Flotter, Nat. H i f l . Stafford, C^p. 8. §,25. 
Pag'279-

B A S T O N E . Mattematico . 
E' queüo ufato come un' Iftrumento per 

prendere le altezze acceffibili , od inacces-
fibil . La maniera , che dee tenerfi nel 
prendere V alte^za di un oggetto accefíi-
bile , é la feguentc , 

Procura, che fia piantato perpendicolar-
mentc nel terreno un lungobaftone D . E . , 
e fimigliantementc un'altropiut corto F.G., 
di modo che roflervatore poíTa vedere A* 

fimigliantemente per meizo di áuthafloni. 
Fa di meftieri, che quefto fia fatto in due* 
ftazioni in linea retta dall'oggetto, in cia-
fcheduna delle quali i bajloni debbono col-
locarfi in guifa tale , che la íbmmita , o 
vértice dell' altezia poíTa effer veduto jun
go le loro fommita , o vertici nella me-
defima linea retta , Cosí fuppongafi A , 

G E 

Sommita dell' altezza , che dee efTere mi-
furata, fopra i termini D . F. dei due dad 
bajloni : poni F. H . , e D . C. paralelli air 
Orizzonte, incontra D. E . , ed A . B . in H . 
ed i n C , allora i l triangolo F H D , D C A , 
verra ad eífere equiangolare ; concisffiaché 
gli angoli in C. , ed in H . fono angoli 
retti , fimigliantemente i ' angolo A . é 
uguale all ' angolo F D H ( per Ja -ig. 1. 
d' Eucllde ) perloché gli angoü rimanenti 
D F H . , ed A D C . fono altresl uguali •, 
€d F H : H O : : D C : C A , vale a diré, 
come la di (lanza dei dati legni , o bafloni 
al di piíi del bajiom piü Jungo fopra il 
bafiom piíi corto ; cosí é la diíhnza del 
baflom piu lungo dall' oggetto , al di piu 
dell' akezza dell' oggetto fopra i l bafione 
piíi lungo . Quindi C A . pub cííer trovato 
per la regola del Tre ; al quale fe venga 
aggiunto D E , che é la Junghezza del 
bajhm piu lungo , voi avretc tutta 1' a!-
tezza dell' oggetto . T r , Praft. Geom. 
pa^. 19. & feq. 

l e altezzc inacceíTibili poíTonfi prendere 

s! 

la fommita dell'oggetto ,! 'altczza del qua
le dee eífere mifurata , D E , F G , i due 
pajioni nella prima ftazione ; e R N , K O , 
i medefimi bajloni nella feconda , cosi po-
fii, che i punti F D A , K N A , fi tro v i 
no nella medefiraa linea retta. Per i l pun
to N . fiavi tirata la linea r e t t a N P , pa-
ralella ad F A : perche nei triangoli K N P , 
K A F , gli angoli K N P , K A F fono ugua
l i ; ed altresl V angolo A K F é comune a 
íutt ' e due ; per confeguente gli angoli r i 
manenti K P N , KFA , fono eguali. E P N : 
F A : : K P : K F . Ma i triangoli P N L , 
F A S , fono fimilari; per loche P N : FA 
N L : S A . Quindi alternativamente K P : 
N L : ; K F : S A ; cioé a d i ré ; come i l d i 
piu della diílanza dei bajloni nella feconda 
ftazione fopra la loro diftanza nel primo , 
alia differenza di loro lunghezza ; cosí la 
diftanza delle due flazioni del bañone pih 
corto j al di piu dell'altezza cercara fopra 
1' slrezza del bajlone pih corto, Perché S A 
pub effer trovato per la Regola del Tre ; 
al che aggiunta 1' alrezza del bajlone pi& 
corto , allora la fomma , o rifultato dará 
tutta 1' altezza innacceflibile A B . T r . Prafl. 
Geom. pag. 22. Vegganfi gli artieoli A L 
TEZZA , ALTITUDINE. 

I bajloni geometrici eífer poífono ufati 
per mifurare qualunque ílafi diftanza, íup-
pofta A B , ad una delle eílremita della 
quale noi abbiamo acceífo » Pongafi , che 

m 
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un Bafone fia pianíato nel punto A : al-
lora andando in dietro , ad alcana diüan-
2a fenfibile , ndla medefima linea retía j 

A 

facciafi , che un' al tro fía piantato in C , 
di modo che , tanto i l punto A , che i l 
punto B poíTano eíTer coperti , o naícotu 
dal bafione C . Simiglrantemente tinfí una 
perpendicolare dalla linea retta C B , nel 
punto A , facciafi, che fía piantato un'aU 
tro bajío ne i n H ; e nel la linea retta CGK , 
perpendicolare alia mcdefima C B , nel pun
to di eíTa K , che i punti K , H , e B , pof-
íano trovarfi nella linea retía mcdefima , 
facciavifi plantare un quarto dato bafione . 
Facciafi, che fia tirata, o fuppongafi, che 
fía tirata una linea retta H G , paralella a 
C A . I triangoli K H G r H A B , verran-
no ad effere equiangolari : perché K G : 
G H ( = C A ) : : A H : A B ; vale a diré ; 
eome i l di piu di C K íopra A H é alia 
diñanza peña fra i l primo , ed i l fecondo 
bafione ; cosí é la di (tanza pofta fra i l pri
mo , ed i l terzo bafione , alia diftanza r i -
cercata . T r . Pra¿l. Geom. pag. 25. 

B A T R A C O M I O M A C H I A . Queílo Poe
ma da Suida { a ) non me no , che da Plu
tarco, viene aícritto ad un certo Pigres fra-
tello d' Artemifia : Precio po i , edEuílazio , 
come anche i ' Autore anónimo dclla vita 
d'Omero pubblicata da Leone Allaccio ,, 
lafciano la materia indecifa , e dubbiofa . 
L ' Einf io , ed altri prctendono, che la Ba-
uaeomiomaehia fía un coraponimento ípu
no , e fuppofuizio , né per contó alcuno , 
lavoro di queílo Principe , e fovrano della 
Poefia ( 6 ) . Ma i l Geddi per lo contrario, 
non ha i l menomo ferupolo ad afferire, la 
Batracomiomachia eíTer preferibile, edavvi-
einarfi piu alia perfezione , di quello fíalo 

_Pj]iade , e rOdiffea , fopravanzando per lun-
IP- uuto di via in eccellenza ô ue' due gran 
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Votmi, si per rapporto aí giüdizio, che in 
riguardo al genio ( c ) , 

( a ) Suidas, Lex. Tom. 3. p. 112. ( b ) Veg-
gaft Fabric. Bibl. Grcec Lib. 2. cap. 1. §. 1, 

( c ) Geddi , de Seriptoribus non EccleficC' 
fimS i pdg. 202. 

Parecchi Autori fi fon dati a comporre 
dei pezzi di.Poefía ad imifazione , e ful 
piede di quello della Batracomiomachia : ta
le appunto fí é la Mofchaea del famofo 
Merlino Coceai Mantovano, dilkía in ele-
gantiífírai verfi Lat in i , deícrivendo in effo 
Poema la guerra delle moíche colle formi-
che. Tale tí é ancora la Galeomyomachia , 
o fía la battaglia del gatto , e del forcioi 
comporta in giambici Greci , fatta pubbli-
ca per le ftampe r anno i549 . infierne coi
la Bratracomiomacbia ; ed i tre l ibr i d' E l i -
fiade Vaíennni , íopra la guerra fra le ra-
ne , ed i topi ( d ) . Ha i l Vancer H^rds 
pubblicato un Opera col Titolo di B rpú-
Xopvopux'* i in cui s1 aífatica di far vede-
re , che i l p re Tente Poema Omerico altro 
non é , che una deícrizione fimbolica della 
Guerra feguita fra i Trachinj , ed i Mione-
fi Le tante Edizioni, e verfioni altre-
s i , che fono fíate faite della Batracomioma-
chin, vengono efattameníe riportate dal Fa-
bncio ( / ) . 

( d ) Fabric. loe. eit. §. 2. ( e ) Fabric. Ca-
tal.Bibl. Theol. pag, 751. ( f ) Fabric. BibL 
Grase. Lib. 2. c. 1. §. 9. 

B A T T A G L I A . La voce Inglefe Battle , 
in Italiano battaglia , fí fe r i ve ancora bat-
i d , battell) e battail { a ) . Ella é formata 
dal Franzefe battaille , del verbo Latino 
batmere , giuocar di fpada , fchermire : quin-
di baíuaiia i ed anche batalia, le quali pa
role vengono propriamente a dinotare 1' a-
zione , od efercizio di coloro ,. i quali i m -
parano a tirar di fpada , e che fon quindi 
anche expreífi colla voce Batuatores ( é ) , 

( a ) Skinn. Etym. in voce. ( b ) Cafano-
va , Origin. pag, 2r. b . Menage Origin. 
Fran$oifes, pag, 84. a , Fabric. The/,p. 342* 

Que fía voce battaglia viene efprefía ezian-
dio con varj altri nomi , come conflitto 
combattimento, corrifpondenti ai nomi la
tini pnelium , pugna ^ e campus \ e dagl'Ita-
liani Giornata, e dai Franzefí jomnh , che 
é quanto diré giorno, o giornata d' azione y 
e di battaglia feguita . Veggaíi Du Cange 9. 
Gloíf. Latín. T o m . r, pag. 728. 

Ss. t D i -
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Diftinguono alcuni una battaglia da un 

combattimento j avvegnaché la prima fia 
azione come premeditata , e fatta con i 
dovuti prepararaenti, e difpofizioni T i l fe-
eondo fia come un' azione aflai fovente im-
provvifa , e come ha portato 1' offertafi oc-
cafione nulla affatto preveduta, o premedi
tata. Aubm, ap. Richeh D i&. T o m . 1. pag. 
185. c . 

La battaglia diíferiíce dali' attacco, fieco-
me Pugna dsi Romani diíferifce da Prue-
lium i che é quanto dir€ , come i l tutto 
dalla parte i effendovi parecchie volte degli 
attacchi, o pmlia in una battaglia, o pu
gna. Aquin. Lex. M i l i t . Tom. 2. pag. 182. 
b , in voce Prxlium , 

Diíferifce la battaglia dalla fcaramnccia, 
fiafi quefta eñefa, fiafi di durata: Un&bat-
taglia cosí detta propriamente dura alie vol
te dellc ore mohe , alie volte ancora de' 
giorni intieri . Parla i l Bonfini d' una bat
taglia feguita fra i Tu rch i , ed i foldati d' 
Ungheria, íotto i l Comando d' Amurath , 
e del Cor vi n i , la quale durb tre giorni in-
teri . La battaglia fra i Gotíi fotto i l Re 
Rodrigo, ed i Mori fotto i l Conté Giulia-
« i , viene afíerito, aver continuato perot-
10 giorni ; raa fi conofce beniiTimo, come 
íeítc di quefti giorni pafiarono in fole fca-
xamucciate . Marian. de Rebus Hifpanis , 
L ib . 6". cap. 23. 

Diílendere un armata per k battaglia 
é detto fchierare ; le rególe, per efeguir 
quefto vengono da quella fcienza fommini-
ítrate , che gli antichi appellarono Tattica * 

Ordins di Battaglia . E ' quefta la difpo-
fizione degii squadroni ^ e dei battaglioni 
di un'armara, in una od in piíi linee, fe-
condo le condizioni del terreno. 0^«.-Difto 
M a í h . pag. Ó04. 

Campo di Battaglia y intendefi quel dato-
fpazio di terreno, in. cui vengono alie ma-
m le due Armate. 

I Greci venivano a notificare i laoghi 
delle loro battaglie , e delle loro- vittoris 
con aggiungervi la voce NÍXW : Qijindi ap-
punto Nicomedia , Nicopolis, Thejfatónica , 
ec. G l i antichi Brittoni facevano P ifteffo ,. 
o cofa íimigliante,, coll' aggiungere la voce 
Mais: <\\xmái Maiffeveth , Malmaisbury , e 
íomiglianti . Gl ' Inglefi finalmente aggiun-
ge.vano la voce F i d d , Campo. 

I Romani avevano 1c loro pardcolari 
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glofnate , che chiamavano prdiares dies 
nelle quali fole era lecito , e permeíTo i l 
dar battaglia, ed altre giornate per lo con
trario , nelle quali non era loro lecito ve-
nire alie mani , ed appellavano quefte dies 
atri . 

Gli Atenieíi per le leggi del lor paefe 
le piu antiche non dovevano cavar fuori 
tutte le loro forze per la battaglia, fe non 
fe dopo i l fettime giorno del me fe. E Lu
ciano riferifee dei Lacedemoni , che, in v i 
gore delle Leggi di Licurgo , non pote va
no ve ni re al ie mani fe non fe prima del 
plenilunio. Fra i Tedefchi eH'era riputata 
un' empieta i l combattere in Luna fcema ; 
e Cefare ci dice come Ariovifto fu battu-
to , e disfatto da lui , perché centro alie 
Leggi del proprio paefe, egli fi era impe-
gnato nella battaglia nel vano delia Luna. 
I foldati Gerraani vennero da si fatta ap-
prenfione intiraoriti , e per tal modo ven
nero a porre in mano a Cefare un' agevo-
liííima viítoria : Acie commifj'a impedhos Rs-
ligions hofles vicit. Cafar de Bello Gallico , 
Lib. 2. 

Ella é cofa notlffima , che Gerufalemme 
fu prefa da Pompeo in un'attacco fatto i n 
giorno di Sabato , allorché , per le fuper-
ftiziofe nozioni Giudaiche, non veniva lo
ro permeíTo i l combattere non folo , ma 
neanche tampoco i l difenderfi . Dione 9 
Libro 7. 

I Romani non portavano la loro fuper-
ñizione tanto innanzi : avvegnaché i loro 
dkí atri erano Ja eíTi guardati foltanto per 
rapporto all' attaccare ; né aveavi per CÍTL 
giorno si fanto, che gl'impediíís dal difen
derfi . Macrob. Saturnalium , Lib. 1. cap. 16.. 
Aquin. LÍX, Milií . T o m . 2. pag. 182,, 
& feq.. 

Prcffo gli antichi noi incontriamo fre-
quentiffimi efempj di battaglie feguite in-
tempo di notte . Mitridate venne disfatto 
da Pompeo al lume di Luna, e daScipio-
ne , Asdrubale , e Siface . Floms , lib. 3.. 
Appian. de Bello Púnico. Aquin. Lex. M i l . 
Tom. 2. pag. 313. & feq. 

B A T T A G L I O N E . Strepita altamente , 
e s' affanna Monfieur de Folard contro i l 
moderno método di difporre i Battagltom 
cosi fottili , e di poco corpo , che viene 
a rendergli deboli, e gl'inabilita a foftener 
1' impeto di cada un' akro , che gl' invefta j , 
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di modo che vengono ad effere con fora-
ma facilita penetrati , o rotti ; e queño é 
un' errore íbmmameme effenziale nella Tat-
íica moderna. La forza rea le d' un corpo, 
íecondo queílo Autore, confiík nella fuá groí-
fcffa , e fpeffezza , o vogliamo dir la pro-
fondita de!le fue file , e nella loro connef-
Cone , e flretíezza . Profondita fomigliante 
viene a rendere i fianchi, o le ale, eguai-
mente fo r t i , che la fronte . Egli aggiugne , 
come pub preferíverfi come maffiraa , che 
ciafchedun battaplione diípofto profondamen-
t e , e con picciola fronte, verra a rompe-
re un' altro piíi forte di fe fteííb difpofto 
fecondo i l método corrente a' di noftri . Fo-
lard, Polyb. Tom. i . pag. 7. Richd. Di£l. 
Tora. 1. pag. i 8 ó . a. 

Ma queda opinione di Monfieur Folard 
non é üata in modo alcuno adottata dalla 
Pratica moderna j e la fuá Teoría é ftata 
fieramente attaccata da due Ufizialí Fran-
zefi , trovantifi in attual fervigio degliSta-
t i Generali . Ammettono effi la forza del-
la fuá colonna effere fu pe rióte a qaella del 
moderno battagliom , qualora le azioni f i 
doveílero decide re col le picche , e col le fpa-
de ; ma ove fa di meñieri fervirfi delT ar
me da fuoco , la colonna di Monfieur Fo
lard é tanto malamente difpofta per si fat-
ta impreía , che é giuoco forza rigettaria 
del tutto , 

Quando i BattagUom vengono alie man i 
vengono tratti fopra tre fole profondita, e 
non gia fopra fei , come viene efpoílo nel
la Ciclopedia . . , 
BATTAGLIONE quadrato fi é qnello , ove 
i l numero d' uomini nella fila, £ egualeal 
numero d' uomini nell' ordinanza . 

Monfieur Folard con grande ampiezza 
moftra ael fuo Libro del la Colonna , quan-
ta fia la debolezza ne\ battagliom quadra
t o . Secondo i l fuo raziocinio, tanto i l bat
taglione pieno y quanto il battaglione con 
vacuo, quadrati, fono ngualmente catt ivi . 
Richel loe. cit. 

Raddoppiare il battagliom c un movrmen-
to dei foldati , per cui due ordini , o due 
file vengono a formare una fola. 

B A T T E L L O . Avevano gl i Antichi i 
loro battelli cui appsllavano cymba{a)-r\ bat-
tdli da pefea dicevangli Lembi (,b); battel
li formati di femplici alberi incavati a for-
2a di fcaipello, o di afee, gli denominava-
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no fcaphx, ed anche alveoli ( c ) , e quefií 
corrifpondcvano a capello al canotto degl'In-
diani moderni , o fia battello fatto di un 
tronco d' albero incavato ec. 

( a ) Veggafi Pitiíc. Lex. Antiq, Tom. té 
pag, 624. in voce Cymba . ( b ) Idem ibid. 
Tom. 2. pag-35' in vocehemhus. ( c ) Idem 
ibid. Tom. 1. p. 700, in voce Scapha . Item, 
Tom. 1. pag. 77. in vote Alveolus . Feggafi 
r articolo CANOTTO. 

Accompagnamento , o feguito di battelli» 
E4 quefto un dato numero di picciole bar-
che attaccate infierne 1' una all' altra , vo-
lanti lopra la Loire in Francia , a forza di 
vele allorché i l vento é favorevolc, e quan* 
do i l vento non ferve , condottevi a remo 
da' barcajuoli, ed alcuna fiata giungono ad 
effere fino a fettanta , od ottanta légate 
tutte , ed accodate alia gomena , o cana-
po medeíitno . Savar. DiCt. Comm. SuppL 
pag. 788. in voce equipes . 

Battelli a cocchio r batteaux coches y appei-
lati piu comuncmente carrozze da acqua ^ 
Sonó queíle barche ben ampie coperte , fi-
miglianti ai Burchielli Veneziani, ed ai Pi
fa ni Copertini , che praticano d'ordinario y 
e íervono per la Senna , per cómodo de* 
paffeggieri , e peí trafporto , e condolía ¿* 
ogni generazion di coíe . Savar. Di£>. Com. 
T o m . 1. pag. 299. in voce batean . 

BATTELLI lunghi , detti anche dagl'In~* 
gleíi Ship's boats , battelli navali , o foríe 
rneglio Scbifi . Sonó quefti una fpezie di-
battelli lunghillimi , e larghiffimi appartc-
nenti ad un vafcello , che poífono effere 
aizati fino al bordo del medefimo. Egli ha 
quefto un' albero, delle vele , dei rerai, ed5 
uniti a sé áltri battelletti; olere a cib egli 
ha al timone altro legno corrifpondcnte al 
timone del vafcello . I fuo i banchi fono i 
pofti , nei quali fon congegnati i remi ; e 
quivi fono come degli anelli di legno , 
fra i quali fon pofti i re o i , allorché i bar
cajuoli fono in azione ai voga. Batel, loe. 
cit. pag. 247. 

U n battello da baftimento , é i l vero mo-
dello efattiffimo d' una nave , ed é nellc fue 
partí fabbricato in guifa , che corrífponde 
intieramente , cd a capello , a tutto cib y 
che fi ricerca in una nave , tanto per le 
vele, quanto per tutti gli akri ordegni del-
la medefima, ed alie fue parti dannofi da--
g l i uomini ddla marina i nomi medcíimi 9 

che. 
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che a quelle cT una nave fopr* acqoa > co
me , a cagion d'efempio, becco , oraftro, 
corsia , fprone, poppa, prua , e fimiglian-
t i . Manw. Ss&m» Di¿l. in voce . 

I I fno ufo fi é i l portare le ancore , le 
provvifiüni, le munizioni, e cofe fimiglian-
íi per fervigto della Nave , o Vafcello j o 
della Nave medefima , o da eífa altrove, 
eome anche fcrve per altri u f i , fecondo le 
occorrenze , che dar fi poíTono -

I termini uíati dai naviganti rifpetto a 
quefto lungo barcone , o battellone , fono 
gü appreíTo , fornire r o guernirs il battsllo ; 
che fignifica mantenerlo provveduto fempre 
di tutto punto : giraie il battello , vale a 
diré , volgcr la tefta di quello ad altra par
t e : liberare il battello , che importa tirarlo 
fuori dell'acqua: uonw al battello:. cioé la-
feiar de' marinaj al battello per vogarlo. 
ijuill . Gent. Di f t . Part. 3. in voce. 

Banda f truppa di battello ; include queíla 
efpreffione tutt i coloro, che uíano di vive-
re nel battello , che fono le famighe della 
fuá torma , alia quale i l battello immedia-
íamente appartiene . 

Scanfare il battello: viene a fignlficare la 
cura, che averdebbono i battellanti in of-
fervare, che i l battello non urti nei l a t i , o 
íianchi della Nave. 

BATTELLO ANIMOSO , s' intende quello , 
che refiíle con prodezza al mar tempeñofo. 

U n buon battello lungo fi manterra in 
qualfivoglia profondo , e grofío raare, an-
corché i'acqua batía conogni maggior v i 
gore . La gomena per cui vien rimurchiato 
alia poppa del Vafcello , o della Nave, é 
detta gomena da battellone, alia quale, per 
coníervarlo in guifa , che non vada alia 
banda , ne íogliono aggiugnere un' altra , 
detta guarda gomena. 

BATTELLO DA PIACERE , preíTo gli An-
t i c h i . Veggaíi r artieoío TALAMEGO . 

B A T T E R T A . Viene ufato alcuna volta 
quedo termine batteria , in parlandofi della 
fabbrica , c degli utenfili metal!ici . 

I n quefto feofo h batteria lavoro rac-
chiude, e comprende , vafi , padelíine , cal
da je , e firniglianti continenti , i quali quan-
tunque íieno fíati tirati alia fucina dappn'n-
eipio, debbono tuttavia effer dapoi ben ben 
martellat i , c ridotti n«llc lor forme . Gompl. 
Eng!. Trad. T o m . 2. pag. 64. 

A-lcuni fer víínfi di qucíio nome battem r 
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per efpnmcre gl ' iftrumenti della cucina 
batteria da cuerna , e quefta abbraccia ogni 
e qualunque utenfile appartenente alia cu
cina, íieno queíli di ferro , di ftagno di 
rame , o di qualfivoglia altra materia. ' A l 
t r i prendono V efpreífione in un fenfo piíi 
precifo , riducendo la batteria da cucina ai 
foli utenfili di rame. Savar. D i d . Comm. 
T o m . 1. pag. 305. 

La focieta , o compagnia per la batteria 
da lavoro delle minierc , o minerali d' I n -
ghilterra , venne dalla Regina Eüfabetta in-
eorporata a quella , cui Ella aveva aífegna-
ta la infpezione, e rieerca di tuíte le tni-
niere, mmerali, e tefori fotterranei, a r i -
ferva di quelle del rame , e dell' allurae , 
in tuíte quelle partí dell' Inghilterra , che 
non erano nomínate , ed efpreííe nella Pa
tente della Societa delle miniere Reali _ 
Ha queña Socieía un Prefideníe, o Gover-
natore, i l fuo Tribunaie, i fuci Aiii t lenti , . 
ed altri Ufiziali , che fono i medefími , i 
quali fon deftinati , e dichiarati per le mi 
niere Reali, con i quali ora fono tutt i in» 
corporati , ed aífociati . Veggafi Pettus , 
Fod8 Regal. Pars L pag. 21. & feq. 

B A T T E S I M O . Viene i l Sitito Battefim» 
preíTo gli Scrittori Ecclefiaílici conofciuío 
fotto diverfi altri nomi , e t i t o l i ; avvegna-
ché alcune volte venga appellato Indulgen-
z a , ovvero Affoluzione , e cib in rapporto 
a'fuoi divini effetti nel rimettere , e can-
cellare i peccati. { a ) Alcune volíe fu det-
to Palingenefia , o fia lavacro di rigenera" 
mentó ( ¿ ) : alcune volíe Salas , o vita di 
íalute ( f ) : alcuna volta ^¡púyií ^ Sigmctt' 
¡um Domini , ed anche Signaculum Fidei r 
fegno , impronto , carattere di Fede ( d ) i 
alcuna fiata poi é aíTolutamente appellato 
Myfierium , e Sacrammtum ( O : alcune vol
te Sacmmentum Fidei , i l Sagramento di Fe-
de ; ( / ) alcuna fiata anche Sacramenta) Sa-
gramenti, peí numero del pih i avvegnaché 
foffero uniti al medefitno la Divina Euca-
r iñ ia , la Crefima , eTEforcismo ( g ) ; al-
cun' ai i ra , Viaticum , dal fuo ufo di iicen-
ziar le perfone i ( ¿ ) alcune volte fi trova 
fentío Sacerdotium ham:9 ( i ) Sacerdozio del 
Secolare , eome queilo, che nei cafi di ne-
ceíTua pub eífere conferito da uotno laico, 
e fecolarei alcune volte fu detto la grande 
Circonciftone , magna Ctreumcifto » per la ra-
gione , che veniva conferito nella camera* 

del" 



B D E 
della Clrconcií íone, e íignifica la Sede del 

patío dei Criftiani , ficcome quella fu la 
Sede , ed il luogo , ove fu fatto i l patto 
con Abramo; cosi in rifpetto che i l Batte-
fimo ebbe perfuo único e vero, e foloAu-
tore Gcsu Cnfto Signor Noftro, e non gli 
U o m i n i , egli fu auténticamente conofeiuto 
fotto i l nome di , e ^ « e * ^ * Kyeí^j 
i l Dono del Signore: alcune volte fu detto 
fempliceraente A¿pov, donum, fenza alcun' 
altro aggiunto, come per antonomaOa , e 
per eccellenza, comecché egli fi fu un do
no fattoci da Crifto Signor Noñro , non 
raeno fommo , e fingolare , che gratuito. 
I n rapporto al farfi dal Battefmo gli Uo
mini compiuti membri del divinifTimo Gor-
po di Gesíi Crifto, la Chiefa la denomino 
Ti\HCtí(ní , ed anche TzKm j Confecratio ^ 
& confummatio, confagrazione , e confuma-
2Íone ; come quello , che da agli Uomini 
la perfezioneCriftiana, ed i l dritto di par-
tecipare del ^ w h i H o y , lafagraCena del Si
gnore , o fía la Divina Comunione; ebbe 
altresl i l Batteftmo i l nome di JVWcn?, ov-
vero Myr«>'&>i« , Initiatio, come quello , 
che era la porta , onde erano ammeífi i 
mortali a tut t i i Sagri Rit i , ed a tutti i 
Mifterj della Criftiana SantiíTima Religio-
ne j e ficcome la Divina EucarifHa dalla 
fuá rapprefentazione della morte di Gesu 
Crifto per gli efleriori elementi del pane , 
e del vino venne detta Simboli confagrati , 
cosí i l Battefime ebbe alcuna volta la fteíTa 
denominazionc (/fe). 

( a ) Bingham. Origin. Ecclef, L i b . u . cap. i . 
§. 2. Idem, Lib. 15». cap. 1. §. 2. ( b ) Idem , 
tbid. Lib. 11, cap.i. § . 3 . ( c ) Idem^ibid. 
cap.i. §. 5. ( d ) Id. Ibid. § . 6 . ( e ) Id. 
tbid, § .8 . ( f ) Idem y ibidem. (g)Johnr. 
Leg. Ecclef. ann. 740. § .41 . ( h ) Bingham , 
loco ekatop §. 10. ( i ) Idem , tbid, §. 3, 
( k ) Id. ibid §. 10. 

B D E L L I O . Pretendono i Rabbini , che 
quefto bdellio , bdellium venga a fignificare 
perla , nel che vengono validamente fian-
cheggiati , e foftenuti dal dotto Monfieur 
Bochart; ma íonoaltresi impugnad dalSal-
mafio , i l quale aífeverantemente afFerma , 
e foftiene j che la voce Bedollach importi , 
e venga a fignificare una forte, o fpezie di 
gomma prodotta neila Giudea, come anche 
i l fruteo dicerto dato albero, che alligna , 
I erefee nell'Arabia. Veggafi Bochan Hie-

B E A 
rozoic. Par. 2. Lib. 5. cap. 5. Salmaf de Ho-
mon. Hy!. Jatr. cap, 109. Jean le Clerc, 
Bibl. Univ, T o m . 14. pag.406. & feq. 

La gomma , che ha quedo nome preíTb 
i moderni, é al güilo alcun poco amara , 
apparifee rompendola pellucida, e trafparen-
te , e fe venga ftroppicciata comparifee una 
foííanza alquanto untuofa . 

Viene immaginato, che queda data gom
ma faciliti la digeñione , che promueva , 
ed apra la perfpirazione j e che fiaeziandio 
buona per le toíli , ed altre indifpoñziont 
del p e t í o ; ma i l fuo ufo principaliílimo ai 
noftri giorni fié reí íere un'ingrediente dei 
cerotti, impiaÜri, ed unguenti d'Índole di-
feuziente 5 ed in queflo ella viene aífai com-
mendata per la guarigione delie rotture, oá 
allentature, e per ammollire qualfivoglia in-
durimento delle parti nervofe . Junckcr, 
Confpedus Therap. Tab. 5. pag. 183. Veg-
gafi Xewer/, D\dc. de Drog. pag. l i d . 

Le PUlule de Bdellio majares deferitte dal 
Mefue, vengono da alcuni úfate contro le 
trasmodanti emoragie dell'eraoroidi, §d ec-
cedenti corfi meftruali delle donne . Dalí* 
Ermanno { a ) altresl viene altamente pre-
giato, e commendato i ' olio di bdellio per 
le oñruzioni del l 'útero. Le fumigazioni, o 
fuffuraigj di quefta medefima gomma, fufi-
tus ex bdellio, ricevuti per la parte del po-
dice, vengono é^iandio da alcuni valentí 
Medici preferitti per rattenere , e fermare 
i trasmodanti fluíli fanguigni delle vene mo-
roidali. ( ¿ ) 

( a ) Cynofur. Mat, Med.p.162. ( b ) Burg-
grawe, Lex. Msd. pag. 1522. & feq. 

B E A T I F I C A Vifione . Preífo i Maertrí 
in Divinita la prefenza di Dio Signore nei
la Gloria , che i Beati, o Comprenfori go-
dranno , e godono in Paradifo , per tutta 
1' interminabile Eternita, viene efpreffa con 
quefte voci Vifione Beatifica. 

Verfo la meta del Secólo décimo quarío 
venne con grandiíTimo calore difputato, in 
qual tempo la beatifica vifione cominciaíTe. 
La quellione era, fe 1'anime deiGiuíli ve-
deíTero Iddio facie ad faciem , fvelatamente, 
a faccia a faccia , innanzi i l giorno dell' 
Univeríaie Giudizio ? I I Sommo Pontefíce 
Giovanni vigefimo fecondo X X I I . foftenne 
la parte affermativa: FraTommafo Waleys 
dell'Ordine di San Domenico, fianeheggia-
10, e foílenuto dal Dottor Tommafo Poney 

Aba-
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Abate di Sant' Agoftino Canterburenfe, pic-
caronfi per la negativa , La parte che ío-
fíenne i l contrario all' aííerto Pontificio cb-
Jbé a comparire trionfante , cd al difopra 
per modo, che ilPontefice, fe é vero c ib , 
che viene afferito , venne forzato a ritrat-
tar / i . Stephan, App. Dugd. Monaft. t . z . p . ^ . 

B E A T I F I C A Z I O N E . Viene la Beatl-
ficaziom confiderata come un grado fotto 
Já Canonizzazione , e gli eífeíti della me* 
defíma fono, che vien fatto e renduto all ' 
uomo di Dio beat'tfisato , o dichiarato Bea~ 
t o , un'onore anniveríario , come ad un San
to, al fiio altare, o Depofito con accender-
gli delle cándele, e con quegli altri meto-
di í u t t i , co' quali fi onorano i Santi nella 
Chiefa di Dio Signore , Vegganfi ^ ¿ Ü ^ W -
Bomm, T o m . i . Junii , pag. 371. F. & 
Baillet Diífertazione premeíía alie fue Vite 
de Santi, pubblicate in Franzefe , p. 197. 
& feq. 

Viene aitresi confiderata la Beatificazione 
non altramcnte che una Canonizzazione 
provvifionale , venendo generalmente pre-
mefla al tempo della íolenmífima Canoniz
zazione per quel tempo, fino a tanto che 
la Sede Apoftolica fiafi determinara per la 
medefima, lo che fuole aceadere d' ordina
rio cinquc anni , piü , o meno dopo i l De
creto emanato della Beatificazione . Cosí 
Santa Maria Maddalena de' Pazzi Florenti
na , che volb al Cielo, lafciando la Terra , 
Panno del Signore 1607. , fu beatificata 
dal Sommo Pontefice Urbano V I I I . nel 
1626., ma venne poi canonizzata , e fcrit-
ta nel Catalogo dei Santi dal Sommo Pon
tefice Clemente I X . i ! anno 1669. Veg-
ganfi j4Eia SanBorum meníe Maii 5 tom. 6. 
pag. 515. & pag. 32^. 

BECCO, Becco , Latinamente , roflrum , 
íignifica propriamente il ¿ecco, i l roftro, o 
fia la bocea di qualíivcglia uccello. 

Nella falconeria , o fia arte del falcone , 
per becco intendefi la parte fuperiore della 
bocea o roftro del falcone medeíimo 8 o dir 
la vogliamo quella porzione del becco, che 
¿ arcata. Ruíí. Difl-p Tom. 1. 

La voce viene dal latino bárbaro beemn, 
ovvero dalla lingua galilea antica, o dalla 
Provenzale becco ^ ritenuta efattamente dagl' 
I tahani , becco, che fignifica , ed ha íigni-
ficato fempre la cofa fteífa . Du Cange , 
^loíT. Latín, tojn. 1. pag. 514. & fe^. 
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Si habtierh accipitrem , perdat beceum , & 

tingues pedum , <& caudam . Braft. Traól. 2 
lib. 23. , cap. 8. §. té 

I I becco delP uccello appelkto Rinoceron
te vien riputato un'antidoto centro aqual-
fívoglia veleno. Grew , Reg. Muf. Societat, 
Par. 1. §.4. cap. 1. pag. ^9. 

I periti della Falconeria hanno mV opera-
zione, che vien delta dai Franzefi raffurer 
le bec, ricovrare, racconciare , raífodare i l 
becco ̂  allorché i l falcone l1 abbia , o rotto, 
o difunito, od in qualfivogüa altra maniera 
difettofo, eífendo in tale fíato , fe non vi 
veniífe pofto riparo, capaciffimo d' infracU 
daríegli, e putrefarfegli , od anche di ca-
fcargíi giíi a brani . D i d . Trev. Tom. 4, 
pag. 1029. 

BEGLERBEG. Sonó i Bepjerbeg in Tur-
chia le perfone proílime al Vifir , Azeni^ 
0 fia i] primo Vifir , le quali , fecondo i l 
Ricaut, poflbno beniííimo paragonarfi agli 
Arciduchi d' alcune altre Regioni , effendo 
quefti i Miniftri proffimi dopo il primo V i 
fir , ed avendo fotto la loro Giurifdizione 
parecchi Sangiac, o Provincie, come anche 
1 loro fubalterni M i a i f t r i , come í t eg jAga , 
e fomiglianti, 

A qualunque j ^ / e r ¿ a g confegna il Gran 
Signore tre Stendardi, obandiere, o bafto-
n i , guerniti d' una coda di cavallo , e que-
fío lo fa per diftlnguergli daiBafsa, i quali 
ne hanno due foli alia foggia medefima 
guerniti , e dal femplice Beg , o fia San
giac beĝ  che ne ha uno folo. Rycaut. Pref. 
Stat. Oí toman. Empir. l ib. 1. cap. 11, 
pag. 151. 

La Provincia , o fia Governo d' un Beg-
lerbeg, viene dai Turchi appellato Beglebe-
glik , ovvero Beglierbeglik; e quefto ha una 
certa data rendita aflegnata fopra leCi t ta , 
paefi, e Signorie, feompartita fra i princi
par di quei dati luoghi, i quali debbono a 
tale effetto sborfare un tanto per cadauno 
a proporzioue de' loro averi , i l fecondo ap
pellato Sabian¿e Beglerbeglik , peí manteni-
mento del quale é affegnato un certo dato 
falario, o rendita raccolta dagli Ufiziaü, o 
Collettori del Teforo del Gran Signore , 
oppure dell' Impero Ottomanno . Ry^ut , 
loco citato. 

I Beglerbeg del primo Ordine » o fpe^ 
zie pur' ora divifata fono ventidue di nu^ 
mero j vale a diré , quello á' Anatolia , 

quello 
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tíuello S Caramania, di Díarbekir , di Da
ma feo , d'Aleppo , di Trípoli , di Trabi-
fonda , di Buda , di Temifvar , e íimi-
glianri . 

I Beglerkg poi della feconda fpezie, od 
ordine fono foltanto fei di numero , cioé a 
di ré , quello del Cairo, quello di Babilonia , 
€ íbmiglianti . ^ _ 

Fra i Beglerbeg cinque foü fon qirellí » 
ehe fono decoran col Titolo di V i f i r , va
le a diré , i l Beglerbeg d'Anatolia , quello 
di Babilonia , quello del Cairo , quello di 
Romania , ed i l Beglerbeg di Buda . 

I Beglerbeg fannoíi v^dere in pubblico 
con una vañiíTima Corte , con fontuofíta 
grande di fafto , e con un feguito ampifli-
m o , maífimamente in Campo d' armata , 
eíTendo obbligati a condur feco del proprio 
tanti fo/dati quanti ne .pub comprendere la 
fomma di cinquemila afpri { moncta tur-
chefea del valor di tre foldi ) 

I I Beglerbeg di Romania conduce feco in 
Campo d'armata 10 , ooo. uomini effet-
t iv i . 

B E L L I C O , BeíUconcfño, o fia quel bu-
dello del bellico , che hanno i bambini , 
quando naícono . Egli é un método rice-
¥uto univerfalmente dai prudenti Ceruíici , 
c dalle íavie Levatrici-, quello di fare una 
ligatura fommamente efatta fopra la corda 
umbüicale , o belliconchio del bambolino 
di frefeo nato, per timore, che venendo a 
gittar fang; e per i vafi , che lo compon-
gono , lo feoncerto cagionerebbe la morte 
della creatura. Simigliante legatura riee eíTer 
fatta fubitocheil fanciullino é nato, cioé., 
fgravarafi che íiane la Madre, con un filo 
fortiffimodella lunghezza di due braccia fio-
rentine a quattro doppj pcefo , ed avendo 
fatro un nodo ad uno dei capí , dee ailora 
paflaríi due volte iníorno al belliconchio , 
circa due o tre dita largo , o diftante dalF 
abdome , c dopoi dee ftringerfi con due 
annodature . Fatto quedo la corda attacca-
ta aila placenta p. b eíTere divifa con un 
pajo di forbicj fotto la legatura , e la parte 
fenta pertinente al bambino dee fafeiarficon 
una pezza di panno l ino , cd allora pub la-
feiaríi alia cura della balia, fino a che non 
s' afciuga, e fi fecca ben bene , e viene a 
cader g iü , ed a íkccarfi per fe fteíTo . 

V i fono íhti non radi efempj di bambo-
l i n i , i quah non hanno ncev.uto alcundan-

Suppl, Tom. L 
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no dal taglío á e \ belliconchio^ con tutto che 
non folie loro ftata praticaía ¡a faccenda 
della legatura i ma ficcorae in aílai mag-
gior numero fono quelli , che dall' averia 
trafeurata ne fon morti , e íiccome la di-
vifata operazione é fommamente facüe , e 
di niuna briga , cosí non pub cffere in ve-
run contó feufabile quclla Levatrice , che 
ofaííe di tralafciarla, e morendo la creatu-
pina, ficcome per lo piu accaderebbe , ella 
farebbe rea d' omicidio . Eijiero , Chirurgia , 
pag. 22. 

I I Dottor Schulze fi fa a contratare la 
comune opinione rifguardante i vafi umbi-
licali . Si ftudia peitanto di provarc , che 
i l bellico non viene ad effer formato dalla 
legatura, che fanno le levatrici, nelía fpe
zie umana, né tampoco dagli animali coi 
rodere , che fanno i l belliconchio , o corda 
umbilicale dei loro figlioletti appena na t i , 
coi loro denti; ma bensi dalla Natura 4 e 
che i vafeuli umbilicali fi feparano fponía-
neamente, e dipersé, ovvero con piccioUf-
fima forza , dalla fuperficie interiore della 
peí le ; dopo di che i vafi umbilicali peren-
tro i l cotpo della creatura cDntraggonfi , e 
fi -aggrinzano, divenendo ñera , e puntata 
la loro eftremita da quel la parte , per la 
quale erano aderenti al bellico , non altra-
mente che fe foífero ñati feottati; ed alia 
perfine fvanifeono , e fe ne vanno total
mente : concioífiaché ( fono fue parole ) 
quelli , che comunemente ci vengono de
ferí t t i come quefti vafi cambiad , e con-
vertiti in ligamenti , altro non fono in 
realta , fe non fe aggrinzamenti nei quali 
eífi erano formalmente contenuíi . Da fimi-
gliante dottrina egli viene a conchíudcre , 
non eífere per modo alcuno neccí^a-io i l 
fare alcuna legatura nel belliconchio dopo 
che il parto é venuto alia luce del Mondo. 

I n conferraa di cíe i l Dottor ÉWer rife? 
rifc€ parecchi efempj di corde umbilicali , 
o belliconchj di bambolini lafeiati íciolli do
po eífere ftaíi tagliati, fenza eíferne fucee-
duta la rmnoma eraoragia , od altra trifta, 
e pericolofa confeguenza . Commerc. No-
rimb. ann. 1753. Hcbd 48. § . 2 . 

Monfieur Monrb é di parcre, che i 1 Fe
to negli animali vivipari riceva il fuo nu
trimento dai foli vafi umbilicali . Veggaíi 
i ' Articolo FETO . 

Egli é flato oífervato, che foffiando den-
T £ tro 
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tro la placenta per i vafculi umbilical! , 
l'aria infierne , ed i ! iangue vengono age-
voliffimámente forzati fuori della medefi-
ma , da quelia fuperficie della placenta, che 
é attaecsta , ed affiíía all' útero i ma che 
né Taria , né il fangue poíTono in verun 
contó eífer tratti fuori per la parte dell' 
altra fuperficie, la quale riíguarda i l feto, 
cd é fituata verfo i l medefimo. Quindi dee 
cííere oífervato , che non apparilce , che 
1' útero fia coperto dentro di fe da alcuna 
membrana , e che la placenta altresl non 
ne ha alcuna da qucla parte, o lato, ove 
ella adeníce , ed é attaccata alia matrice, 
di maniera tale che non vi ha cofa alcuna 
che impediíca , che il iangue venga foffia-
to con íomraa prellezza dall' útero peren-
tro alia placenta , e quindi alia creatura . 
Quello, che da noi s'intende comunemen-
te per la voce membrana , é una coperta 
d'una tefluura cosí fina, unita, e ferrara, 
che pub bemlfirno mantenere dentro di fe 
l ' a r i a , od i fluidi , cd é cola evidennííima, 
e fe ne vede fommamente patente la ra-
gione , onde non debba la placenta avere 
alcuna cofa di fomigliante in quella parte , 
per la quale ella dee comunicare coll' úte
ro i né 1'occhio pub ícorgervene alcuna di 
tal teffuura , quantunque fia fommamente 
facile lo feoprirne una ddli'altro lato. 

La corda umbilicale , o bdliconchio , ol-
tre íe íue vene , e le due fue arterie , é 
comporto d' una foífanza ípungofa , in cui 
ftanziano i diviíati vafi fanguiferi . Quefta 
foftanza fpungofa é comporta d'un dato nu
mero di celi t t te, che comunicano con un' 
altra , e contengono un' umore glutinoío 
attaccaticcio , che trovafi d'ordinario in eífe 
in abbnndanza grande . Se noi ci facciamo 
a confiderare la corda umbilicale , o bdli
conchio ̂  come un cilindro , i vafi fanguigni 
fi portano fpiralmtnte alTertremita del fuo 
aífe , e fon congiunti 1' un fopia 1' altro ; 
ma quefto in guiíe differenti in differenti 
íoggetti i e querta appunto fi é la ragione, 
che la corda umbilicale é attorcigliata . 

Quando i vafi íono ícorli per tutta la 
lunghezza della corda umbilicale peí diá
metro medtfimo , vanno a Ipaccarfi , ed 
apriifi in un dato numero di ramifica/ioni, 
cd entraño nella placenta , ove dopoi fub-
dividonfi in ramificamcnti capillari. I ldia-
rattio della vena é per ogni verfo , e da 
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ogní lato dopplo di quello sí dell'una, che 
dell'altra arteria , di modo che egli viene 
a conteneré i l doppio di piü'del fangue, di 
quello, che fi contiene in tutt 'e due le ar
terie prefe infierne. Se la corda umbilicale 
foífe foltanto comporta di querti tre vaíi 
divifat i , i l feto , in movendofi , compri-
merebbegli faciliffimamente per tal modo, 
che verrebbe a troncare, cd a turare ilcor-
fo del fangue ; e la confeguenza di querto 
neceíTanllima ne farebbe la íua morte ine-
vitabile i ma provveduto avendo la Natura 
di querta divilata fpugna , o fpungofa fo-
rtanza , o dir lavogliamo, fe cosí piaceííe, 
íoftanza cellulare , aíkgnata da elfi come 
lorortanza; é fommamente atta a dar loro 
quefto neceífario vareo , allorché vengano 
compreíh in qualfivogba modo, e per qual-
fivoglia direzione; e grinabilita a un tera-
po rteíl'o pero a ricevere una forza confi-
derabile, fenza che iv i venga da efli tron-
cato, o chiufo il corpo neceífario del fan
gue i né é gia i l g'utinofo attaccaticcio íi-
quore, del quale pitne fono le ceüettc , di 
picciolo ufo nei render lubrici qutfti divifa
t i vaíi , ficcome i l bifogno loro richiede i 
Memoires Acad. Parif, ann. 1714 

BELZOAR . Si é il Bclzoar quella fofianza 
medefima , che vstne altramente anche ap-
peliaca Bczoar, Bezaar , ed anche Bcze-
hard : queíta me efuna vien detta dai Per-
fiani Bazar ; dági' Indiar.i Bezar , ovvero 
Brzar \ dapji Arabi B<<ger , da i Giudei 
Bdzuar ^ e Bdzoar dagl' Italiani , ec. Sal-
muth. ad Pancirulum , Par. 2. T i t . 3. pag. 
116. e fcq. 

11 primo , che trovifi aver parlato del 
Bdzoar , fi é Avenzour , i l quale fu un 
Medico Arabo del décimo fecolo , i l quale 
ci da , a dir vero, un'irtoria di fuá origine 
añatto romaníefea . L'irtoria prima genui-
na del Belzoar per tanto noi dobbiamo úni
camente a Garcías ab Horto Medico del V i -
ceré di Portogallo neü ' Indie Portughefi 
Ce ne ha data in oltre i l Kempfero la lúa 
delcrizione con alcune piíi eíatte particola-
nta 

( a ) Garcias ab Horto , de Aromctt. & 
Simpl. Medie, apud Indos ^ 1. ( b ) K>m-
p!es-, Jmoen. Exotic. Fafe 2. Relat. §. 8. 

pag. 398. Ĉ - feq. 
Niccoib de Monardis , Cafp. Bauino , e 

Monfieur Gcoífroy, hanno fatto dei ragio-
na-
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namcnti ex profeffo fopfa i l Behoar . Lo 
ci defcrive Avenzour, come generaío di la
gr ime, o fia gomma degli occhi de'Cervi , 
i quali dopo aver mangiato dei ferpenti , 
ufano di gura fi nelTacqua fino al nafo , 
ove fiaonofi fino a tanto che i loro occhi 
cominciano a mandar fuori , egrondareun* 
umore , i l quale adtrtiandofí íotto i loro oc-
chi , gradatamente va ípeJandofi , coagu-
landofi , ed indurandofi , ficché bene fpeílo 
trovafene ful terreno , ove fitno molti di 
queíii ?.n;ma'i , ed anche attaccat*) íotto i 
loro occhi , allorché vengon prefi alia cac
ee . I r/e-.d. fftof. Fif. Parte 2. pag. 106. & 
feq. Lang. Epift. Medie. 24. Hb. 2. Panet-
roí. de Reb. Memorab. Pars 2. T i t . 3. ¿W-
mnth, ad loe. 

Aítre opinioni niente meno ridicole , e 
favolofe di queüo , che queda fian , ebber 
corfo fra gli Scrittori fina a! rempo dell' 
illuminanffimo Garcías ab Hotto ; come a 
cagion d'efempio, che i ! Se /^w trovavafi 
ndla tefia d'un certa dato bruto, anímale, 
neila ciítifciiea del!' Tfirite , e fomiglianti . 
Burggranoe , Lex. Mcd. pag. 1 563. & feq. b . 

Trovanfi per lo piu , fe non fempre , 
nel centro dei Belzoar alcuni corpi forettie-
r i , ed cterogenei ad eífo , iníorno intorno 
ai quah , a foggia di núcleo ^ fono difpofte 
le bezoartiche fpoglie , incamiciature , o fie-
no Itrati V«) ; come pagliucole , capelli, 
marchefite , faífotint 9 talco, fabbione ,e fo
miglianti ; e cielle pietruzze fímigliantifn-
me ai noccioli di ciliegie . Ma i l núcleo 
comune é la loppa d'un frutto fimigüantif-
fimo a quello ádV ¿ícacia vera Egiziana ; 
quantunque a prima vida comparece un 
nocciolo di^caffia fiítula , o di tamarindi , 
Que'^o frutto venendo ncevuto nelloftoma-
co , viene a cagtonare » in virtü di fuá Ín
dole , e natura aftringente , una condenfa-
2Íone dei liquori , che i vi incontra , e da 
queílo ne nafce colf andar del tempo i l 
Bezoard ( ¿ ) . 

( a ) M;m. Jlcad. Setene, ann. i j i z . p . 2Ó3, 
& feq. ( b ) Tranfaz. Fllofof, nu, 282. petp* 
1284. Mem* Acad. Saenc, ann. 1720. pa? 
264. & feq, - " 

Le pietre prodotte da ciafcheduna aní
male potíono beniífimo ientirfi colie dita , 
e noverarfi efiernamente toccaadolo , e da 
quefio dato numero di pietre in eífo con-
senute pub ottimarnente regolarfi, e filíar-
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fí i ! prezzo , o valore, dell' anímale me* 
defimo. 

Pretende i l Signor Pomet , che un* aní
male non producá piu che una fola pietra, 
la quale é racchiufa in una túnica , o mem
brana a quefio. dato ufo dalla natura appro-
pnata : ma tutto quefto é flato feoperto 
tfler falfo, e fi tocca con mano» come que
fir, buon' uomo preíe un granchio a íceco. 
Geoffrojf ap. Mem. Acad. Scienc. ann.1710. 
pag. 266. & feq., 

Si ñudia il Signor Slate , e s' arrabatta 
di provare , che tanta i l Bezoard Oriéntale , 
quanto il ">YÍ Occidcntaíe artefatti , che 
fono oggimai ftati rigettati , e condannatt 
da Monfieur Geoffroy fulla fulla faviacoa-
fiderazione , che ne! Bezoard , o net fuo 
centrodeeíi fempremai , e cofiantiíhm^meti 
te trovar vi de'corpi, e íoíhnze eterogenee , 
eífer veri bezoard . I bezoard. contraffattí 
diffici!mente pctrebbonfi umre con una tai 
data particolarita . Noi perb abbiamo udito 
ragionare dei Belzoar artificiali dell' Ifola d* 
Ormus , f u t í , e compofit con tanta mae-
ftria , che é realmente impoífibile i l difiin-
guergli dai Bezoard genuini , e naturali , 
almeno col rompergli (oltanto { a ) , Viene 
afi tr i to, come preífo di noi i l Belzoar vie
ne adulterato con certe date polveri , coa 
de i la ragia , e con della mucilaggine ( 5 ) , 
Defcrive Munfieur le Mort un certo Bel
zoar artefatto, fomigliantiíTimo ad uno na
tivo , e fa vedere , come et poífa eífere 
preparato dal magiílerio d'erbe aleífifarma-
che ( c ) . 

( a ) Burggrawe , Lex. Med* Tom* i.pag* 
15Ó9, ( b ) Honghf. Coll. Tom. 2. pag. <58, 
( c ) In Chym, Med. Ph/fic. e. 1$. pag. 198. 
CafielÜ , Lex.. Med. pag. 103. b. 

B E N D A . Le bende , o fieno fafce, le
ga, tu re , ec. fono una parte fommamente 
neceííaria nclTapparato della cura , e gua-
rigione deíle fente. Non folo neícono que» 
fie piu vantaggioíe, e arrecano un fervigio 
maggiore di quello , che faccia o i piumac-
c i o l i , e g r imp ia í l r i , nell'aíficurar che f^n-
no le altre cofe, onde é coperta la ferita f 
ma riefeono eziandio di un'ufo ecccllcnte,, 
ed egregio per rattenere le perícoloíe emo-
ragie , e nell' umre , e connettere le oífa o 
rotte , o slogate . 

Quafi tinte 1c bende e fafeiature úfate nel 
legare le ferite , le uleen o te oífa rotte , 

T t z in-
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ínfrante , o slogaíe , dovrebbe.ro cffer fatte 
d'una tela di liao netíidlma , che fia ftata 
bene uíata , ma che a tm tempo íkílo fía 
forte infierne , e mórbida , c maneggevole^ 

Debbono eííere d' una lunghezza, e lar-
gbezia conveniente per le oecafioni chepof-
fon prefentarfi , ove abbiíbgnino piü o me-
no lunghe , e piu , e meno larghe \ ed af-
finché uno poíTa afficurarfi , che fieno fta-
b ü i , e forti , conviene che efamini la tra
ma ed i l corfo delle fila della raedefima r 
e direttameníe alie fila medefime lunghef-
fe ñraziare dal leazuolo j o dalla caroicia , 
o fomigliante le óende per ufo. Le cucitu-
se , le rimondature, gli o r l i , e fimiglianti 
difuguaglianze , che poteííero effere nella 
sela, che deefi ufare per le ¿ende, debbon-
fi. in ogni contó fchivare, e por da un la-
to , avvegnaché potrebbero produrre quelle 
fafce , o bsnde ove quede date cuciture, o 
Comiglianti difuguaglianze fi trovaífero, dei 
difordini ed inconvenienti non difprezzabili. 

V i ha differenti fpezie di ¿ende , o fa-
kiature per i differenti ufi . Alcune fono co-
rauni , altre fon propne . Quefte feconde } 
vale a diré , le proptie fono fokanto appli* 
eabili alie parti particolari , le altre poi , 
cioé , le comuni poííono applicarfi a qual-
fivoglia parte . 

PoíTonfi le ¿ende , e fafce diftiuguerfi ezian-
dio in fafce femplici , ed in fafce c&mpofle . 
Le femplici quelle fono, le quali fono fór
mate tutte d' un pezzo di tela \ le com
porte poi. di piü pezzi intralciati, ed aceo-
modati infierne in differenti maniere. 

La piíi femplise di tutte le altre fafce , 
é Gomunemente quella , che non é invilup*-
pata , ma vien giü íciolta, ed é ufata nel
la flebotomia, o fia nella cavata di fangue . 

Dopo- di quefta vien quella detta ¿enda 
da un capo folo ^ vale a d i ré , che é invilup-
pata , ed unita da una fola eftremita , e 
dopo d'eífa l'altra dal capo doppio , o lavo-
vogliam diré inviluppataj edunita dall'una 
eflremita , e daü' altra . 

Dopo delle fin qul divifaíe vengono quel
le fafeiature y le quali fon fatte , e cávate 
da un pezzo di tela di lino ufata, ma che 
si all 'una, che a!!' altra eftremita fono di-
vife , quafi fino al mezzo r c quefte ven-
gono comunemente dai Cerufici appellate 
¿ende, o fafce da quattro capí. 

Un'altra fpezie di fafeiatura é alcun pa-

pi5 c o m ' , ed infierne piü ftretfa delf últi
mamente deferitta , ed é divifa da una fo
la eftremita, e dali'altra eftremita é fora-
t a . Quefta viene d' ordinario impiegata pef 
fafeiare i l pene, od un qualche di to. 

Un'aitra fpezie á\benda vien denomina-
ta dal fuo ufo fafeia con fungente, o fafeia 
d? unione . Ella é quefta una fafeia di due 
capi, divifa verfo i l mezzo, eferveaduni
ré quelle ferite , che fon fatte per lungo, 
fenza fervirfene poi per ravvenire. 

V i é altresi un' altra fafeia con un foro 
aggiuftataraente fatto nel mezzo , per cui 
poíTa paífare agevolmente il capo , od eftrc* 
mita di quella, foftenendo le parti eftrtmg 
della. fafeia una fopra i l petto , l'altra fo-
pra i l dorfo. L'ufo principaliííimo di que
fta ¿enda confifte in quefto, che nel fafeia
re , e veftire le ferite del torace , ovvero 
dell' abdome 5 fia capace di íofteníarc un* 
altra fafeia , alcun poco piíi larga fatta di 
un pezzo di tela prefa , ed aecomodata a quat
tro , od a fei doppj, che dee circondare i l 
petto , ovvero la panela . 

V i rimane ora da confiderarfi una ¿en» 
da , o fafeia compofta fatta di due pezzi 
di tela ufata fimigliante nella forma alia 
Lettera T . La parte íuperiore di quefta fa
feia particolare dee eífer condotía , e gui-
data intorno alia panela , e legatavi con 
un cappio y ma la parte piü bafla , cd in
feriere paila iotto ú corpo, fra le cofee 5, 
e venendo condotta in su di bel nuovo vie
ne a raccomandarfi , e fiffaríi alia parte Iu
periore fopra la fchiena. Appanfce eviden
temente eflere ftata quefta faícia aífegnata 
per la ficurezza di quelle fafeiature , le qua
l i faranno credute proprie per eífere appli-
case od all'ano , od alie parti della gene-
razione. Alcuni dall'inventore della mede-
fima 1' appellano fafeia d? Eliodoro . Alíri 
poi dalla fuá forma , e figura, la chiama-

. no la fafeia T j e dalla divifione, che vie
ne aftai volte fatta nella parte infenoredi 
que'ila, la addimandano anche i l Tdoppio, 

Quanto poi alie falce, o ¿ende per la te-
fta , nonoftante che i Cerufici ne abbiano 
formalmente invéntate delle fpezie diíferen-
t i r per qualfivogiia ferit-a , che poíTa eífer 
fatta in quella parte del corpo umano j 
nulladimeno non vi ha, che una fola tor-
ma , la quale fembri neceííaria i e quefta 
fola corrifpondera beniffirao a tutti i finí, * 
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che peffono effere propofti da fimigliante 
ípezie d'applicazione . Queda fafcia adun-
que é fatta nella fcguente maniera; Fren-
di una peziuola , un pannicello , o qualfi-
voglia alero ptzto di tela di lino quadra-
to : raddoppiarlo in forma triangoiare, ed 
applicario , ficcome noi facciamo frequen-
tiflimamente nelle calde ftagioni , allorché 
ce lo nnatno , o ponghiamo da una ban
da per copnrei la t tüa uíualmente per iíchi-
vare recccíTivo calore del Solé. 

La benda, o fafcia, che é fommamente 
in ufo prtffo i Cerufici moderni , e cui i 
Franzeíi chiamano le grand couvrechef , el
la íi é pochismo diverfa da queíU , ed é 
ordinariamente fatta d' un tovaghohno , o 
d'alcun'altro pezzo di tela di lino mórbi
da di forma quadrata. Quefto peizo di te
la é raddoppiato in tal maniera , che la 
parte infenore viene ad eífere interno a 
quattro dita piü larga della parte fupeno-
r e . La parte di mezzo di quefto dato pez-
zo di tela é collocata, ed aggiuftata íopra 
3a tefta in guifa , ebe la parte anteriore 
poífa arrivare quafi fino agli occhi; le quat
tro eftremita , o coma di eífo rimaneníifi 
penzoloni fopra le mafcelle. Le due corna 
della parte íuperiore , o fia la parte piu 
í l re t ta , dtbbono efier raccomandate , e fír
mate fotto i l mentó , nel tempo medefi-
mo , che le due corna della parte inferio-
re , o fia la parte piu larga , debbon'eíTer 
condotte , e fatte vemre fotto la parte di-
retana della te(U , e qutvi umte , e lega-
te , o cueiíe infierne. Simigliante fpeziedi 
henda , allorché fia fatta condiligenza, tie
ne aííai ben guardata , e cuftodita la tefia , 
ed é un'invenzione veramente egregia , ed 
eccelli nte , e nata fatta per tenerla difeía 
dagli urn , ed ingiurie, che ricever potreb-
be dall'aria fredda . Quella parte efieriore 
di quefia fafcia tura , che va ftendendofi ver-
fo gli ecchi, allorché le efirt mita 1 no at-
taccate , dee eífere nvoltata dalla parte de* 
retana della telU lungo la corona , od oc-
eipite , e le due partí , che rimangon fo-
fpeíe ful eolio , debbonfi accomodare altre-
si nel di dentro della tefia tnedefima , e 
raccomandare , e fermare verlo le orecchie 
con un filo, e con una cordicella. 

I nomi diíferenti deíle femplici fafeia-
ture , che qutfle vengono ad acquidare a 
aorma % e fecondo le diíferenti acconcia-
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ttire } e figure , che vengono a formare 
nella maniera , colla quale vengono appli-
cate, non debbon eífere per verun contó 
poüi in non cale . 

Se una ¿enda , o fafeiatura femplice , 
con un capo íolocircondi una qualche parte 
del corpo umano offefa, e la circondi con 
un tratto diretto , ella é denominara anu
lare , jozbicolare , ovveio encolare : per lo 
contrario poi , fe le ale della fafeiatura 
afcendono nella loro dire^ione , ovvero fe 
difeendono, roaífimament^ fe vengano pofle 
ípiralmente, in tal cafo addimandafi fafeia
tura ottufa, oppure fpirak, Quefto avviene 
aííai fovente neüe fratture , ed in altre 
fpezie d' inconvenienti , e difordini , e fi 
rendono ben de firaiglianti fommamente pro-
fie ue , edi vantaggio indicibile al paziente. 
Ma quando i lembi , che debbon eífer 
tenuti , ed aggiuílati nella maniera divi-
fata ? fono di differenti groífezze nelle loro 
partí differenti, che é appunto i l cafo della 
tibia , vi é neceífaria un' arte fingolare y 
per impediré, che le fafeiature rimanganíi 
fofpefe, e fciolte , o moventifi. I n quefto 
cafo la fafeiatura dee eífere appücata al 
tarfo , e dee eífer condotta all ' insh , di-
modoché ella venga ad incrociare i mal-
leoli , aggiuftandofi , e raceomandandoíi 
intorno alia tibia in forma fpirale j ma 
allorché voi farete giunto colla divifata 
fafeiatura alia polpa della gamba , fa di 

che ciaíchedun giro della fafcia 
e guidato in una maniera 

particolare , e tirato , e diretto , fecondo 
che richieggono i cafi , 

Da cib , che é ftato detto finora , fara 
agevole i l concepire la ragione , perché le 
ftnfce, o giri della fafcia, che noi abbiara 
divifato , e deferitto , venga generalmente 
detto eífere inverfi , c retroverfi, e perché 
dai Cerufiei Franzefi vengan detti altresi 
renverfées . Vengono si fatte 6ende , o 
falciature maneggiate j n modo , che le 
ftriíce , o giri della fafeiatura medefima 
vengono ad eífer contigui 1' uno all'altro , 

Ma é in ufo un'altro método di fafeia
ture , in cui i giri della fafcia non fono 
cosí frequenti , e fpcffi , e percib addi-
mandanfi fafeiature rampieantifi, e dai Ch¡« 
rurghi Franzefi fempücemente rampants * 

Quefte fafeiature rampicantifi , ovvero , 
ficcome akuna volta noi le cbiamiamo 

fa-

meíliefi 
fia condotto , 
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ftfciarure ferpentins , fon meííe in ufo per 
aíficúrarf! i cataplafmi , od i piumaceioli 
füpra le parti affette , 

Dcve eziandio efler determínalo i l luo-
gar dal quale debbonfi principiare, e quello 
altresi , in cui debbono terminare , e fis-
farfi, le fafciature: allorché dee fafciarfi i l 
braccio, la. faíciatura dee principiarfi a for
mare da due , o tre giri , o volcare circo-
lari fatte nel polio , afcendendo con ifpire 
fciolte fopra i l cubito , ovvero fopra la 
fpalla in quel'a forma , che vena richieíla 
dalla natura del cafo» Ma quando i l prin
cipio della fafciatura dee eííer nel picde , 
dee eííer formato da tre , o quattro gírate 
circolari della fafcia intorno interno al 
tarlo , ed al metatarfo ; quindi procedendo 
in un tratto ferpentino, fin fopra i l ginoc-
chio ; ovvero , fe lo richieggia i l cafo , 
fin fopra all ' inteflatura della cofeia ; e 
pofeía r ficcome avviene aííaiíTime volte, 
dall' inteftatura della cofeia medefima in 
giu difeendendo di bel nuovo . 

Non poffiamo tralafciar di diré , che i l 
principio della fafciatura é alcuna fiata 
applicato alia parte inferma , ficcome addi-
viene in parecchie fpezie di fratture ; al
cuna volta vicino ad eíía , fopra eíTa , od 
in una guifa ferrata ed unita ad eíTa : 
alcune volte poi in gran diftanza dalla 
medefima dovra farfi la fafciatura , fecondo 
la diípnluione della ferita • Per lo contra
rio T eítremita della fafciatura quaíi mat 
dee eífere legal-a fopra la parte affetta , ed 
inferma, ma piuí tollo la lega tu ra della fa
fcia dovra farfi in una parte fana , affine 
di fchivare di dar pena al paziente non 
íolo , ma eziandio , e molto piu , per
ché tirerebbe piu a lungo la guarigione . 
Eijkr. Chirurg. p. 19. 

Oltre le fafce doppie , e quadruplicate y 
o fieno a quattro doppj , fogliono alcune 
volte i Cerufici far ufo di fafce da otro capi, 

La lor figura pub apprenderfi dalla Chi
rurg i a del!'Eidero- pofta alia figura 4. della 
Tavola I X . 

FASCIA ANNODATA. E' quefta una Ben-
dar o fafcia .per la tefta , appellata anno-
data dalle fue raolte annodature nelle tem-
pie» ed é anche detta flellare , ovvero fi
lare dalla fuá direzione nei ragg/. 

Ella fi é queíía una fafciatura fomma-
metue utile „ quando é divifa 1' arteria 
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temporale , ó nell' arteriotomía , o per 
alcuna accidéntale ferita , ed é tale che 
é un roiracolo , fe venga a mancare di 
ritenere i l fangue fgorgante . Per V appli-
cazione di quefta veggafi l 'E iÜero , Chir*. 
Part. 3. cap. 2. §. 7. 

BENDA STELLARE . Veg. fafcia anno» 
data , fopra . 

BENDA SOLARE . Veg. fafcia annodatct 
fopra . 

BENDA INCARNATIVA . Quefia fignifica 
lo üeíTo , che benda , o fafcia úñente, od 
uni t iva. Veg. fopra, ed anche 1* Eijiero , 
Chirurg. Part. 3. cap. 2. §. 5. 

BENDA SCOMPARTITA , é la üeíTa ap
pellata dai Cerufici Difcrimen . Vegsaíi 
P articolo DISCRIMEN . 

BENDA ESPULSIVA , o fia queüa tai 
fafciatura, che viene praticata per mlurre, 
e per impediré 1' allargamento dei tumori . 
Fafce fomiglianti fono aííai frequentcmente 
applicate con quefta intenzione di goníure 
le gambe, ed ancora di fcaricare la mate
ria maligna , od offenfiva neüe filióle , e 
nelle ulceri finuofe. Veg. V Eijiero , Chir. 
Part. 3. cap. 1. §. 9. 

BENDA RATTENITIVA . Quefia é una 
fafciatura propria ed acconcia ^1 eolio , e 
ferve per confervare , e tener ferme al 
luogo loro le applieazioni dei topic» medi
ca men t í , che pongoníi nel eolio,, dopo la 
cavata di fangue r ec. Simigliante fafcia
tura é di ordinario comporta di due !em-
plici bande , o ftrifee , una delle quah é; 
lunga un' ala Parigina , o due braccia fio-
rentine che é lo fteffo , 1' altra poi un* 
alia e mezzo, o fia tre braccia fiorentine: 
la prima larga un pollice , e la feconda 
tre dita . I I modo- , coi quale debba eííere. 
appücata , veggafi nell' Eijiero , Chirurg. 
Part. 3. cap. 3. §. 2. 

Fafcia per laTracheorcmia . Veg. V Eifle' 
ro, Chirurg. Par. 3.. cap. 3. §. 3. 

BENDA D'ARNALDO . E ' quefta una fa
fciatura immaginata , e praticata da Monf. 
Arnaldo Parigrno t per le filióle , e per 
gli abfceííi del!' ano , e che é altamente 
commendata dal Signor Garengeot . Ma 
1' Eiílero é d' opinione , che la fafcia co-
mune appellata T . poífegga i medefifflt van-
tagoj-, purehé lo fcapuiare fia fortei e 
refiífente . Veg. V Eijiero > Chirurg. Part. 3. 
cap. 5. §• 6. ^ 
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Poche delle comuni fafciature fono vale-

voli a rattenere la copiofa , e ridondante 
emoragia , dopo i noti tagli , o delle fi-
fíole d t i r ano , o della pietra . Quella fa-
fciatura , che é flata immaginata dail' E i -
fíero per quede terribili operazioni , pub 
vederfi nel fuo Trattato di Chirurgia , 
Part. 3. cap. 5- §• 7- , • , • 

Oltre 1' Eiftero , vi fono parecchi altn 
Autori , i quali hanno fcritto íopra ie 
hende , o fafciature . Quefto Autore nella 
fuá Introduzione §. 28. cita Galeno tra-
dotto da Guido Guidi , con figure: I I Ver-
duc delle fafciature , in Franzefe ed i l 
Solingeno : Ma egli é di fentirnento , che 
i migiiori di tutn gli altri , che abbiano 
fcritto intorno a tal foggetto , ficno M . l e 
Clero nel fuo Trattato intitolato : Appareil 
commode: ed i l Baííius Olandefe-, 

Quanto alie altre fpezie particolari di 
fafciature , quali fono , a cagion d'efem-
p io , la /pica, lo fcapularci e fomiglianti, 
veg. ai loro refpettivi iuoghi alfabeíici, 

B E N E D E T T T I N I . Peí tratto di íei-
cento anni dopo la Fondazione dell'Ordine 
Bencdettino , molíiflTimi Monaci Europei 
feguitarono queña Regola, qualunque íiaíi 
ñato i l nome diverfo , col quale íienoíi 
chiamati , come , Certofini, Ciilercienfi , 
Premoilr^tenfi , Ciumacenfi , e fimigUanti, 
^ l i ro non farono queíti che rarai differenti 
dell'Ordine Bcnedemno, fino a tanto che 
inrorno 1'anno di noílra Redenzione 1220. 
i Domemcani, ed 1 Francelcani, aíTuniero 
nuove R t g Je . 

L ' Ofpmíanú riconofee niente meno di 
venticté Ordíni Religiofi diramatifi da que
fto fob . 

Secondo il compuro Bensdcttino fono 
ufeui da qutít 'Ordme ventíquaitro Sommi 
Poncefici , dugeoto Gafedinali , íettemila 
Arcivclcovi , quiudici mila Vcfcovi, qum-
dici mi-ia fetvrcuKo Aba t i , quattromíla 
Santi , 40 , 000, ConfcífüTi , circa tre 
mila Martin , cd A ' oftoli, i quali hanno 
convertito alia Fede di C n í b trenta Pro-
vin. ie , oltre vdrj Imperadori , R e , ec. 
Brsiokim , Ong. Eccltl. L ib .y .c . 2. § 12. 
ffork. f o m . 1. p. 251. I monafit-r) deü' 
Ordme Bcncdettrno fi calcóla , che arnvino 
a trenta ictte miln . Vtggafi Tabella rerum 
illujhium Ordtnis S. BmeditV , Sa amane, 
ann. 1569. apua Stephan, Suppl. p, 16$, 
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I I famofo Padre Mabillon ha pubblicato 

gli A t t i dei Suaú Benedettini in dieci Vo-
lumi in foglio ( f ) , e gli Annali deil 'Or-
dine in a l tn quattro V o l u m i ( ^ ) . 

( f ) jítla Santlomm Ordinis S.BenediSi, 
( g ) Miflh -Acad* Infcript, Tom.j .p. 

Voghono alcuni , che 1' appellazione 
o denominazionc data di Neri ai Benedet-
tini , fia flata per diñinguerli dai Monaci 
Ciftercienfi . A l t r i poi pretendono , che i 
Monaci Inglefi foíTero piu particolarmente 
addimandati neri , per contraddiftinguergli 
dagli Scozzefi , € da§,l* irlandefi Monaci 
Benedetüni , che veíbvano di blanco , 
Veggafi Steph. Supplem. ad Monaft. Dugd, 
T o m . 2. pag. 169. & pag. 184. 

L'origine , e 1'líloria infierne delTOrdine 
dei Bemdettini , fono in grandiflfuna parte 
P -origine , e i ' Iftoria del Monachifmo 
medefimo ^ per lo meno in Occidente , 
E di vero i Rcligiofi , che fiorirono in-
nanzi a loro , come quei di S. Colombano, 
di S.Patriziof, di S. Bafilio, e fomiglianti , 
non erano veracemente e rigorolaraentc 
Monaci , perché non erano Regolari . 

San Benederto Fondatore di queft' Ínclito 
Ordine fece i primi fuo i ftabiiimenti , e 
fondazioni in un deferto fituato nella Dio-
cefi di T i v o l i , quaranta miglia lontano da 
Roma , ove andb ad afeonderfi in una 
picciola e balTa grotta formata dalia natura 
nel fianco di una rupe , appellata al di 
d'oggi Grotta Santa: Ma la fama deíla fan-
tita di lui conducendo ad eíío numero gran
de di íeguaci, fe s i , che lafeiando la lanta 
fuá grotta , diefli ad erigere dodici Mona-
ñerj , ciaícheduno confuiente in dodici 
Monaci per entro i l fuo d,cíerto , ed in 
quei lelvaggi Iuoghi , ove l1 uorao di Dio 
trovavafi , uno de' quali dopo alquante eta 
divenne cosí grande , e tanto avanzoíTi', 
che venne ad a vete fotto la fuá Giuriídi-
zione quattordici Terre, o Villaggj diverfi . 
Quindi avanZoíTi al Monte Caífino > ove 
erclíevi un altro Monallero j e da quefloegli 
fpediva 1 íuoi M:lfiooarj , e dieíTi a pro
pagar T Ordine fuo in altre Regioni con 
grandüTima ed ottima riufctta . Venne in-
trodotto perianto nella Sicilia 1' anno del 
Signóte 534. da S. Placido : nella Francia 
nel 543. da S. Mauro . Lo íkífo Ordme 
poi fu piantato neli' Inghiltcrra da Sanc' 
Agoílino t. an. 596. che fu dopoi Atcive. 

fcovo 
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fcovo Canterburenre . L'época di fuá i n -
troduzione nelle Spagne é controverfa . 
Stephan. Suppi. ad Monaft, Dugd. Tom. 2. 
pag. 161. U feq. 

I BENEDITTINI , quantunque formino un' 
Ordine Í0I0V fono tuttavia divifi in parec-
chie Congregazioni, e qucfte hanno le lo
ro particolari cofturnanze , ed oíTervanze dif-
ferenn dal ritnanente , cadauna di effe. 

Cadauna di quefte é fubdivifa in Provin-
cié , lequali hanno i loro Capitoli Generali . 

La Congregazione Inglefe, che avcva fuf-
fiftito fin dalla miííione di Sant' Agoftino 
Arcivcfcovo Canterburenfe , fu diftrutta nel 
ternpo del Regno d' Arrigo V I I I . e grada-
tamcnte venne ridotta ad un folo Monaco, 
i l Padre Buckley , i l quale Panno del Si-
gnore 1Ó07. proccurb il nftabilimento della 
Congregazione in Doway , nella Neterlan-
da , ove di prelente fuíMe come in una 
fpezie di dipendenza a quello di Valladolid 
in Ifpagna. Stephan. loe. cit. pag, 169. & 
pag. 181. 

Nei loro Capitoli Generali eleggono i lor 
Provinciali eon i refpettivi loro aíMenti , 
per cadauna delle Provincie di Canturbery, 
e di York , i quali hanno giurisdizione fo-
pra i MiíTionarj in eííe Provincie impiega-
t i . Sonó poi quefti Benedittini r e t t i , e go-
vernati da un Preíidente Genérale, e da tre 
Defimton , i quali cambianfi ogni tre anni. 

Fanno nella loro ammiííione un quarto 
Voto , vale a diré, quello di portaríi alie 
mitTioni in Inghilterra , e di ritornarfi allor-
ehé i loro Supenori lo íbmeranno a propo-
í i to . 

Alcuni ragionano di quattro Congrega-
zioni di Benedittini trovantifi anticamente 
neJf Inghilterra , vale a diré , la Congre
gazione di S.Agoflino , quella diS. Benedet-
to , qutlla di S. Duftano, e la Congregazione 
di S. Lanfranco i ma , a vero diré , non crano 
quede Congregazioni realmente diveríe infra 
fe, ma la medeíima , la quale in differenti E-
tadi , o Stati diquefto Ínclito Ordine, ebbe 
dei Satiti Períonaggj, i quali tutti non al-
tro furono , che eminenti Riformatori del 
medefirao Ordme Beneáittino, Stephan. loe. 
cit, pag. 1Ó91, 

ñata controvertita f antichita dei Be
nedittini Ingiefi . La Tradizione genérale 
fifia la loro Epoca nel témpo di Santo Ago-
fíino , e del Somrao Pontefice Gregorio j 
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cntrambi fuppoñi di quefto medefimo Ordine , 

I I Padre Bames, quantunque foífe un lo* 
ro Fratello , fcnffe contro fimigüante opi-
nione, afíeverantemente aífermando , come 
Sant' Agofimo , ed i Monaci, che vennero 
con elfolui, non erano altramente dell'Or
dine Benedittino , ma di un' altro Ordine 
piu antico appellato 1'ordine di Santo Equi-
zio . Quefto Serittore perb é ílato con gran-
diffima forza impugnato , e convinto , maf-
fimamente coll'ajuto de'manoícritti efiílenti 
nella Biblioteca Cottona dal detto Padre Cle
mente Reyna!, i l quale fembra, che abbia 
provato, come dal Regno d'Edgaro fino al
ia conquifta , non efiÜevano in Inghilterra 
altri Monafterj , falvo i fo l i , che feguita-
vano la regola divifata di quefto Ordine . 
Nicho!/. Anglic. H i í i Libr. Pars 2. pag. 146. 

B E N E F I Z I O . I Bemfizj Confiftoriali , 
fecondo la coftumanza Franzefc , fono quelli 
di fondazione Regia , i quali prima del Con
cordato erano Elettivi , e di preíente ven-
gono conferiti a coloro , che nominan fo
no dal Re di Francia . Fevret, Trailé de 
1' A bus, Lib. 1. cap. 8. 

Sonó quefti Benefizj appellati Concirto-
riali per quefta ragione , che i medefimi Be
nefizj , ai quali nominano i Re di Fran
cia , debbono efler propofti nel Conciftoro 
Pontificio, che é il Convocamento dei Car* 
dinal i , al quale il Papa prefiede. 

A fimigüante ClaíTe di Benefizj appar-
tengono gli Arcivefcovadi , i Veícovadi, e 
le Abazie. 

Quefti á a ú Benefizj erano propriamentc, 
e realmente elettivi j ma dal Concordato, 
i l quale annullb , ed abolí tutte le elezio-
n i , vennero a divenire di Collazione Pon
tificia, per nomina dei Re di Francia . Per 
quefti Benefizj Conciftoriali i Provveduti 
debbon pagare le annate , c le Bolle Pon-
tificie. D i d . T^ev. Tom. 1. pag. 970. 

BENEF ZJ NON CoisCISTORIAL! . QuC-
fti dati Benefizj fono , od elet t ivi , o col-
lativi , o di Giuípadronato. 

BENEFIZJ ELETTIVI fono quelli, i qua
l i debbono eííere conferiti pervia d'elezio-
ne: e quefta elezione , affinebé fía valida, 
d'altro non abbiíogna, falvo che della con-
ferma del proprio refpettivo fuperiore. 

BENEFIZJ COLLATIVI quelli fono , che 
ñanno a libero talento del Conferente , i l 
fuale gli conferifee achiegli ftima meglio, 

né 
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v,é quefti abbifognano d' alcuna conferma , 
purché peib la Perfona , a cui qmih ven-
gono conferiti, fia provveduta di tutti i üo-
vuti Ecclcfiaíiici requifiti. 

B E N Z O I N O . I I Bemoino, detto anche 
Bengiamino , é da alcuni commendato e 
prelcritto cocne uo buon cefálico , íciolto 
che fia nello ípinto di vino . F-íííene una 
tintura, che vseo riputata buona ptrtogher 
via quclle macchie della peile detíe k m i -
gim . Entra ancora, ed ha luogo nelía com-
poíizione d'alcuni impiaÜri , coU'ind;cazio-
ne medica d' un difcuziente , e conioüdan-
te . Quincy , Diíp. Par. 2. §. 4. nupi. 209. 
pag. 111. . . , 

P'arlano gli Scrittori farmaccutici di un 
acqua, e d'una Tintura á\ Benzolno? prcc-
curata eolio fpirito d iv ino , ed alTcriícono , 
cffer buona per Tasraa, ce. I fiori ¿\Ben-
zoino proecurati per via di íbblímasione 
vengono comunemente nputati un' egregio 
fpecifico pettorale. v 

Lo Spirito di Benzomo altresi viene pre-
ícri t to, ed ufa:o come un diurético , e Tolio 
di Benzol ?ÍO vi en commendato per un' otti-
mo medicamento tópico vulnerario . Bver-
haavs . Nuov. Metod, di Chim. Parte 3. 
pag. 158. Morí. Coliecl. Clem, Leiden. cap.92. 
pag- toó . & fcq. Quincy , Lib. cit. Par. 2. 
pag. 294. & fcq. 

Se due , o tre libbre di Benzoino fia di-
fíillato afciutto in una ftorta chimica con 
una miftura di picciola parte di iabbione , 
ne rilulterá uno fpirito, un'olio, e de'fio
ri . QueÜo fpirito eífendo íeparato dal rima-
nente per fiitrazione, e mcícoiato eolio ípi-
ritn di íale ammomaco, vaie a diré , due 
parti di fpinto di benzotm , cd una parte 
deli'altro fpirito , quantunque tanto i ' uno 
fpir t o , che T altro ficno chian , e íen^a i l 
menomo colore, tuttavia ia miftura diven
tera roífa . Tranl. Fiiofof, n.225. 

B E R I L L O . quefto il nome d'una fi-
niífima gemma pelíucida di un color di ver
de mare , ovvero di up paonazzo inclinan
te al verde . Ella é queÜa quella medefi-
milTmia pierra preziofa , che gli antichi chia-
marono Beryllus , e che to s í , vale a diré , 
berilio , addtmandáronla gli fcrittors p:u sc-
curati moderni dell' IQona naturale , quan
tunque 1 noílri giojellien abbiano imparata 
a chiamaria dai giojellieri Italiani aquama-
n W , acqua marina . Gli antichi pero, fe-

Suppl, Tom. U 
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condo Plinio, la divifero, o la prefero per 
parecchie ahre gemme, quando ella era di 
color pallido , o d' altri colorí slavati , e 
sbiaditi . Dai moderni fono ftati confervati 
con maggiore aecuratezza i caratteti di que-
fta gemma , né ha ver- n di eíTi íotto que-
i\o nome racchiufo altre fpczie di gemme. 
I noítri lapidar) pero fono piü accagiona-
bili peravventura degli «ntichi in rapporlo 
a cib , avvq-vavhé non conteuti di chia-
n:sre con queíio fpeziai noms uua íorte di 
criftaüo particí'!."e , cui elli th»amano cri-
Jlallo berilio , chtamano eziandio birilli le 
piü puré , e le piü nlucenti cernióle o-
rientaü . 

íl berilio , od acqua marina , corhe piii 
aggradi il cb.¡atn?f quefta gemma , quando 
é pura 5 e perfetta , é ventájente belliífima \ 
ma ai noftti giorni ella non é gran fattó 
avuta in pregio . Vien trovara di varié,for
me , e groflezze; ma pare, che non fe ne 
trovi delle cosí picciole , come trovanfi le 
ahre gemme : la groíjTezza di un femé di 
canapa , é comuntmente la piíi picciola 
groííczía del berilio \ e la rer/a parte di un 
dito pub riputarfi i l berilio piu groflb , che 
fi poffa trovare , Trovanfi alcune fíate de' 
berilli della forma di un falíolino (omma-
mente irregoíare , approífimantefi ip qual-
che maniera alia forma di un corpo roton-
do bislungo , ma pieno tutto di picciole 
facce rigonfie , e dilpofte fepza feiio , e 
ícn?a regolaj íebbene la fuá forma, in cui 
íuoi d' ordinario , e piü comunemente ve
ri crfi , fi ¿ quella del criftallo , trovandoíl 
per lo piíi in colonne efangolari, termínate 
da piramidi puré efangolari , ftanzianti in 
gruppi , od in fpezie di grappoli neile fu-
ptrficic delle rupi , ovvero nelle commetti-
ture degli firati pietrofi. Egli é feroprem^i 
di una ¡uperfíde lucentiüima , e natural
mente pulito, fenza ícaglte , ed ha un co
lor mifio fra i l verde , td il paonazzo , e 
facendo tutto mlieme quel che noi foglia-
mo appellare color d'acqia marina. Ha i i 
berilio que fío colore in tutti i gradi , dal 
piü profondo , e p.ü oícuro colore, fino al 
piü pallido, ed acqueo; ma non ha la me-
noma ombra di qualíivoglia altro colore , 
La pietra preziofa defentta dagli Autori 
fotto la depominazione di Chvyfobeyyllus t 
come avente nella íua tinta una mifiura di 
giailo j é propriarfiente mV nltra nemma della 

- V u fp<f-
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fpezie del praftus , la quale non avendo la 
menoma otnbra di paotmzo fra i l verde , 
non ha né anche la menoma raííbmiglianza 
riípetto al colore coll'acqua del mare, 

11 berilio nel fue íiato piíi fino , e purif-
fímo $' avvicina, quanto alia durezza, al 
granatoj ma troyanfene frequentemente de* 
piu morbidi , e per eonfeguenre di minor 
valore. V i ha perb un'errare comune $ ed 
é 1'idea, che hanno i noílri giojellieri non 
meno di quefta , the di molte altre gem
ine , e pietre preziofe, credendole afíai pib 
tenere di quello , che realmente ellcno fo
no , che é veramente il prendere una per 
un1 altra cofa , vale a diré criílaüi comuni 
t int i delle miniere , ed aífai ípefío nominati 
dagli autori pfeudoberilli, o berilli ízlñ , che 
é lo fteííb, per veré genuine gemme di que-
ñ o nome. Ella é cofa faciliíTima a conce-
pirfi , che queíli non poífono cflTer piü du-
r l , ed é cofa bailante e naturale a fofpet-
tarfi , come queíli non poíTon'eífer cosi du-
ri , ficcome lo t i l criílallo nel íuo (lato 
comunc fenxa colore , 

Le parti del Cerillo col íuo colore hanno 
un picciolifíimo fuoco j ma aliorché non ha 
colore é infinitamente inferiorc alT Ameti-
í l o , ed al Zaffiro . Trovad in copia gran-
diííima nell' Ifola di Ceylon , come anche 
in parecchie altre parti dell' Indie Orien-
t a l i , ed eziandjo neli'America : moltiberilli 
íi trovano anche in Siefia, ed altresi in al-
cunc altre parti dell'Europa; ma in queda 
íiccome in tutte le altre gemme, i l berilio 
oriéntale é fempremai di grandiíTima lunga 
fuperiore , c piü pregiato di quelli di qual-
fívoglia altra parte del Mondo , non meno 
per rapporto alia durexza , che alia lucen-
tezza , ed alia vaghezza de' fuoi colorí . 
H U I , Hiíior. FoíTil. pag. 595. 

Ci viene fomminifirata dal Correo una 
lifta d' otto diveríe fpeiie di berilli , e la 
diftinzione cade únicamente fopra la diver-
íita dei loro colorí. Cajlelli, Lex. Med. 

Parla gziandio il Signor Boyle d' una fpe-
zíe particolare di berilio bianco. Opere Fi-
lofof. Riftretto, tom. 3. pag. 108, 

La Vulgata , ed i Settanta pongono i l 
¿eriÜo fra le otto pietre formanti i l petto-
rale del foromo Sacerdote della Legge Mo-
íaica ; ma la lezione Ebraica in vece dei be
rilio pone 1' Jaípe . Calmet, Dift . Bibl. tom. 1. 
Pío R -> 
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B E R R E T T A . Per parecchie etadí fi 

tero i Romani íenza alcuna regoiarc coper-
ta per la teíla: allorché pioveva , o che i l 
Solé sferzava gagliardo, gittavanfi ful Cap0 
i l veílito ; e queíla appunto fi é la ragio-
ne , onde le aníiche fiatue tutte appaníco-
no col capo nudo , fe s' eccettui in alcunc 
la corona , o coía fimigliante. 

La cofiuraanza meúefima correva ezian-
dio ira i Greci , ove , almeno fino a che 
durb Teta eroica , non fu conoíciuto [• ufo 
di coprirfi la icíla , Non ofiante perb turto 
queílo noi troviarao, come i Romani ufa-
vano una certa data forte di benttte , od 
altro da coprirfi la tefta , come nei fagri-
fizj, nei giuochi pubblici , nelle peñe dedí
cate a Saturno , o dir vogliamo Saturnaü, 
nei viaggi» e nelle militan fpedizioni, Era 
altresl permeíío, come ptr privilegio, ad al-
cune perfone i l tener le ior teíle fempre
mai coperte, comequelle, a cagion d'efem-
pio , che erano fia te di frefeo aífrancate , 
vale a diré , di ferve falte libere , che ap-
pellavanfi i l ibert i , nella qua! funzione fo-
levano coprir loro con una fpezíe di ber-
rcíta^, cappuccío, o cappello , la tefta . Por-
tavano coíloro i l loro pileus tanto per di-
fenderfi dall'urto , od ingiuria della flagio-
ne , come per contraíTegno , e caratterífti-
ca di loro liberté; e lo fteífo privilegio ve-
niva altresi accordato a quelle perfone , le 
qualí foífero fottopofle a qualunque forta 
d'indifpofizione . Lipf.áe Amphitheatr. cap. 
19. Kenn. Antiq. Román. Pars 2. Lib. 5, 
cap. 8. pag. 320. 

Le fpezíe di copertoj da teda , o berretts 
che furono in ufo preífo gli antichi Roma
n i , erano jP/m?, Pileus, Cuculíus, Galeras, 
e Palliolum. Ledifferenze di quefti dífferenti 
cappelü, cappucci , berrette , e che fo io \ 
vengono aífai fovente confufe non meno da
gli antichi, che dai moderni Scríttori . 

I Preti, o Clero Franzefe porta in teda 
una rotonda piatta fpezíe di berretta , o 
berrettino , cui chiama callotta , calotte, che 
vien foltanto a coprir loro la chierica , o 
la fommita fola della calvarie , fatta di fa-
grino, di rafo, e fomiglianti. 

I I berrettino , o callotta roffa, é dedmata 
únicamente per fegno difiintivo di quei Sog-
getti , che vengono innalzati alia Dignita 
Cardinalizia . Savar © t S . Com. Tom. í . 
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I I Clero Secolare , vale a diré i Preti , 

ed i Chierici fono dHHnti col berrctíino ñe
ro: i l Clero Regolare poi lo porta d'ordi
nario del color relativo ali' abito del fuo 
Ordine . • 

BESTIA . Fanno gil Aufori differenza 
fra le ¿efiie delie foreíte , e !e beftie dei 
campi, x> luoghi piu domeílici, appellando 
Je prime ¿efdx fílveftres tantum , e le fe-
conde , bejiicc carnpvjhcs tantum . Le bejiie 
deüe foreíle ílannoíene ícmpre mai in tem-
po di giorno iñ luoghi Mtiifiísi , in gran 
d i , e cupe c á v e m e , e ne'ripoitígli p'íi aí-
cofi, e nelle piü fitte, e protbnde parti dei 
bofchi \ ed in tempo di notte fe ne eícon 
fuori per le pianure , difcorrono qua , e la 
per gli aperti campi , e per le p-aílure , e 
per quei luoghi , ove trovano da cibaru a 
talento . Quindi ne é nata la loro denomi-
nazione particolare di befli* filvejkes tan
tum , che é qusnto diré bejiie deüe boíca-
glie, delle foreíle , bejiie felvagge . _ 

Le bejiie da caccbgionc , che nbi direm-
moquaíi abdomerticate , ftannofi t tía Tm-
tiera giornafa pe1 campi , e per le prata , 
ed anche nelle dilungate montagne per cam-
parfi dall' efícr íorpreíe , e poi calanfi alia 
domeftica pafíüra verfo la íera ; e percib 
vengono appellate bcjiitf campejires, bejires , 
animali campeftri . Cox , Geni, Recr. Par, 
J. Pag. 5-

Secondo gli uornini periti della caccia 
non fon buoni per porre in ferbatojo , od 
animali da quattro piedi , od ucceüi , fe 
non fe i conigli , le lepri , i fagiani , le 
pernici; e di queíla opinione fi é il Signor 
Manwood ; ma il Signor Coke é di fenti-
mento di verfo ( a ) ; facendofi a dsílinguere 
le bejiie da ferbatoio , dagli ucceili da fer
batojo. Sotto la daífe delle prime include 
quefío Autore le lepri, i conigli, ed i ca-
prioli : ed i fecondi gli divide in ucceili 
ftlvejiri > ucceili cawpeftri ^ ed ucceili acqua-
joli . Alia prima fpezie di quefti ucceili , 
vale a d i ré , ai íilvcftri, appartengono, fe-
condo lui , le pernici , ed i galli falvaiici, 
e pochi altri fimiglianti ucceili j alia fecon-
da poi le pernici, le quaglie , le ftarne, e 
fimiglianti ; alia íerza fpczie finalmente , 
gli aironi, le anatre falvatiche, ec. ( ¿ ) . 

( a ) Com. fopra Lit lct . pag. 253. Co^. 
leco chato, 

B E V A N D A . Le prime bevande del ge-
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nere umano é fuor d' ogni dubbio , che era-
no di iatte, e d'acqua pura ; ma V amof 
del luffo , del placeré , e dello ílraviizo 
non irtette guari ad introdur l'arte di pre
parare delle bevande attofficanti , ed ine-
brianri, eftraíte dai vegetabili . I I vino fí 
fu il primo de* novelli liquori introdotti ; 
e dopo di quefto il grano, 1' or/o , i l rm-
gl io , Tavena , i l r i f o , le melé , le pere, e 
le melé granate , furono iftrumenli per le 
arttfatte bevande; e dopo di quefte i fughi 
eílratu c'al pino, dal fícomoro, e dall'ace-
r o , vennero ad ufo íimigliante convertiti : 
in queñi ultimi tempi, le radici , le coc
eóle , e la foOanza roidollare delle canne 
di zucchero , fono flate impiegate coll' in-
tenzione , e coli'tffefto rr.edefimo j il 
le eziandio trovafi di prefente in qu khe 
reputazione; ma prima delTufo di tuíte le 
altre cofe pur'ora mentovate , i l vinoío l i -
quore fatto di miele, e d'acqua era in fo-
vrano grado ftiinato . Le Api erano con 
ogni maggior cura, e dUigcnza dappmut-
to coltivate ed avute care , ed i loro feia-
m i , e lavori faeevano una delle delizie pri
me de!!'umana generazione. Ella era cofa 
íommamente naturale quella di proecurare 
di reader mígliore , e piu fana per íimi
gliante guiía \z bevanda di un'acqua cruda 
per mezzo del!'aggiungervi qucíia dolce di-
licaíiííima , ed iníieme fommamente fana 
foftanza \ ed eífendo una fola volía svve-
n u í o , che una miflura íomigliante per vía 
di fermentazione diveniííe vinofa , queito 
acescente incontanente fece (irada a $i fat-
ta feoperta . L ' Idromcle , o fia bevanda 
comporta d'acqua , e di miele , pub per-
tanto naturalmente fupporfi , eíítre fíato 
une dei priml liquori gagliardi , e potenti, 
che cominciaííe ad ufare i l mondo 5 e di 
fatti fe ei faremo a rifeontrare i p ü anti-
chi Scrittori fia i Greci , noi troveremo, 
venir T idromelo da effi nominato come 
cofa otrimamente conofeiuta . Efiodo , Ome
ro , ed Ariftofane ci fomminiílrano t u í t e 
tre prove cvidentlíTime, e patenti d' averia 
conofeiuta , e praticata j cd Orfeo ci rap-
prefenta la Notte configliante Giove a far' 
avvallare a Saturno una bevanda d' idrome-
le , e pofeia ch'e' l'abbia bevuta, a privar
lo del trono, ed a caftrarlo. 

La gente , che ha fludiato la üruttura 
del corpo umano appunto con queña dato 

V u 2 ípe-
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fpeziale intencione , tutti accordo aíTeri-
fcono con ogni aíkveranza , che fra le be-
vande gagliarde, ed energiche , non vi ha 
la piíi perniciofa del vino ^ e che per lo 
contrario all'uomo medcfimo non pubaver-
vi la piti propria , la p'ü conducente , la 
piíi proficua bsvanda i dell' acqua » e del 
latte; che la birra , e l'acqua cedrata fono 
infinitamente preferibili al vino , conciof-
íiaché niuna di qiufte bevande precipiti, e 
Üraícini T uomo in niuno di quei t a m i , e 
diverfi maiori , e diíordini , ai quali veg-
giamo tuteo di íotlopofti i trafmodati be-
vitori d» vino , come perdita della vifta , 
tremolio , e paraliíi delle memhra, e mi i -
le , e mtlle altn malanni, ed infeimita. 

Monfieur Boyle fa parola d1 un fue fer-
vítoré, il quaie era accortumato a bere una 
fola voha in piíi giorm , e quella volía né 
anche beveva moltiífimi' , e che tuttavia 
inda va hberamente , edonnava in una giu-
íla quantita . Vegganfi le íue Opere Riüreí-
tc , vol. i . pag. 306. 

BIBBIA . La voce Bibbia viene dal 
Greco vocabolo BÍ^XI* , ovvero 'h^xi'ov j 
uíato dai Greci per dmome ogni , c qua-
]• rque libro i ma come autonomafticamen-
te , e per ecceüen'za é la voce applicata 
alia Divina Scrictura . La voce B ¡IKI'OV poi 
viene da /JÍ'/?XOÍ , che fignifica certa canna 
Egr¿;ana , ond'era anricamente proecurata , 
e taita la caria . Veggafi Vojjius , E tym. 
ag. 70. 

La Bibbia viene anche contradiíbnta ? 
e conofeiuta foíío varié aitre appeüazioni, 
come , i Libri Sagri, Scrhti infpirati, L i 
tro , o Scrittüra Santa , Sagro Tejió , e fo-
niigliantí . í Giudei la chiamano Mtkra , 
che importa letíura , o lezione : DÍU Cri-
flíatii addmiandafi comoncmente la Seriitu-
ra : alcune vcke eziandio i l Libro di Dio , 
¿1 Oanm$¡ e h Regola della Fe de , e íorr-i-
gl iant i . Le .aitre denommazioni, ed appel-
iazioni t ' / '? '<íl cederé nel Carpxovio, l a -
trocí, ad Libr, Bibl. cap. 1. §. t, pag, 2. 
St , Thef. Ecclef. tom. i . pag. 687. in 
voce B i í 3 K ¡ o y . ' i 

V v , cd ;adice del Libri coníí-nutí 
nelia Sagra Bibbia , é detto Canone deüa 
Sagra Scriítura . Veggafi rAr t i co io CA
PONE, Ciclope di a . 

I Libri deiía Bibbia vengono denomina-
Ubri Camnki , per diftinguergli da altri 
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appcüati DeuteYo camnki, ¿pocrifi , pfeudo-
apocrifi , e foraiglianti . Vcggali Wolfius . 
BibL Hebr. tom. 2. Sed. 3. íubf. 2. §. 22. 
pag. 210. Veggafi T Articolo CANONÍ-
eo . 

Apparifce, i Libri del Teftamento Vec-
chio eíTere ftati ícritti in idioma Ebraico 
in quel carattere , che ora appellafi carat-
terc Sammaritano \ dal quale venne tra-
riotto da Esdra , dopo la Cattivita Babilo-
neíe , in carattere Caldeo , che allnta era 
i l carattere dai Giudei meglio intefo, e co-
nofciuto , di quello foffe i l loro proprio . I 
Giudei a poco a poco , e gradatamente 
adottando le voci infierne , e ie írafi , o 
maniere Caldee, vennero ad alterare la lo
ro genuina Lingua propria , ed a fare un 
compoño, e meicugüo dtll ' altro idioma , 
Caldeo , vale a diré , ed Ebraico , che era 
il voigare Ebraico linguaggio al rempo del 
noftro D.vino Salvatore Gesu Criílo . Per 
íimigliante guiía la Bibbia antica , o fia 
l'Ebrea venne in gran pacte a dimenticarfí; 
e quantunque fi continuaííe tuttora a leggc-
re nelíe Sinagoghe la genuina antica Ebrea 
Scrittüra , venivano i Maeftri íor7ati ad 
iípiegarne i pañi in Caldeo ; la qual cofa 
é afíai verifimile , che defle motivo a! Pa-
rafrafte Caldeo , che anche a' di nertri c in 
diere . Du Pin y Difíertat. Prelimin. §. 5, 

Pag- 37-. 
Gl i eíenípiari prefenti Sammaritano 5 el 

Giudaico della Bibbia ícno m fra fe , per 
parecchi rjfpetti , tiifferenti , veggendoviíi 
maíTmiameníe della dsfferenza nel la Crono
logía de» Patriarchi} nel che il Tefio Sam» 
maritano s' accofta piü da vieíoo alia ver-
fioné Setiaata* Le ahre diverfita , ova-
riazion! , poffcnfi a buon» equita sferivere 
ad errori intíodottivi dai Copift i , ad inter
pola rt': caí i per cagione d>. fpiegazioni, e pe
ra v ventura , la conuzione fatta a diíegno, 
ed a bella pofla del Tefto Sammaritano T 
per dar fuiíiüenza a1 la íetta i Fndcaux f 
Conncvt. Pars 1, lib. 5. p. 601, 

I I ;.-ugur..--gro originaSe del Vecchio Tc-
ftameüto 1 fi fu incontraftabilmeme Tantico 
Ebraico, alm-oo ia maffima parte di quel
lo ; concio^isch-3, apparifea non tutti i L i 
bri eífere ftati k r i t t i nel medefimo linguag
g io , Mcuni Capitel i d'Esdra? e di Danie-
l e , viers gindicato eíTere fiati compofti , e 
dúlefi in lingua Caldea j ed altri Capiaoli 

til 
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di qutño Cecondo Scrittore, come altresi i 
Libri de'Maccabei, della Sapienza , e fimi-
gl iant i , in idioma Greco: i l libro di Tob-
bia, e TEcckíiafte , cd in lingua Greca , 
od in lingua Siriaca . Du Pin , Differtar. 
Prelimin. §. 3. pag. 61. Calmet , Dif l ion. 
Bibl. tom. 1. pag. 293. 

Quanto al Teíhmento Nuevo , fu que-
flo ícritto in Greco , fe fi eccettuino gli 
Evangelj di San Matteo , che fembra eífe-
re üati ferirti in idioma Ebraico moderno, 
vale a diré , Ebraico-Siriaco . Vogliono , 
ebe San Marco feriveífe ü fuo Vangelo in 
Latino ; e l5 Epiftola agli Ebrei, in Ebrai
co . Calmet, lib» cit. pag. 294. 

Grande , e calorofiíTima difputa é flara 
in piedi per molte eta, vale a diré, fe 11 
carattere origínale , in cui fu dappripia Tcrit-
ta , e diltefa la Wbbia dai Mosé ,!e dagli 
Scrittori Divinamente infpirati » foffe il ca-
rattere Sammariíano , o l ' Ebraico moder
no? Fra gli antichi Origetie , San Girola-
mo , e gli antichi Rabbini; fra i modttni 
poi Giuíeppe Scaligero , Simone , i l Du Pin , 
i l Montfaucon , ed aí t r i , pretendono , che 
foííe i l pr imo, vale a d i ré , i l Sammariía
no: i Moderni Rab'.nni per lo contrario , 
íeguitati da Buxtoríio , e da ajeuni altri , 
íoftengono , che ferina foííe nel íecondo , 
cioé a diré nell'Ebraico moderno . Veggafi 
Montfaucon , Palaeograf. Gt^c. lib. z. cap. 
1. pag, 119. t feo. 

Quanto agli Autori della Bibbia , i no-
mi di parecchi di effi fono prtfiíü ai L i b r i , 
che dai medeGmi é tenuto , e creduto ef-
íere flati feritri , e diUefi \ come, a cagion 
d'efempio, i l Pentateuco da Mosé, Giosué 
dal Capitán Genérale Giosué appellato , e 
cosí degli altri tutti . 

Aben E i ra , feguiíato da Hobbes , dal 
Pereyra , dallo Spinofa , a da altri Eretici 
della medefima fariña , fi fa a negare , i 
cinque Libri eííere ña ti feritti da Mesé 
{ a ) . 11 Padre Simone ( ¿ ) aííerifce fra le 
altre coíe , che i Libri , tali quali noi di 
preiente gliabbiarao, non fonoquegli ferit
t i original!, che feritti furono dalle penne 
«degli Autori divinamente inípirati \ mache 
fono tanti riííretti , o compendj dei Libri 
di queili fatti in piíi volte nei tempi íuc-
ceffivi da una fpezie di Coliegio , od Or-
diñe d' Attnarj pubblici , o fofferc Scribi, 
aiTegnati dal pubblico per queÜo fine. 
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(a ) DuPin , Difl, Prelim. fur les 

des Livres de la Bible §. 1. prepofia alia fuá 
Nueva Biblioteca des Auteurs Ecdef, tom. 1, 
pag, 21. & feq. ( b ) Simón , Hifi, Critic. 
du Vieux Te ¡lame nt lib. 1, cap. 1. pág. 3, 
It. cap. 2. pag. 17. h . cap. 7. pag. 50. con-
fvttato dal Du Pin , lib> cit, §. 1. pag^iS. 
& feq. 

Nel tempo di Giofia, per Tempicta de' 
due Regni precedenti di Mana fíe e d'Am 
mone , quantunque i l libro deil'a Legge foífe 
perduro , tuttavia ne fu trovata una copia 
nel Templo da Hiikiah , fuori della quale 
apparifee nen eííere ftata al ira conoíciuta . 
Finalmente la maraviglia , e íorprendimen-
to , che moftrb Hiikiah nell' aver trovato 
quefta divifata Copia, od eiemplare, ed i ! 
dolore , che Giofia manifeftb per non rin-. 
venirfene la lettura , fa chiaramente vede-
re , come ne 1' una né 1' altra erano ííate 
íempremai vedute innanzi . 2. Rcg. cap. 
22. 2. Chron, cap. 34. 

Allora ne vennero fatte delle Copie , e 
fparte per ogni dove: cib non olíante den
tro lo fpazio di pochi anni dopo queño 
tempo, 1' Efemplare, o per meglio , e piíi 
clirittamente efprimerci, la copia autentica 
coníervata nel Templo , venne confumaía 
infierne col Templo medefimo dalle fiarn-
me Babbilonefi. Fu queíio riroeíío di nue
vo in piedi dopo i l ritorno de'Giudei dal
la Babbilonica Schiavitudine, e ricovrato i l 
Libro Santo da Ncemia , ovvero piuttoíio 
da Ezra : alcuni dicono eííere accaduto si 
farto ricovramento per divina infpirazione ; 
altri , ptravventura con probabilita mag-
giore , col!' eííere ftati raccolti i frammen
t í , e le Copie , che erano fino allora r i 
ma fe , confrontándole infierne , e collazio-
nandole , e da tutto queflo ammaíío di 
frammenti, e di copie , eííerne ítata rica-
vata una Copia completa , ove ¡1 Teño íi 
vedeííe ridotto in ogni parte alia fuá veta 
Le2ione, e i Libri ordinati , e difpofti ai 
loro proprj luoghi . Prideaux , Conncél. 
Par. 1. lib. 5. pag. 973.477. P « Pin» Dif-
fert. Prelimin. § .3 . pag. 61. Not. 

Sant'Ireneo ( Í ) , Tcrtulliano ( Í/ ) , San 
Bafilio ( / ) , Sant' Agcftino { g ) •> San Gi -
rolamo ( /; ) , San Gio. Griíofiomo ( O ) 
a l t r i , fofiengono, che h Bibbia rimaíe to
talmente perduía, e diñrutta aífatto in tut
to i l tracto di tempo della Catíivitk Bao-
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biionica e che venne ricovTata , e reíli- tficndo pih noto , fino a tanto che i Da-
taita per una immediata Divina Rivela- nit i moho tcmpo dopo la morte di Mosé 
xione y e qucña opinione ferxibra eíTere fon- poíícdeírero eíTi fteíTi queQo nome , Gene/, 
data nella relazione dei Libri sT Efdra cap. 14. verf. 14, 
( 4 ) , ove viene aflerito , che Dio Signo- Ultimamente E i ra fcriflfe, e diflefe tur
re infpirb Esdra ec. Alcuni perb fi fan- ta Topera in carattere Caldeo , che aílora 
no ad immaginare , che non ne foffero di- era i l ío lo , che foffe in ufo preíTb i Giu-
íírutte , ed eüinte tutte le Copie , ed e- dei fin daí tempo delia Captivita , fendo 
íemplari , per lo raeno apparifce , che ne ftato Tantico Ebraico cangiata in quello, 
aveííe una Daniello nella Cattivita Babbi- i l quale , fino da quel tempo ^ é ílato i l 
Jonefe i concioííiaché egli la citr aíTaiífime 
vol te , e faccia menxione delle Profezie dt 
Geremia i l ) * 

( c ) Iren. adverfus H^ref. l'ib. 5. cap. 25, 
( d ) Tertullian. de Habit. Mulier. ( e ) Cie
rnen. Alexandr. Strom. 1, ( f ) Bafil. Epijl. 
ad Chilon. 2. Hierunym» cmtra Hdvid. ( h ) 
Auguftin. de Mincul. Sacr. Script. Lib. 2. 
( i ) Chryfoít Hhmil. 8. in Epi/í. ad Hebr. 
( k ) Esdr. lib, 1. cap. 14. ( 1 ) Gundling. 
Hijior, Philofoph. Moral» cap. 7. pag. 80. 
Pndeaux , lib, cit, pag. 474. 

Fece Ezra delle aggiunte al Libro in pa-
recchi iuoghi, ove appariva cofa , qualun-
que ella fi foííe r che abbilognaííe d' cífere 
iliullrata , eonne'flTa , e compita, añinché ne 
rrafciffe un tutta perfeíto , neli» qual fuá 

folo, che fia (lato confcrvato dai Samma-
ritani , 1 quali lo ufano anche di prefente . 

Se poi Eira , nella fuá rinnovaxione , od 
unionc de' Libri Santi , aggiungeííe Keri-
cetih, o fieno le varié lezioni, oppure , fe 
queñe fiate fieno aggiunte in teinpi piíi 
mcderni, fono queílioni , le quali fono fta-
te aíTaifíimo ventílate, 

I Libri della Bibbia vengono dagli Ebrei 
divif i in tre Claíii , vale s diré in Libri 
della Legge, in quei dei Profeti , e negli 
Hagiografi j e quefla divifione fuppongono 
effi, effere ftata f.»cta da Ezra mede.fimo . 
Cadaun Libro vien di nuovo diviío in íe-
l ioni ,• ovvero parafebes , che alcuni pre-
tendono T che freíio antiche , egualmente 
che lo íkí íb Mosé quantunque altri , per 

opera é con tutta la ragione fuppoíto, el- avventura con probabilita maggiore , le 
(ere fiaío egli da quel medefimo fpirito di- attnbuifcono al medeíimo Ezra. Queííe ven-
vino a í M i t o , perla divina inípirazione del ñero fubdivife in verfetti , pefuchim , con-
quale erano i Lihr i ftati feritti r Fra le 
divifate aggiunte dee eíTere riconofciuto i l 
capitolo ultimo del Deuterooomio 4 in cut 
iembra , che Mosé fomminiñri T iftoria di 
íua propria Morte , e Sepoltura , e della 
íucceííione di Giosué dopo di l u i . Alia ca-
gionemedefima debbonr eíTere attribuiti moi-
t i altri interpolamenti , che fi veggiono 
nella Bibbia r i quali dierono motivo ad 
alcuni di prava fede , ed intenzione di fare 
delle difficoltk, e di mettere in campo del
le obbi ezioni , rivocanti in dubbio Tauten-
ticita del Sagro Tefto . Prideaux libr cit. 
pag. 4 9 1 . _ 

Cangib egli inoltre glr antichi nomi di 
varj luoghi , che divenuti erano obíoleti , 
ed in vece di quelli ferviíTi dei nuovi no-
mi proprj di quelli j cosí egli é appunto , 

traííegnati nella Bibbia Ebraica con due 
gran punti , detti fóph pafuth , nei fine di 
cadauno di eíít . Riípetto alia divifione del
la Bibbia in Cap'.íoH , tale quale noi di 
prefente Tabbiamo, eí!a é cofa d'época aífai 
pm moderna. Prideaux , Ccnneft. Par. 1.. 
l ib . 5. pag,479- e feq. 

Egli appariíce, che diverfi degli antichi 
Libri della Bibbia fieno rimafi afibluta-
meníe perduti , o fia perché fieno perite 
affatto le Copie di quelli , oppure perché 
Esdra gfi abbia tolt i via dai fuo Canone ^ 
Qüindi é , che nei Libri fino al prefente 
eíiílenti , noi troviamo. diveríe ciíazioni di 
eífi 5 e nporti ad altri libri , che ora piu 
non e fifi o no , come i l libro di Jasher (»}> 
il libro delle Guerre del Signore ( o ) » gh 
Annali dei Re di Giuda y e d'Isdraeüo (/> )> 

che Abramo vien detto aver perfeguitato i parte di tremila Proverbj di Salomone ? ^ 
Re , che avevano condotto via leco Lot i fuoi mille e cinque Cantici 5, oltre i fuoi 
íchiavo fino a Dan ; ove per lo contrario libri fopra le piante T degli animali ^ dei 
quefto Luogo D i n nei tempi di Mosé de- pefci, degl'infetti , e fomiglianti i q ) . A 
nominavafi Laish , i l Nome di Dan non queñi pub aggiungerfi un Libro di Gere

mia s 



B I B 
í n i a , in cui egli comanda ai Giudel , che 
andavano fcbiavi in Babbiionia , di portarfí 
con t i lo loro i l fuoco i agro , e d'occultar-
veloj come anche i precetti , che qucño 
Santo Profeta dié agli Ebrei di íenerfi con 
ogni maggiure fcrupolo loníani dalT Idola
tría ( r ) , ,e 6naimtnte le fue lamenmioni 
fopra la Morte del Re Giofia ( Í ) . 

( n ) Chato in Jof. cap. 10. ver. 15. (o) 
Citat. nei Num. cap. 21. v. 14. ( p ) Citato 
affaiffime vdte nei Libri ,dei R e , e nei Cro-
nici (q ) I . Reg- Mp, 4. ^ .52 . í? feq. ( r) 2. 
Maccab cap. 2. v. í. ( s ) Wolf. Bibi. He 
% tom. 2. f é k 4. §. I . pag, 211. e feq.lt. 
tom. 4. feci. 4. pag. 47, Calmee, Diti. B i 
l l , tom. 1. pag. 295. 

Quantunque i l Canone Giudaico della 
Scrittura foffe fiflfato da Erra , nulladimeno 
non fu per tal modo , che non veniífero 
ffitte in eífo parecchie varlazioni . Maia-
chia, a cagion d'efempio , non poteva per 
modo aicuno eífere ftato poíio neila Bibbia, 
e difpoftovi da Ezra; concioffiaché é certo, 
che quedo Profeta vi (fe dopo di lui . Non 
poteva fimigliantemenre eífervi flato collo-
cato Neemia , avvegnacché venga in eífo l i 
bro fatta mencione di Jaddua , come di 
íommo Sacerdote , e di Darlo Codomanno 
come Re di Perfia , i quali viífero, per lo 
meno, un centinajo d'anni dopo Eira me
cí e fimo . Pub anche aggiungerfi , come nei 
primo Libro Chronicorum la Genealogía de' 
Figliüü di Zorobabelle vien condotta per 
numero cosí grande di gener?.zioni , che 
bifogna certamente, e neceífariamente far-
la gmngere ai tempi ds Alcífandro , e per 
confeguente queílo Libro non pub cífer af-
critto ai!' eta d' Ezra per modo aicuno . 
Egli é probabile , che i due Libri Chroni-
comm , Ezra , Neemb , Eíler, e Malachia , 
ficoo ftati ammeffi , ed adottati alia Bibbia 
nei tempo di Simeone i l Giuíio , che fu 
1' ultimo ce' Soggetti della gran Sinagoga . 
Prideaux , Conne¿l. Par. 1. lib. 5. Tom. 
2- Pag- 477" e f€q. I t . lib. 8. pag. 816. 
e feq, 

Erano gli Ebrei da principio fommá
mente níervati nei comunicare le loro 
Scritture a gente flraniera ( t ) : come co
loro, che avevano in difpregio, ed in abo-
mimo 1 Gent i l i , flavano con una indicibi-
le rirenutexza , e gelofia in riguardo loro, 
né vi a vea modo , né verfo, che feoprir 
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voleíTero, e manifeflar loro i Tefori , che 
contenevanfi neila íor Bibbia. E noi pof-
íiamo aggiiingcre, come i Popoli , che era-
no con i Giudei coníinanti , come gli Egi-
ziani , i Fenicj, gli Arab i , e íomiglianti, 
non erano gran fatto curiofi di fapere , e 
di con o ice re , le Leggi s o P Iftoria di un 
Popólo, coi anch'eíü a vicenda ed odia-
vano , ed avevano in difpregio . La prima 
cognizione, che quefta generazion d'uomi-
ni ebbe di quefti Santi L i b r i , non avvenne 
prima delie parecchie fchiavitudini degli E-
brei , allorché la fingolarita non meno delie 
Leggi , che delie Ebraiche ceremonie , e 
r i t i , moííe in eífi la curiofita d' avere una 
piu certa , ed appurata contezza delie cofe 
loro , e della loro Religione , Moftra Giu-
feppe Ebreo di rimaner forpreío nei rinve-
mre delie lucidiíhme tracce , e de' manife-
fliííimi lumi dell' Ifloria Santa fparfi per 
ogni dove perentro T Ifloric Egiziana , Cal
dea , Fenicia , e Greca eziandio ; tanto piu , 
ch'ei tien per fermo , che i Sagri Libri 
della Divina Scrittura nnn fieno gia ftati 
íraíportati , né in Greco , né nclle altre 
Lingue , e per confeguente non conofeiuti 
per modo aicuno dalle <iiviíate Nazio-
ni ( « ) . 

( t ) Jofeph contra Appion. pag. 1038. ap. 
Calmct, D i el. Bibl. tom, 1. pag. 294. ( u ) 
Jofeph ap, Calmet, loco citato. 

La prima verftone della Bibbia fu quella 
dei Settanta in Greco , nei tempo di To-
lomeo Filadelfo, ovvero molto piu moder
namente ; íebbene íembra che non foífc 
tutía tradotta allora , ma foltanto il Pen
tateuco, fra ilquale, e gli altri Libri neila 
verfione detta de¡ Settanta, trovano, e rav-
vifano i Cntici una grandiífima d verfita 
quanto alio llile , ed alie maniere di efpri-
mere, come anche rifpctio alia fedelta ed 
aecuratezza . Veggafi Fabricius , Biblioth. 
Grsec. Lib. 3. cap. 12. Tom. 2. p. 315. 
Du Pin , Diífert. Prelim. íur la Bible , 
Lib. 1. cap. 6. §. 1. pag. 171. & íeq. 
Simón, Hi f l . Critic. du Vie..x Tetkment , 
Lib. 2, cap. 2. V tg . i'articolo SETTANTA, 
Cj/cloped, 

Parla ) a dir vero, Arirtea di una tradu-
zione , quantunque come d' imuerfttta , e 
mancante , de lie Ebraiche S. ritture , fatta 
innanzi i l tempo di Tolomeo Filadcifa ; 
ma la fuá iftoria non vien fiancheggiata 

dalla 
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llalla menoma verifintiglianza di probablild . 
Veggafi Calmet , Lib. citato , pag. 294. 
Vu Pin , loco citato . 

D i verle ípeiie di L i b r i , e di opere íono 
flate cornpoíle fopra XzBibbia, o per ifpie-
garne, cd ifpianarne i l fenío , o per ren-
dere le fue dottrine fante piu ovvie , e 
viemaggiorraente intelligibili , o per age-
volarne la memoria, quali fono, a cagion 
d'efempio, Introduzioni , Apparati, Som-
rnarj , Manuali , Iftorie , Eípofizioni , 
Commcntarj , e fomiglianti . Vegg, l¥olf, 
Bibl. Hebr. í o m . 2. §. 5. pag. 48. & feq. 
EIBBIE SASSONI . 

Viene da alcuni afferito , che tutta in-
tieramente la Divina Scrittura fia ílata 
tradotta da Beda in idioma Anglo-Saflone 
intomo gli anni di noftra Rcdeniione 701. 
ina altri pretendono, che non foíTero íht i 
í radoí t i , che i Santi Vangeli. 

Noi abbiamo certi Libri , o fieno Partí 
della Bibbia, tradotti da parecchi altri fog-
gctti ; come , a cagion d' efempio, 1. La 
Traduzione dei Salmi fatta da Adelmo 
Veícovo di Shireborn , ílncrono di Beda , 
cioé vívente nel tempo, che vivevaBeda; 
quantunque non manchino Autori , che 
attribmícano si fatta verfione al ReAifrido, 
i l quale viíTe e regnb dugento anni dopo , 
U n ' altra verfione dei Salmi in idioma 
Anglo-SaíTone fu pubblicata dallo Spel-
manno V anno del S'gnore 1Ó40. (<ié) . 
2. Gli Evangelííli , che efiftono anche al 
di d 'oggi , veríione fatta dalia Vulgata an-
tica , prima che foííe riveduta da San 
Girolamo, da un '^utore , di cui s1 ignora 
i l norae , e fatta pubbíká colle itampe da 
Marteo Parker l'anno 1571. Una verfione 
Salione ant'.ca di parecchi Libri della Bib-
bia , fatta da Eifrico Abate di Malmes-
bury , moíti frammentt ed avanzi della 
qual verfione furono pubblicati da Gugiiel-
mo Lilly nel 1638. ía copia genuina da 
Ed mondo Thwaites F anno 1Ó99. in Ox
ford (-v ) . 

( w ) Bibl. Ltbr. num. 4. pa^g. 1. 23. 
Calmet, Bibl.Tom. 1. p. 306. & feq. 
( x ) Calmet, loe. citato . 

BIBBIE INGLhsi . La prima Bibbia che 
noi abbiamo letto in Lingua ínglefe, venne 
tradotta da Wiclefo arca 1' anno 1360. 5 
roa íüítoché fe ne veggiano varj mano-
k ú m in diverfe nofire Bibiioteche ? non 
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fu mai ftampata . Giovanní di Trevifa 
che venne a morte intorno i l 1398. vie
ne aííerito , aver fimigliantemente tradot-
to in idioma Ingleíe tutta la B;bbia • 
ma non fappiamo , né finora abbiamo 
rinvenuto aicuna copia di quella , perci^ 
non poffiamo aíficurarci s'efiíla piíi di pre-
fente. 

BÍBBIA TINDAL . La prima Bibbia , 
che comparUíc ftampata in Lingua Inglefe 
fu qutlla, che traduííe Gughtlmo T inda l , 
affiftito da Gioja , e da Collantino , e che 
fu poi fiampata alia macchia , e fenza ] i -
cenza dei Superiori l'anno 1526. Ma infi-
niíi eíemplari di quefia edizione furono fatti 
divorar dalle fiamme dal Veícovo Tun í l a l , 
e da Tommaío Moro . Contenerá queda 
Verfione il folo Teftamento nuovo , e fu 
riveduta , riandata , e corretea dalla Per-
fona medefima , cioé dal Tindal ; e novel-
lamente fatta ftampare 1' anno 1530. Ma 
i Prologhi , e le Prefazicni , che di nuovo 
coílui aggiunfe a queíla feconda fuá Edi
zione , come quelle , che malmenavano i 
Vefcovi , ed il Clero , furono la cagione , 
onde venne foppreffa di nuovo, ed abbru-
giata ignominioíamente. 

L ' anno 1532. Guglielmo Tinda l , ed i 
íuoi ailociati tcílé nominati terminarono di 
tradune tutta intiera la Bibbia, e (lampa
ron 1?. aíla macchia , come le prime ; ma 
indi a non molto coílui fu prefo , carce-
crato , ed arfo vivo dal fuoco come Ere-
tico in Fiandra . 

BIBBIA MATTHEWS . Dopo la trágica 
morte míame di Guglielmo Tindal la íua 
Opera fu portara a G i o v a n n í Kogers Sopra-
intendente di una Chieía Inglefe efiiknte 
nella Germania ; e coílui fu i l primo , 
nel Regno delia Regina Mana , i l quale 
traducelfe i Libri Deuterocanoma collazio-
nandogli , e confrontandogii colla Bibbia 
Ebraica , colla Greca , colla Latina , e 
colla Ttdefca , ed aggiungendovi tanto le 
Prefazioni, che le Note tiatte dalla Bibbia 
di Latero . Coílui dedicó tutta 1' Opera 
al Re Arrigo V I I I . íotto i l mendicaro 
nome di Tommaío Macthews , e pc-rcib 
queíla Verfione riprovata dai Cattolici , é 
í la ta , ed é comunemente appeilata Bibbia 
Matthews. Fu queíla ftampata in Amburgo, 
e la hcenza per pubblicarla in Inglefe fu 
a coüui ott^nuta per aianeggio , e favore 
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áelP Arclvcfcovo Cranmero , e dei famoíi 
Vefcovi Latimero, e Shaxton. 

BIBBIA CRANMERA. Le prime Bihbie, 
ebe per pubbhca autorita foífero ftampate 
in Inghilterra , e pubblicaraente aflegnate 
alie Chiefe, e íhb i luevr , furono la rnede-
fima Verfione poc'anzi divifata di Gugliel-
tnoTinda l , riveduta , confrontata col Teño 
della ^ / ¿ ¿ w E b r a i c a , ed in parecchi^ luoghi 
emendata da Milefio Coverdale , i l quale 
dopoi fu eletto Vefcovo di Exeter. Dopo 
di coftui fu ponderata , e ridotta a rigo-
rofiflimo efame daU'Arcivefcovo Cranmero, 
che vi aggiunfe del fuo una prefazione : 
e da queíta difamina , e revifione venne , 
e viene appellata Bibbia Cranmera . Fu 
queüa ílampata dal Grafton in ampio Vo-
íume di maggior feílo , e fatía pubbhca 
1' anno 1540. Per un ordine , e comanda-
mento Regio ogni Parrocchia fu obbligata 
a provvederfi di un Efe m pía re di quefta 
Bibbia Cranmera 5 ingiungendo pene gra-
viíTime a coloro , che non fe ne foífero 
provveduti . Con tutto queño due anni 
dopo venne fatto ai Vefcovi Cattoüci di 
cttcnerne la foppreííione . Fu riprodotta , 
e riftabilita cib non oftante fotío i l Regno 
d' Eduardo V I . : venne foppreíía , ed abo-
lita novellanoente ne¡ Regno della Regina 
Ivlaria . Ultimamente 1' anno primo del 
Regno della Regina Eüíabetta venne ricon-
fermata , e ripolla nel primiero fuo vigore, 
e ne fu anche falta una nuova Edizione 
nel 1562. 

BIBBIA GINEVRTNA . Alcuni foggetti 
IngleG efiüati , e rifugiatjfi in Ginevra 
nel tempo , che reggeva i l Trono d' I n -
ghilterra la Regina Maria , vale a d i ré , 
Coverdale , Goodman , Gübie , Sampfon , 
Whittingharn ,e Knox , dieroníi a una nuova 
Verfione della Bibbia , che ífamparono in 
Ginevra T an. 1560. Quindi fu quefta deno-
minata Bibbia Ginevrina , e contiene le 

arie lezioni, le annotazioni maramali , e 
fimigüanti aure giunte, e quefta fu moito 
avuta cara , e fommamente pregiata dal 
partíto Puritano , o fieno i Calvinifti , ed 
i Presbitcriani in quel Regno , e nel fe-
guente ezjandio. 

BIBBIA VESCOVILE . L'A re i vefcovo Par
ker o miíe fuori una nuova Verfione per ufo 
pubblico delle Chiefe Inglefí, ed ¡mpegno, 
non meno i Vefcovi, che gli uomini dotti, 

.SuppU Tom. I , 
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e Lctterati", a prender a <uore cuefta fac-
cenda , e ad impegnarvifi di tutta forza . 
I layori d̂i coftoro fendo ftati poícia infierne 
uniti , e ftampati con breviíTime annota
zioni T anno 159S. in foglio ílragrande , 
vennero a fare cib , che in progreífo di 
tempo fu detta la Bibbia Inglefe , e vol-
garraente la Bibbia dé' Vefcovi ^ e Vê po-vile, 
V anno dopo fu quefta raedefima Bibbia 
pubblicata in in minutiffirao , ma finis-
fimo, ed eccellcnte carattere ñero r ed in 
quefta feconda. Edizione i Capitoli furono 
divifi ne' verfetíi , ma fenza rorapimeníi T 
e lacune , feguitato avendo in quefto i ! 
nuovo Editore i l método della Hampa della 
Bibbia Ginevrina, che fu la prima Bibbia 
che foffe ftampata in Inglefe fenza alcuna 
diftinzione di verfetti , Fu poi riftampara 
in foglio Reale , o ftragrande , con delle 
correzioni , e con parecchi prolegomeni 
1'anno 1572. Nel fine di ciaícheduna di 
quelle parti , ch' erano ftate da varj tra-
dotte , vi fu pofto il nome di cadauno di 
effi traduttori , a cagione d' efempio , in 
fine del Pentateuco W . E. per Vilielmo 
Exon ; vale a diré Vilelmo , o Gugíielmo 
Vefcovo d' Exeter , }' impegno del quale 
era i l dover tradurre quefta loia Parte della 
Bibbia . Nel fine di Samuelle R. M . per 
Riccardo Menevenfe , o fia i l Vefcovo di 
San Davidde, a cui era toccata quefta fe
conda Parte; e cosí di tutti gli altri Ver-
fificatori aííociaíifi a fimigliante imprefa , 
U A re i vefcovo foprainíendente direííe , pon
deró, efaminb, e dié compimento al tu t to . 
Quefta Traduzionc della Bibbia raantennefi 
in ufo fnelle Chiefe Inglefi peí tratto di 
quarant' anni^ febbene nelle cafe prívate , 
e da quafi tutti i particolari fi leggeíTe , e 
fi aveífe per le mani la Bibúia Ginevrina , 
eífendo quefta in pochi anni 'ñata riftara-
pata oltre írenta volte. I I Re Jacopo por-
tava a quefta Btbbid un' odio mortale a 
cagione delle annotazioni, che nel Confi-
gl io , o Reduzione del Tribunale Amptohe, 
erano ftate dichiarate , come cfftnfive , 
fcandaloíe, e fediziofe, oltre altri accagio-
namenti graviífimi . Non andb guari, che 
anche la Bibbia de' Vefcovi foííe accagio-
nata de1 fuoi gravi difetti , ed errori; ed i i 
Re francamente pronuncio , cffere efpe-
diente una nuova Verfione della Bibbia in 
Inglefe 5 e che fino a quel punto non fe 

X x ne 
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ne era raai veduta una veracemente buona; 
ma dieíft fempre a credere , che non v i 
fofle , né eííervi poícíTe la peggior Blbbia 
della Gmevrina. 

BISBIA DI RHEMS. Dopo la Verfione 
della Bibbia dei Vefcovi , o fia la Bibbia 
Grande Inglefe , furono faite da Perfone 
prívate due altre Veifioni del Teñamento 
Nuovo i vale a diré , la prima da un tal 
Lorenxo T h o m í b n , tradotta dal Latino di 
Bezza , infierne colle annotaziom dello 
fleffo Bezza, che fu la prima volta fíam-
pata in 4. l'anno 1583. e dopoi riftam-
pata nel 1589. Quefta é poco , anzi po-
chiffinio diverfa dalla Bibbia Ginevnna : 
la feconda poi dai Cattolici di Rhems pub-
blicata nel 1584. detta \z Bibbia di Rhems, 
ovvero la Verfione di Rhems . Querte Per
fone veggendo effere impoífibile i l rattener 
la gente , ed i Popoli dal voler leggere le 
Scritture Sante nelia loro naturale faveüa, 
íi rifolfero , e determinaronfi di fommini-
flrare una Bibbia nel loro nativo voigare 
idioma , comecché quefto foífe un favorire 
la loro cauía . Fu quefta ítarapata in carta 
maggiore in lettere grandi e con ampio 
margine . Venne quefta Verfione accagio-
nata grandemente per vedervifi ritenute , 
e confervate moltiííime voci , e termini , 
ed Ebraici , e Greci , non intefi , lafciati 
tali qual i , o per mancanza d' intelligenza 
di quefte due Lingue nel Tradutíore , o 
perché veramente l ' Idioma Inglefe non 
abbia gli cquivalenti , onde eíprimerle , 
come , a cagion d' efempio , le voci , 
Azimi , túnica , raciónale , olocauflo, pre-
puzio, Pajqua , e íomiglianti. Molt i efem-
plari perb di queüa divifata Edizione dagli 
Emiífarj della Regina furono fequertrati , 
e confifeati; e TommafoCartwright venne 
fortiflimamente follecitato , e confórtalo 
dal Segretario Walfingham a condannarla; 
ma dopo una buona ferie di conferenze 
fatte fopra di cib V Arcivcfcovo Whitgif t 
proibl i l doverfi in tale afifare procederé 
ad ulterior! ricerche , ed efami , giudi-
cando cofa impropria , ed inconveniente , 
che la Chitfa Inglefe s' andaífe appro-
fondando , ed impegnando nelia difeía di 
cofa pertinente a' Presbytenani , e Calvi-
n i f t i . 

Circa trent' anni dopo i Cattolici Re
maní pubblicarono inoltre una Verfione del 
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Teftamento Vecchio i n Doway gli anni 
1609. e IÓIO. tradotta dalla Vulgata, con 
delle annotazioni; di modo che gl ' Ingleíi 
Cattolici Romani hanno di prefente tanto 
i l Vecchio , che i l Nuovo Teftamento , 
vale a diré , V intiera Bibbia nelia loro 
materna Lingua tradotta . Ma non deeíi 
lafeiar di notare, che niun d' eíli pub leg-
gerla , fenza averne avuta prima dai reí» 
pettivi lor fuperiori la dovuta licenza . 
Veggafi Bibl. Liter. n. 4. pag. 15. & feq, 
Calmet, T o m . 1. pag. 307. 

BIBBIA DEL RE JACOPO . L ' ultima 
Bibbia Inglefe fu quella , che rifultb dalle 
Conferenze, e Riduzioni fattefi dal Tr ibu-
nale d'Hampton l1 an. 1603., ove eífendo 
fíate fatte mol te ecceziom iopra la Bibbia 
de'Vefcovi, ilReJacopo dié ordine efpreffo 
di farne una affatto nuova . Non gia , 
flecóme viene chiaramente efprdTo nelia 
Prefazione , per una Traduzione intiera-
mente nuova, e neppure per farne di una 
cattiva una buona , ma bensi di fare di 
una buona una migliorc , e di parecchíe 
buonc una ottima . Cinquanta quattro dei 
piu feienziati uomini vennero incancati dal 
Re per fimigliante imprefa, ficcome appa-
rifee manifeftamente dalla Lettera da eííb 
Monarca feritta airArcivefcovo daíata l'an. 
1604. lo che eífendo íeguito tre anni in -
nanzi , che compiuta foífe la Verfione 4 
egli é probabíle, che fette di quefti diviíati 
Soggetti , o fi morillero in quefto frat-
tempo , o che íi fottraeífero al canco in-
giunto loro ; avvegnaché la nota dei Ver-
fificatori dataci dal Fullero non oltrepaífa 
i quaranrafette, i quali fendo ordinati íotto 
fei divifioni imprelcro Ja loro fatica l'anno 
l ó o j . Queft' opera vide la luce pubblica 
I ' anno del Signore 1610. con una dedica 
al Re Jacopo, e con una aífai dotta Pre
fazione , ed é comunemente denominata la 
Bibbia del Re Jacopo . Dopo di quefta le 
altre Verfioni tutte dieron luogo, e non íi 
videro piíi ufare, a riíerva delle fole Epi-
ftole , e dei Vangeli efiftenti nei comuni 
Libri delle Preci ordinarie , i quali conti-
nuarono ful piede della Verfione Vefcovile 
fino a che fopravvenne l 'an. 1661. l'alte-
razione della Liturgia , ed a riíerva altresi 
dei Salmi, e degl' Inm , che fi continuano 

«tuttora a leggere come ftavano neü'antica 
Verfione . 
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B I C I P I T E . F quefto nell' Anaíomla 

un mafcolo doppio adaítato fopra due corpi 
lunghi carnofi , piü , o meno rotondo , 
producentefi dai latí di ciafcheduno d* cffi 
corpi nella parte di mezzo anteriore, ed al-
cun poco verfo la parte interiore del brac-
cio. Quefti due corpi fono al di fopra fepa-
r a t l , edifgiunti, terminando cadauno d' cfll 
in un picciol tendine. 

Gl i antíc'ni , i quali fcoríero nelle due 
fuperiori eürétne parti due figure non diffi-
miglianti a due tefte, fi fecero a denomi
narlo bicípite ; ma pub perb quefto doppio 
mufcolo con aííai maggior acconcezza , e 
proprieta , a motive, della fuá inneílatura 
eflftr denominato mufcolo Coraco-radinlts . 
Vi-ne egh affiíTo per mtzzo di uno dei 
tendini fuperiori alT á p i c e , o cima dell' 
apoñfi coracoide della fea nula in un lato 
del tendine Coraco brachialis , i l quale é 
valid ííimamente attaccato ad cíío . Quefto 
tendine del bicípite é piu dilatato , e piír 
corto , ed é fituato piü internamente dell' 
al tro ; ed i l corpo carnofo appartenente a 
qutfto corpo é íommamente prolungato 
e per confeguente fi diffonde aflaiftimo . 
L ' altro tendine fuperiore é piíi picciolo , 
e fottile, ed é pm prolungato del pr imo; 
ed i l corpo carnofo pertinente ad eífo é 
piíi corto, e piü comporto» Quefto tendine 
é íbnziante nell' oíTco canale dell' oíTo hu-
meri , eífendo circondato da una vagina 
membranofa continúala dal ligamento ca-
pfulare , e terminante nel corpo carnofo , 
ove cgli viene ad cííere rinchiufo . Nella 
parte fuperiore della fcanncllatura , i l ten
dine fi produce fra le infenioni, od inne-
ftature dei tendini del fuprafpinatus e del-
lo Jubfcaptdaris, paífa immedif tamente fopra 
i ' inteílatura dell' oíío per entro i l liga
mento capfulare : allora abbandonando la 
giuntura fra i due tendini or divifati, vie
ne ad eflTcr coperto da un' aítra corta va
gina , ed ad eífere iníerito nella cavíta gle-
noide nell' impreíTmne fuperiore del eolio-
della fcapula proffimamente alia bafe, ov-
vero alT apofifi coracoide . I due corpi car
nofi in queííaguiía feparatamente fiffati dai 
loro, tendini fuperiori, vanno avvkinandoíl: 
gradatamente ,, come difeendendo , ed in-
nanzi che raggiungano il mezzo dell' OÍ: 
Inmm- y vengono ad eííere intimamente-
m i d , e poÍQia; da un. tendine: comune di 
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un'ampiezza, ed eftenfione aflai confidera-
bile , che é lateralmente ianeílato nella 
pofteriore affilatura , o tagíio della protu-
beranza nel eolio del raggio ¿ Quefto ten
dine inferióte r o diré lo vogliamo tendine 
comune del bicípite r un piccioliffimo tratto 
innanzi della fuá inneftatura od inferzione, 
fíende verfo i l cóndilo interiore un' aponcu-
roíi che aumentandofi obliquamente nelF 
ampiezza del lato medefimo , viene a co-
prire le parti interiori, e deretane di quafi 
tutta la parte anteriore del braccio , maffi-
mamente i mufeoli , che unifeoníí fopra 
1' ulna, ove va a perderfí infeníibilmente . 
E ' íimigliantementc tenacemente , e vali
damente attaccato al terete pronatore, ed 
all'interno radíale nell'cílerior banda della 
giuntura del gomito, 

BIG A . L ' invenzione delle bigbe viene 
da Plinio ( a ) attribuiía ai Frigiotti ; ma 
da Ifidoro ( ¿ ) a Ciriftene di Sicionc , i l 
quale vogliono , che foííe i l primo ad ag-
giogare due cavalli infierne. 

(a ) Plin. Hijior. Natur. Lib. 7. cap. $6* 
( b ) I fidor. Orig. Lib. 18. 3 5. 

Le b'tgbe furono quei cocchi , o carret-
te r che dapprima ven ñero mefle in ufo 
nei Giuochi Circenfi : concioffiaché da prin
cipio íervironfi delle bighe , e nei tempi 
pofleriori introduíTero 1' ufo delle quadrighe 
o fieno cocchi, o carrette tírate da quattro 
cavalli. Vcggafi 1' articolo COCCHIO , Sup~ 
plemento , ed anche i l Capitolo Circenfi Giuo-
chi. SuppL 

G l i Scrittori delle bagattelíe mitologlchc 
fanno , che la Luna r la Notte r e i ' Auro
ra vengano condotte da bighe, o cocchi da 
due cavall i , ed ti Solé da una quadriga. 

Le Statue adagiate nelle bighe erano dap
prima foltanto permefíe alie Divinita , al-
lorché nei Giuochi Greci erano fíate con-
quiftatrici ; al tempo dei Romani Impera-
dori vennero fimiglianti ftatue nelle bighs 
per pubblico decreto accordate , ed affegna-
te a quei gran Perfonaggi, i quali preftaío 
aveano dei rilevanti fervigj, non altramen-
te che una fpezie di mezzo Trionfo; e ve-
nivano innalzate nei luoghi i piü battuti , 
e fegoalati della Cit ta . Pitifc. Lex., Ant iq . 
T o m . r. pag., 27S. Veggafi 1'articolo STA-
TU A , Ciclopedia,. 

Le figure de'cocchi a due cavalli,. erano 
altresl improntate nei roverfei delle loro me-
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tbglie . Veggafi Beverin. Syntagm. de pon-
den bus , pag.8. Veggafi T articolo BIGATI . 

I condottieri , che guidavano 1c bighe , 
crano appellati Bigarti . Un bafto di mar
ino d' un Floro Bigario vedefi in Roma an
che di prefente. Pitifc. \oc. cít. 

B I G A M I A . Secondo te Leggi Scozzefi 
i l delitio nella Bigamia fi fa confiíkre nel-
lo ípergiuro maíTimamente ^ che quefta ini-
quilfima azione viene ad inchiudere dentro 
di sé , conciofTiaché fia quefta una viola-
í ione raaniftftiíTima della fede , e del giu-
ramento Matrimoniale , che é fagrofanto ; 
e cola viene non altramente punita , che 
lo fpepgiuro, vale a diré colla confifeazio-
ne di tutti i be ni mobili y colla prigionia 
di un'anno , ed un giotno, ovvero di tem-
po piu lungo , fecondo la volonta del Re, 
e colla nota d' infamia. Si fatta efecuzione 
vi é in vigofe dell' Atto 19, della Regina 
Mar í a . Ma in quefto divifato íiatuto il de-
li t to viene malamente definito : concioíTia-
ché in altro non coníifta la Bigamia ^ fe 
non inquefto, quando cioé un'uomos'am-
moglia con altra Donna, mentre é gia am-
mogliato con altra ^ che ancora vive, fuá 
iegirtima moglie, o viesverfa, qualorauna 
donna gia maritata , ñ marita vívente i l 
primo legittimo raarito, con aítro uomo . 
Rifpetro poi alia qualita del delitto , che 
realmente é graviíTirao , ed onninamente 
contrario alie Divine Leggi-, ed alie uma
ne legganfi gli Autori , e Macftri in D i -
vini tá , che íono ovvf a chiccheíTia. 

B í G A T I . Nell ' antiquaria vengono cosí 
appellatc certe date ípezie d' Impronti Ro
ma ni antichi d' argento ^ o fieno Medaglie t 
da un lato delle quali viea rapprefentata 
una Biga , o Gocchio tsrato da due cavalü . 
Veggafi. T articolo. BIG A , Cidopedia , sS-up-
pie me ato ,. 

I I Bigato } bigatttsera propriamente ü 
Romano danajo, denarius y 1'impronto del 
quale, fendo in vigore, ed in piedi la Ro
mana Repubblica r era un Cocchio guidato 
da una Vittoria , e tirato , o da due , od 
anche da quatíro cavalli, fecondo che que-
fio denominavaíi, obigaim., o qmdrigatus, 

I bigati per tanto erano di differente va^ 
lore , fecondo la varia fpezie dei danari , 
denaril ec. 11 denarius bigatus vien eonfron^-
tato , e voluto dal Bevenni del valore del 
Paciente g i u l t o o paolo Romano t o Fbr 
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rentino, i l quinarius, del mezzo paolo, eá 
i l fextarius della quarta parte d' un giulio, 
Beverin. Syntagma de Ponder. pag. ^7. e 
pBg. 217. 

Parecchie di quelle medaglie appellatc 
Confolari fon dette eziandio Bigati. 

I n alcuni bigati i l cocchio , o carretta 
in vece di comparire tirata da due cavalli , 
vedefi tirata da due cervi, o daini, maíTr-
mamente nelle medaglie della Famigiia Ae-
lia , in quelle della Famigiia Crepereia da 
due Ippopotami , o üeno marini cavaüi , 
che tirano , o per meglio diré fofkngono 
Iddio Nettunno fuile loro code . Trev. Di£l, 
Univ . Tom. f.pag. 1036. 

B Í G N O N I A . I I fiore trombone , nellgs 
Botánica Bignonta ¿ i l nome d' un genere 
di piante , i caratteri delle quali fono i fe* 
guenti: L% i l fiore comporto d'una fola fo-
glia fatta a foggia di tubo , che verfo la 
bocea va aprendofi, e dilatandofi alia ma
niera d' una tromba , dal centro del fiora 
forge un' afta , che é affiffa come un chiodo 
nella parte pofteriore del fiore : quefio po-
feia diventa frutto, o cuñodia divifa indua 
cellette da una membrana, che prendetut-
ta la lunghezza da un capo all'altro della 
cuftodia medefima , e che contiene dei fe-
mi rigonfj, e comunemente alati o. 

La fpezie della Bignonia noverate dal 
Tournefort, fono le leguen ti : 1. Bignonia 
Americana di foglia eenericia, di fior gran
de fcarlattino , 2. Bignonia albero d' Ame
rica di fior giallo « 3. Bignonia Americana 
di corto frutto , o cutlodia con tenere pi-
pite nel gambo. 4. Bignonia Americana di 
lunga cuílodia , con lunghe tenere pipiíeal 
gambo. 5. Bignonia Americana di due fo-
glie rarapicantifi, di lunghe, ed ampiecu-
ítodie, e íemi larghi . 6. Bignonia Ameri
cana bifogliata rampicante , odorofa , di fio-
re del colore delle viole mammole , e di 
frutto fecco di forma ovale . 7. Bignonia 
Americana bifogliata rampicante , di fior 
fenza odore , di color giallo pendente ai 
porporino, di frutto duro di forma ovale» 
&. Bignonia albero d' America di foglia fot-
tile ^ e di firaigliante frutto . 9. Bignonia 
albero d' America di foglia femplice unüu-
lata di cuftodia lunghiíEma, e ftrettiííma. 
1.0. Bignonia albero di foglia fatta á cuore ,. 
dell 'IndieOrientali. i r . S/gw»/^ a Ibero I n 
diano di lunghe fog.lie.. 12. Bignoma ú h ^ 
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it> Indiano di cinqne foglie, di fíore color 
di roía , di cuftodia rigonfia . 13. Btgnonia 
«Ibero Indiano quinquefoglio di foglia piu 
minuta , di fiore color di ro ía , e di cuílo-
dia angelare. Tournefort, Inftitut. p. 164. 

B I L E ( Append.). L'influenza della ¿/7e 
fopra T economía animale viene accordato, 
e convenuto eífere molto grande. Per me?.-
zo di íua quahta fermentativa promueve la 
hile la digeftione i e per fimigliante risguar-
do ella differifee manifeftamente dalle fo-
fíanze amare vegetabili , le quali per lo con
trario íogüono ritardare , e rattenere la fer-
meníazione . Veggafi Pringle , OiTervazio-
ni íopra le infermua delle Á r m a t e , p-, 3 77. 

Nulladimeno perb | t i una cofa la bile 
s'accorda colle divifate am rc loíhnze ve
getabili, vale a diré neireííere un corrsí-
tivo degli acidi. Idem, ibid. pag. 378. 

La bile corrompeíi preíiiffimo , ma non 
perb in grado cosí alto, ed offenfivo , co
me i l fangne, o le partí fíbroíe del corpo . 
A quefto corrompimento della bik , come 
ad una fpeziaí cagione, atíribuífee i l Dot-
tor Pringle i parodlsmi delle febbri biliofe . 
Simigliantementc le indiípofizioni, e feon-
eerti tutti bilioíi, i quali appunto fono la 
malattia appellata Cholera , certe date dif-
fenterie , e fomiglianti, vien creduto , efie-
re fingolarmente dovute, od alia ridondan-
za , od al corrompimento della ¿/7e. Quin-
di la ragione, per cui íimiglianti indiípofi-
zioni , e malori fono frequentiíTimi nelle 
regioni foverchio calde , e nelie ármate , 
allorché ftannofi per molto tempo efpoíle 
al Solé , fi é , che la bik , fe non é piu 
abbondante del bifogno nelle divifate cir-
coftanze, ella viene ad efíere piu corrotta 
del confueto. Id . ibid. pag. 184. 

BILIOSO ( append. ) . Febbre biiiofa . I I 
Dottor Pringle nelle fue Oflfervazioni fopra le 
infermita delle Armate , faffi ad offervare , 
come la febbre b/liofa , ovvero pútrida , nei 
Campi é epidémica, maffimamente nelle re
gioni baffe, e paludofe , ove effendo V aria 
pregna d'umido , e di putridi effluv), ten-
de a rüafciare le fibre, ed a prorauovere la 
putrefazione . E di vero i finíomi delle feb
bri b/liofc cominciano fempremai da rigori 
di freddo , e da grande fiacchezza , ed ab-
battimento di forze , dolori di tefta, indo-
lentramento delle oífa , e fconvolgimento di 
fíomaeo. í n tempo di notte la febbre ere-
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fce , ed aumentafi •, grande é ii calore 
crudele la fete ; la lingua é riarfa; la tefta 
é battuta da violentiffimo dolore ; la perío-, 
na njon ceíía di lagnarfi , ed affai fiate ca
de in vaneggiamenti ma la mattina poi 
un fudore imperfetto abbafía tutti i divifa-
t i fintomi . Ñell'avvicinarfi della fera tor
na i l paroffismo , ma fenza alcun acceíTo 
di rigor freddo, ed é comunemente peggio-
re del paroffismo primo j la feconda mat
tina va in remiííione, come prima. Simt-
glianti periodi vengono , e vanno , giornal-
mente , fino a tanto che la febbre infenfi-
bilmente muta faccia , e diviene , od una 
febbre confermata , o fi muta in una feb
bre intermittente . Alcuna fiata lo fciogli-
mento del ventre diminuifee V acceffo, e 
fa le veci del fudore. Quantunque pero in 
moltiflime particolarita ella abbia faccia d' 
una febbre maligna, nulladimeno ella é co
fa rariíTiraa , che s'infinui nel Campo una 
febbre maligna, fe perb la perfona non ne 
foííe ñata aflalita prima di prender íoldo , 
o di venire nell'armata. Le remiílioni co-
muni apparifeono ful bel principio , maffi
mamente fe fia flata fatta al paziente una 
copiofa cavata di fangue ; ma alcune vol-
te non vi fi vcggiono remiffioni, fe non fe 
negli ul t imi due , o tre giorni . AíTai fo-
vente nell' intenfione maggiore del paroffis
mo accadono delle emoragie dal nafo , ed 
allora la remiffione fegue piu folleticaraen-
te , ed é molto piu fenfibile , e piena . I 
vomitorj , e le purghe producono gli cffet-
t i medefimi . Gl i acceffi rade volte fono 
preceduti da br ividi , o da qualfivoglia altra 
fenfazione di freddo, dopo i l primo attac-
co ; i l polfo é fempre pieno , vivace , e 
rigogliofo durante i l tempo de' paroffismi ; 
e nelle remiffioni continua ad indicare al
cun grado di febbre . I I fangue é florido , 
i l craffamentum é valido , in larga quanti-
ta , e fi feioglie infiero. Mentre la ílagio-
ne continua ad eíTercalda, i fintomi bilioft 
fono frequentiffimi ; ma approffimandofi l ' 
Invernata prendon luogo , e prevalgono le 
febbri d' Indole inflammatoria . Veggafi V 
artieoío INFLAMMATORIO . 

L*accuratiffimo Scrittore poc' anzi c i ta
to novera altri fintomi, come crudezze di 
orina, fecce biliofe, coflipamenti di ventre, 
e fomiglianti ; e faffi ad offervare di van-
taggio , che 1' Infantería é a quefti malori 

pisi 
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piu íoggetta di quello fíalo la Cavalkria . 

Quanto alia cura delle febbri delle arma-
te , prima che quefte ít facciano cont inué, 
infifte que! valentuomo fopra T ufo pro-
prio delle medicine evacuanti , c fopra la 
china . Giudica onninamente indifpenfabile 
la cavata di fangue , cui egli infinua a r i -
peterfi una , o piü fíate , íecondo V urgen
te bifogno dei fintomi. Dopo i l fangue ere-
de egli neceííario i l fomminiftraríí un'eme-
tico , iK tempo migliore per daré i l quale 
al paciente (i é quello della remiffione del-
la febbre , e cib in quei punti , che fono 
piív toño piu proffimi al ceífamento del pa-
roíTismo, che in que l l i , che fon piu prof
fimi all' acceífo del nuovo paroííismo . Egli 
aggiunge pero, che i vomitorj nondebban-
fi íomminiílrar in contó veruno , allorché 
lo fíomaco é raantfeftamente infiammato j 
avvcgnaché farebbono del raale non lieve, 
anxiché eífer proficui » L ' Ipecacuana é i1 
emético piii í icuro, e piu age volé e piano 
degli altri tutti 5 ma gli antimoniali pro-
ducono de' vomiti a lía i piu efficaci . Se i l 
eorpo rimanfí coftipato , é neceííario lo feio-
glierlo con alcun medicamento lenitivo j 
e maírimamente fe gl ' inteíiir.i foífero tor-
mentati da fenfazioni dolorofe , o da pre-
m i t i , o fia tenesmo . Raccomanda fimighan-
temente quefto valentuomo i l fale di t a r l i , 
o fieno que 'vermi, che fi ílanziano nei le-
g n i , e gli roficano, i l fugo di limone , lo 
Spiritus M'mdereri , e la china china j ma 
queft' ultimo medicamento non fi dovra giam-
mai preícrivere al paziente , fe prima le 
orine non prendon corfo , e che dia luogo 
la febbre all' intermittenze . 

Neceífaria fi é altresi la cavata di fan
gue , e la conveniente purga innanzi di da-
re a quefti divifati infermi la china; e que-
íla produce migliore effetto infallibilmente 
data in foftanza nel vino del Reno , dopo 
che fara ftata per un' intera notíe v o per 
lo fpaiio di dodici ore in infufione » 

Se dopo le remiíTioni , ovvcro intermit-
tenze r l ' infermita va degenerando , e con-
vertefi in una febbre continua, di venta ne
ceífaria la cavata di fangue , quaiora perb 
non veniffe quefta operazione vietata da al
tr i fintomi; ma fia vi , o non liavi fintoma 
proibente la flebotomía , i clifieri non fola-
mente fi rendono ut i l i , ma fono eziandio 
i miglioc medicamento % che poífa íorami-
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niftrarfi in tali cafi . A quefii poííono ac» 
compagnarfi 1 fali neutrali, e le polveri dia-
foretiche. M a , quantunque la crifi propria 
fia i l fudore , non dovra mai quefto eííer 
promoífo né dalla Triaca , né da altro fi-
migliante medicamento d'índole calda , fep-
puré i l polio non foífe foverchio bsífo , e 
profondo , e non fi vedeífero compon re le 
petecchie , od altro cattivo fintoma . l a 
quefto cafo rendonfi necefiarj i piu cal di alef-
fifarmaci , come anche allora quando ia ma-
lattia ha degenerato in una febbrt- n.ali-
gna . Pr/V^/e , Oíícrvaz. fopra le infermita 
delle Armate, pag. 165. e pag. 202. & feq. 
Veggafi 1' articulo FEBBRE maligna catar-
rale ) Suppiemento ; come anche l'articolo 
MALIGNO , ( Appendtce ) . 

BIRRA » Queíto iiquore , o bevanda ar-
tefatta, vale a diré la Birra vien detta da 
gl' Inglefi Ale , e Bear . Ma quanto alia 
voce Ale ella fi é queíia in origine una vo» 
ce Danefe A d ; e con quefio fie lio nome 
contmuafi anche ai di noftri a dinotarfi fi-
migüante liquore da quei Popoli . Ve/lerg, 
Ant iq . c .3 . pag.49. 

N01 abbiamo delle irtorie , e racconti dif-
ferenti intorno all'origine della B h r a , A i -
cuni dietro le tracce di Plinio la fanno ve-
nire dagli Egiziani , preíío i quali viene af-
ferita di piu la fandonia , che foííe queüa 
un'invenzione dei loro ridicoh N u m i ; va
le a diñe , Dionifio figliolod' Ammone , che 
é la cofa medefima y o la fieífa Divinita , 
che Bacco , pretendono , che foííe i l pri
mo , i l quale rinveniííe i l método di pre
parare un liquore bevibile per mezzo di far 
fernnentáie 1'acqua del Ni lo con alcuni gra-
n i delle biade. di quella regione . A l t r i , fe-
guendo V opinione di Tác i to , fi fanno a fo-
iknere , elíere lia ta un'invenzione. dovuta ai 
Ttdetchi , quantunque ulata eziandio- dagli 
antichi Popoli delle Gole ,„ o fieno gli aq-
tichi C e l t i , o Galli , come anche da altre 
Na/ioni piu Boreali. Veggafi Jour. des Scav. 
T o m . 6 j . pag, 273. Plin. Hiít. Nator. Lib, 
22, cap. 25. Arduino , Not . al mtdefimo 

Viene da parecchi fuppofto , che. ia Bw-
ra fia preíío che la foft'anza o liquore me-
defimo , che preíío gli antichi intendevaü 
fotto i nomi di; Zythum ^ e di Cüymi., 

BIRRA pdüda í\ e quella preparata d'or-
zo franto feccato mediocremente. 

BIRRA ¡cura , é ciuella r che é fatta ák 
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un" orzo franto in grado fommo feccato, ed 
abbruftolito . 

[Quefta feconda viene fperimeníata piíi 
pura, piu íottile , e pm fluida i e la prima 
piíj f j r t e , piu impregnara , e piu vilcoía . 
Quincy , Diípenl. par. 2. feft. 1^. p. 2 i ó , 
""Quella B ina , che gi'Ingiefi chiamano 

Ale , é riputata piíi diurética di quelia , che 
eííi addimandano Beer , concioffiaché la da 
eííí detta Ais é piu piaccvoJc, piu mórbi
da , ed ha maggior quaiuá rilaíciante , di 
maniera tale che , ove debbafi aggevolare 
i l difficile pafl^ggio delle orine , ella é íi-
miglianttmente piu propria e conducente a 
pr. durre quelto buono effeito . Quincy , 
Difpení» par. 2. feil . 13. pag. 215. 

Viene aírento da valenti xMedici , che 
quefta detta B ina imbratti le glandule , 
oílruifca i vafi , con delle depoíizioni , e 
con de'viícidumi , che renda i l corpa pe
íante , e corpulento , e ípiani i l íentiero a 
delle cacheííie , ali'itenzie , aU'asma, ed 
alie incurabili idropiíie ; che inoltre riem-
pia le vie , ed i canali unnarj, deponendo-
v i delle fecce , e delle materie producenti 
peííime conítguenze, e ben anche la íieira 
pietra . M a non pub egli eííer domanda-
to a quefti Signovi , che tanto rnale aíle-
veranteraente alia B ina attribuiícono, che 
ne producano un poco le prove ? Di piíi 
puoííi lor chiedere , fe tutte le infermitadi 
alia B ina attribuite , mülto5 matnoí topiu 
nafcer poííano da altre piu genuine cagio-
n i , come , per efempio, da una dieta ío-
verchio abbond vole MI proporzione dell' 
efercizio, che facciafi daüe perfonê 1 

La Bina palluia braííata con delle aque 
crude, come quelie di forgente, o di poz-
zo , vien giuclicata faniílima oer rapporto 
alie particelle minerali tendenti ad impedi
ré le coeficni di quelie eílratte dal grano, 
e renderle aííe a paffare le proprie íecre-
zioni in forma migliore: le acque piumor-
bide , quali feno le acque de'fiumi , e le 
acque piovane , íembrano mighori per cftrar-
re la íoílanza dtgli orzi franti íeccati all ' 
ultimo grado , i quali ritengono in sé mol-
te particelle ignee, che fono meglio affor-
bite in un veicolo mórbido , e piacevole . 
Quincy , loco citato. 

Nella Provincia di Stafford hanno queíle 
genti un fegreto di raffinare la Bina in 
breviffimo tempo . Si fa i l Dottor Plot a 
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congetturare , che cib venga efeguito colP 
aggiu§ner neU'operazione delP allume , op-
pure dell'aceto. Plot ¡ Natur. Hiftor. Staf-
ford , cap. 9. §. 72. 

Vien la Bina preparara in varíe manie
re , ed altresi di varj ingredienti , ceme di 
grano, di r i fo , di miglio , di vena, d'or
zo , di legumi, e fomiglianti. Bruckman , 
ap. A f t . Erud.Lipí , ann/1722. pag. 545. & 
íeq. Evelyn. Sy Iv. c. 45. §. 2. 

Hanno alcisni ípenmentato , come i l fu
go , che sgorga fuori delle inciíioni , o ta-
gli fatti nella Scopa Inglefe , o nel Sicomo-
ro , fia d' ufo grandiíiimo in queña data 0 0 
cafione, fervendoícne mvece d'acqua . Eve* 
lyn. c. 16, §. 4 . 

Pdífeggono alcuni un tnetodo tale di pre
parare la B ina , che vengdno a renderla 
capace d1 eífer traíportata fenza guaftaríi 
fino ali' Indie tanto Orientali , che Occi
dental 1. I I fegreto confifle nel meícolare i * 
orzo franto frefeo-due volte bol lito., e dopo 
avería imbarcata , n ogni cinque galloni por-
v i duc uova freíche, e far si che vi riman-
gano dentro. Viene aííeri to, che dentro la 
ípazio d' una notte le ícorze , o gufci dell1* 
uova ü fciüglieranno, e che le uova diver-
ranno fimili ad tiíoya v i o t e , o come le di-
ciamo uova a vento \ e - he indi a qualche 
tempo Ivamta del tutto la chtatia , i l torio 
rimaoga ivt entro intatto . Traníazioni F i 
lo !of. n. 29. pag. 495. 

^-La bina bralTara d' orzo franto blanco 
abbonda di un fale, e d'un tártaro crudo, 
e per tal motivo appunto viene fpftimen-
tata íoverchio caloróla , e come ak. ni di-
cono , ingraflante , e che rende i l fangue 
glutinofo, ed impedifce-, o difficulta la rc-
ípirazione , ingenera delle oftruzioni neile 
viícere , e difpone chi la beve al tremen-
diíTimo male dclla pietra, ec. 

Nulladrmeno la bina di Koerenigs Lut-
ter di Brunswich é famola ; t quantunque 
fia fatta , e preparara di fariña blanca, tut-
tavia vien pretefo da1 fuoi paneginfti , che 
ella producá ottimi cííetti , e fingolarmeh-
te g!i onninamente contrarj ai tiiüi eífet-
t i pur' ora efpofti . Bruckman , loco cit. 

11 confumo, che fi fa in Inghilterra del-
la bina , é incredibile. Uno Scrittore mo
derno lo fa afcendere alia lomma di quat-
tro groíli milioni l'anno di valore , inclu-
dendovi la Gran Bertagna j e 1' Irlanda . 

Piano 
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Piano del Commercio d' Inghilterra , pag. 
202. & feq. 

Nella nuova Inghllterra fanno la bina 
col miglio , oppure col pane fatto di mi -
g l i o ( í i ) . Alcuni Medici raccomandano al
tamente la btrífl fatta di vena , e di fugo 
di Scopa britannica , volendola íommamen-
te preferibilc nelle affezioni nefritiche a quel-
la fatta d'orzo ( ¿ ) . 

( a ) Tranfazioni Filofof. n. 138. pag. 1068. 
( b ) Barthoün. ^é? . M ^ / V . Tom. 1. Obf. 19. 
pag. 49. Tranf. Filojof. n, 97. pag, 6235. 

I Foreflicri hanno ordito , e fonofi for-
.mati diverfe congetture in quefto partico-
are per foftenere T eccellenxa della bina 
Inglefe , volendola infinitamente migliore 
di quella , che fi fabbrica in quaifivoglia 
akra centrada , ed eziandio di quella di 
Brema , di Mons , e di Roftoch . Egli é 
ftato fuppofto , che i noftri fabbricato. i del
la bina fi dieno a feortieare dei cani mor-
ti 5 e che ne meícolino nel loro lavorio le 
loro carni , facendule bollire fino a tanto 
che le carni medefime fieno totalmente con-
fúmate. Alcri poi con piu carita, edequi-
ta infierne, attribuifcono Peccellenza della 
noftra bina alia qualita dei noílri grani 
franti, e delle noftre acque , ed alia eíat-
ta cura , deñrezxa , e maeftria de' noftri 
birraioii nel mánipoiarla, e nel farla . Sa-
var, Dié t .Comm. Tom. 1. pag. 333. 

Alcuni fi fono ingegnati , e fludiati di 
calcolare la quantita della bina , che fi con-
fuma in Inghilterra , dal numero dei ca-
íamenti o magazzini, ove quefta fi vende, 
che afeendono fino a dugento mila . A l t r i 
dalla quantita del grano , ed orzo franto , 
che ogni anno vien fatto , e confumato , 
che afeende alia quantita di tre milioni , 
e trecento mila quartieri , della qual fari
ña tre milioni vengono smpiegati nel fare 
ie due diverfe bine , Aífegnando perianto 
ad ogni quartiero di quefta data fariña tre 
barili di bina gagliarda , noi verremo ad 
avere nove milioni di ¿/'ÍM . Veggafi Compl. 
Engl. Trad. Tom. 2. pag. 87. & íeq. 

La bina guafta , o fvanita , puo eífer di 
bel nuovo ricovrata , e refa perfecta in di
verfe maniere: come, a cagion d'efempio, 
con un (ale procuraro dalle ceneri di paglia 
d1 orzo , pofto nel vafo , e ben rpjefcola-
to , ed agitato; oppure con tre , o quattro 
pugni di ceneri di faggio gittate nel vafo, 
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e ben ben dimenatc ; oppure , qualora íí 
liquore non fia totalmente guafto , e cor-
rot to, con una picciola quantita d'eífe ce
neri ripofia in un facchetto , fenza dime-
nare od agitare i l vafo. I I geíTo calcinato 
i gufci d'oftriche, i gufci d'uova abbrufto-
l i t i , i nicchi marini , gli occhi di granchio, 
i l corallo alcalizzato, e foftanze fimiglian-
t i , producono V effetto medefimo , come 
quelle , che imbevono l'acidita , e fanno 
ottima iega colla dolcezza di quefio liquo
re. Ruft. D i a . T o m . z . 

Viene aííerito , che pucífi difender la ¿/V-
ra dal guaílarfi in tempo d' Eítate con te
ner fofpefo dentro de'vafi , ov'é' contenu-
ta , un facchetto entrovi un' uovo frefeo , 
tutto punto con un'ago, fieché abbia tan-
ii piccioli fori , alquante coceóle d'alloro, 
c pochi granelli d' orzo; oppure con entro
vi un'uovo frefeo, e delle foglie di noce. 
Le fole coceóle di lauro, toltane via la lo* 
ro bucoia, conferveranno fimigliantemcnte 
la bina fana , ed i n t a t t a ( f ) . I I Glaubero 
raccomanda i l fuo fale mirabiie, ed i l ni* 
tro fiffato, pofio in un facchettino di pan-
nolino ,1 ed appeío alia fommita della bot-
te , ficché venga a toccare il liquore , e 
queíio non foio per ncovrare , eriaverbuo-
na bina guafta , ma per preíervarla da! gua
ílarfi , e per darle energía ( d ) . 

( c ) Tranf. Filo/, 1 n./?. 241. (d) Rufl. 
T)iü. loe. cit. 

La bina , che ha i l fapor della botte , 
pub fpogliarfi del medefimo cattivo fapore 
coü'attaccar al vafo, ov 'é contenuta , un 
facchettino picno di grano. Tranf. Filofof. 
loe. cit. 

B I S A N T E . Ci parlano alcuni dellamo-
neta bifante appdlata , come d' una data 
ípecifica raoneta del valore medefimo del 
Solidus aureus di Cofiantinopoli . Monfieur 
Ragucau la fa eguale a cinquanta foldi di 
Francia ; febbene in parecchi iflrumenti $ 
ed invefiiture feudali vien ragguagliato i l 
bifante alia ragione di foli venti foldi fran-
zefi . Paul. Martifs. ad Beverin. pag. 231. 
& feq. 

I I rifeatto , o fia taglia di San Luigi , 
fecondo l'opinione di Joinville , fii di du
gento mila bifanti, che v^nivano a far la 
fomma di cinquecento mila lire« 

Tredici bifanti, o dirt gli vogliamo^/-
Jantwijíono preíentati nella maífa dell ' in-

coro-
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fíoronazitfne del Re di Francia. Enrigo fe-
condo ne ebbe in tale azione i l divifato 
numero coniati. Com. Dift . des Ar t s , pag. 
107. Trev. D í a . Univ . Tora. 1, pag. 998. 

Dagli Antiquarj fono ñate fórmate di-
vcrfe congetture risguardaníi la ragione , 
per cui i Re di Francia abbiano fatto ufo 
d' una moneta d' un conio flraniero alia lo
ro nazione nelle divifate particolari occa-
íioni . Suppongono alcuni , che un' ufo si 
fatto foffe introdotto in que! tempo , che 
in quelle contrade non peranche ufavafi co-
niare Y oro in monete i ma queño fi ften-
tera aíTaiffimo a foflenere ; concicfllaché noi 
troviamo eífer fatta raenzione di parecchic 
diverfe monete d'oro coniate in Francia al 
tempo d' Ugo Capeto . Monfieur le Blanc 
inclinerebbe piuttofto a credere, che i l ne
me di bifante foífe anticamente dato a tut-
te le monete d 'oro , in quella maniera me-
defima appunío , che nei wmpi fucceffivi 
fu dato i l nome di fiorino a tutíe le fpe-
2ie di monete t i 'oro, quantunque i l Fiori
no non foífe battuto fe non le inFirenze. 
Quello, che fembra fiancheggiare , e con-
formare si fatto fcmirr.ento, fi é , che i Sa-
raceni folevano denominar bífantt le lofo 
monete d ' o r o , quantunque non coniate in 
Coftantinopoli . Trev. D¡aíon. Univ.. loco 
citato,. 

E ISCOTTO . A fine di difendere, e di 
prefervare il bifeotto marino dagi'mfeíti, Mon
fieur Hales ÍLiggerifce di brugiare deilo zol-
fo , e procurare , che i l fumo di queÜo s' 
infinui per le botti pienc di quefto pane . 
Hales, Fhilofoph. Experim. 

Pub fimigliantemente confervarfi i l bifeot
to per lunghiffimo tempo col collocarlo in 
vafi , o caííe ben bene ingeífate , e pofeia 

, ricoperte di latta , Boyle , Opwr. Filof. Rift. 
vol. j . pag. 52. 

Ave vano gli antichi i l loro bifeotto pre
páralo a un dipreífo nella maniera medefi-
ma , e per Tufo preffoché medefimo", che 
i moderni . I Greci lo denominavano üprov 
$ i v upo* , che é quanto diré , pane due vol-
te podo al fuoco , pane cotto due vdte . 
Glt antichi Ron . a ni denoraioavanlo Pañis 
Nauticus, ovvero Capta, Piinio lo eíprime 
nei la leguen te guiía : Pañis nauticus , aut 
vetus tufus , atque hsrum coBus ( a ) * Egli 
appariíce da cib , come dopo, che ne a ve va
no fatto la prima infornsta , lo prepara-

Suppl. Tom. L 
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vano per una íeconda infornata. I n alcunt 
Scrittori dell' eta media lo troviamo detto 
pax'mas , paximus, ed anche pañis paxima' 
tus ( ¿ ) . 

( a ) Plin, Hiflor. Natural, l ib . 22.0.2$. 
( b ) Cafem Origin. pag. 24. Calv. Lex. Ju-
ris, pag. 612. in voce Nautiay. Pitifc. Lex. 
Antiq.Tom. i'pag. 565. in voce Capta . 

Noi incontnamo aitresi nei Romani Scrit
tori la deferizíone d'un certo dato bifeotto 
da térra , differente per awentura dal bi
feotto da mare , e quefto ferviv.i per íervi-
gio delle á rma te , e denominavanloBaccel-
latum , ed alcun.t fíate Expeditionalis anno-
na \ e quefto era un pane moho cotto , e 
candito , e quefto face van' efti non tanto 
perché riufciíle di miaor peía nei portar-
felo alie ármate , quanto perché fi coníer-
vaífe piu lungo tempo ,y e fefie me no íog-
getto a guaftarfi , continuando i fornai a 
cuocerlo fino a tanto che veniífe a ridurfi 
la quarta parte del pefo fuo , quando era 
crudo . Pitifc. Lex. Antiq. Tom. 1. pag. 
299. in voce Buccellatum . Calv. Lex. Ju-
ris, pag. 127. 

B Í T Ü M E . DaIP origine , e dalla inflam-
mabilita dei bitumi , egli apparifee efTere 
una foftanza , ehe ha un1 aífinita grandis-
fima con gli zolfi ; e vien fuppoílo , che 
si gli uni 9 che gli altri , fieno compofti 
de' principj medefimi , o dir gli vogliamo 
ingredienti; differendo infra effi íoltanto in 
quefto , che gli zolfi fono piu duri , e piu 
tenaci . Cib non oñante perb una sí fatra 
diftinzione non h totalmente giufta , ed 
adeguata ; concioffiaché diverfi altri corpi , 
e foftanze vengano dai Naturalifti collocati 
in una di quefte Claífi , da altri per lo 
contrario in altra claffe , ed orciine . 
Veggafi Merca ti , Metalloth. pag. 82. 
Ed U Signor Budd , Element. Philofoph. 
Theor. Part, 2. cap. 3. §, 33. pag. 175. 

Sonó i bitumi di ípezie differenti , che 
nafeono dalla differente porzione , e pro-
porzione di principio fulfureo in effi ftan-
ziante j come anche dalle differenti mifture 
di ía l i , e di altre foreftiere xnaterie, che 
trovanfi per entro le loro raaífe . Mercat, 
ubi fupra . Verdr. Phyfic. Parí . 2. cap. 6. 
§. 6. pag, 470. 

I bitumi vengono comunemente divifi in 
due fpezie, vale a diré , in bitumi l iquidi , 
ed in folidi j fcbbene vi ha degli Au to r i , 

T y che 
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che nc diftinguono tre fpezie . Gorr. Med# 
Defin. pag. do. in 

Si vegga la Ciclopedia. 
_ I I Dottor Woodward ci> da una defini-

lione differentc dei bitimi Inglefi , oppure 
dir gli vogliamo foífili bitummofi . I primi 
fono quelli di una coftituztone piü rila-
fciata, e piu árida, e quando fono bagnati 
diventano una fpezie di materia piu craffa, 
ed attaccaticcia : Tal i appunto fono i l lapis 
piceus , la pietra pece, i l lapis ampelites ^ 
pietra ampelite , 1' obfidianus , o fia lo 
fcannellato , ed i l Lithanthrax , o fia car
bón foífile . I I fecondo é di una coñitu-
zione piíi denfa , e piu fina , e da quefto 
fe ne cava un' olio . Ta l i appunto fono i 
gaga tes, che fono una fpezie di pietra ñera, 
ed il Succinum, o fia l'Ambra . IVoodward, 
Natur. H i l h FoiT. Anglic. T o m . i . p. 165. 
Vegganfi gli articoli GAGATES , & SUC
CINUM . 

Vien fuppofto , che i bhumi fieno la 
materia, ed alimento, e cagione principale 
di tutti i fuochi fotterranei. Veg. Kirker, 
Mundos fubterran. pag. 157. Lang. Epiíl. 

Pag- 737-. . r « . v • • 
Parecchi Auton fono ítati di opimone , 

che in tutte le acque marine fi contenga 
una grandiíTima quantita di b i turne, e che 
debbafi a queíia (ola foftanza la loro ama-
rezza Ma queflo fembra un parere incon
veniente , ed erróneo ; conciofliacché noi 
tocchiamo con mano, come tutte le acque 
marine fono imprégnate di una quantita 
abbondantiííima di un falc amaro purga
t i vo , della natura , ed índole di quello , 
che fi vende nelle nofire Spézierie fotto i l 
nome di Sais d? Epfom, e la fuá amarezza 
é al gufio análoga fommamente a quella 
di quefto divifato fale . 

Che v i fieno pero dei bhumi mefcolati 
in parecchi luoghi colle acque del mare ) 
e con eííe incorporati , ella é cofa certis-
fima . La pece liquida di Barbadoes o fia 
Toro , vien trovato galleggiante lopra la 
fuperficie del Mare appellato Marmdfa v'i-
ciño a Cüílaniinopoli, elfcndo portaío giu 
dai cavalloni dell' acque in grandiífinia co
pia dagli fcogli , ed in quefto luogo ap
punto oííervb i l Conté Marfigli dei fi la
men ti ípírali, che alzavanfi da quefta divi-
fata fuperficie, che poi fi univano , e com-
binavanfi in biturne della medefima mede-
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fimiíTima fpezie di quello, cul egli oííervb 
nel Zante , rigonfiantefi dalle fiancate dellc 
montagne bituminofe . I n alcune delle 
coñiere marine d* Italia , levan via , o 
pcfcano a fior d' acqua una fpezie di bitums 
liquido, o fia petreolo, dalia fuperficie del 
mare; e mohi Visggiatori ci fanno parola 
di una foftanza craífa ftantcfi íalla fuper
ficie del mare , che in tempo 4* notte 
nluce. Quefte íoñanze diverfe poffono con
feriré varié proprietadi all' acqua marina 
in quelle partí , ové vien trovato , che 
quefl:, acque ne abbondano , ed anche pos
fono eífer comuni in parecchi luoghi; ma 
quello ) che é piu , che certo , fi é che 
non in tut t i i luoghi fi trovano , né i l 
bitume é per 1' acqua marina un' ingre
diente neceífario , Ha veramente i l Conté 
Marfigli provato , che dal piíi comune di 
tut t i i bitumi, e perab da t u t t i , fi diftilla 
uno fpiríto , I I carbón fcífile dará certa-
mente all' acqua un faporc piu amaro ; 
ma non fi é gia provato, che 1' acqua ma
rina fía imprégnala di quefto dato fpirito . 
Per lo contrario , allorché vien diftillata , 
P acqua marina non ha i l menomo fapore 
aigaro ; che percib le acque marine non 
fono imprégnate di un fimigliante fpirito 
volatile ; ma con ogni dimoftrata evidenza 
elle debbono la loro, amarezza ad un prin
cipio fiffato ; ed é piu che certo , che i l 
carbone di miniera , o carbón foífile, non 
pub daré all' acque marine quefto amaro 
fapore, avvegnaché le acque, lequali efcon 
fuoti dalle parti interne degli ftrati del car
bón marino, non fono fperimentate amare 
tuttoché aíTaififime fíate fieno grandemente 
imprégnate di ferro . 

Tu t t i i bitumi fono infiammabili , e 
nelP abbrugiarli vi ha quefta buona quaüta, 
che non producono térra . Quindi i l Dottor 
Píot faííi a congetturare , che le famofe 
antiche lampadi , o lúceme íepclcrali fos-
fero fabbricate di quefto dato bitume, parti-
colarmente di quello delle fpezie liquida ec. 
Vegg. 1'artic. LUCERNA PERPETUA . 

B L A T T A . E quefto un nome , col 
quale vien chiaraato dai Naturaüfti una 
fpezie di fcarafaggio appellato da Girolamo 
Colonna Scarabeus tefiudinatus . Le fpezie 
comuni trovanfi aíTai fovente nelle botteghe 
de' fornaj : i mafchi fono alati , ê  le fem-
mine finz' ale , e piíj picciole de'mafchi; 

ma 
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oía hanno foltanto una fpezie di prima 
orditura di ale v id no all ' annodatura delle 
fpalle , e fono ne! corpo piü ir fute dei 
maíchi . La comune lunghezza di quefto 
animaluccio é di un dito : la fuá tefta é 
picciola , ed h guernita con due lunghe 
dilegmi antenne j le quaü oífervanfi mobili 
per ogni verfo. I I loro petto é coperto di 
una ícaglia cruftacea , le ale nel mafchio 
fono quattro j le inferiori fono di una na
tura mezzana , fra la ípezie cruftacea , c 
membranofa \ le ale íupcriori , fona total-» 
mente membranoíe , e bianche: le gambe 
fono lunghifíime. e piene per tutti i verfi 
di peli : la coda finalmente va a finiré in 
due punte, e raífembra unefattiflTmia forca . 
La fe m mi na h di un color piu ñero cupo, 
di quello fíalo i l mafchio , cd ha una cor-
poratura piu larga , coperta da otto , o 
nove fcaglie. Columna , Aquat. & Terreñr. 
Obf. cap. 19. Rajf , Hift. Infea. p. 68. 

Oltrc di quefta fpezie di fcsrafaggio , 
che a noi é comuniffima , trovaíene un* 
altra fpezie nella Giammaica , che é di una 
groflfezra di corpo mag|iore della diyifata, 
ed ha delle ale , che cuoprono all ' infetto 
tutto i l corpo , ed a'rivano fino alia coda, 
Havvene altresi una ípezie picciola, che fi 
trova non mcno nell' Indie Oriental!, che 
neüe Occidentali , 1' ali della quale fono 
di un color gíallognolo , e fono divifate 
con ift.rife.fr r e rigonfiature qua , e la di 
color ñero . 

B L O C C O . Due fono le maniere di for
mare un Moceo , Coníifte la prima fempli-
cernente nel fortificare , e nel prendere i 
pofti in una data diftanza dalla Piazza , 
ma'iimamente nel le rive del fiumi , tanto 
fopra , che. fotto , e nelíe ftrade battute 
e nei paffi , ove vengono collocati i foí-
dati A piede , e la cavalleria , gli uní 
comunicando con gli altrl , fino a tanto 
che la Piazza íendo ridotta agli eftremi per 
la, mancanza delle cofe alia fuffiíienza ne-
ceífarie,, viene, a nafcerne la diferzione della 
guarnigione , ovvero íüíTurramenti, e ribcl-
lioni de' Terrazzani , per i quali inconve-
nienti é alia perfine i l Governatore forzato 
affai fovente a venire ad una Capitola-
zione. . r 

L ' altra fpezie di dlocco vien efeguita piu 
vicino alia Piazza per mezzo di linee di 
ci.rc.onvallazione 5 ndie quali % o dentro le, 
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quali é poíb.to un' Efercito , praticandoíi 
quedo dato Moceo maíTimamentc , allorché, 
dopo una battaglia v la Parte vinta fi é 
rifuggita in qualche mal provveduta Piazz25 
ove puoííi in breviffimo tempo affamare .. 
Feuquiere , Memoires für la. Gucrre , arto 
77. pag. 32ó. 

BOCCA . E ftato pollo m controve rfis 
fe la bocea di un Feto fia neceffaria pe i fuo 
nutrimento . I I veramente dotto Fifico Si-
gnor Monrb é di parere j che non- lo fía 
PoíTonfi pertanto vedere ed eíaminare le 
validiííime fue ragioni non meno , che le. 
fue rifpofte agli feritli d i altri dottifliraí 
Uomini , che fono di fentimento contra
rio , vale a diré , che foftengono la; bocea 
efíer neceffaria al feto per la fuá nutri-
zione, nei Saggi Mcdici dell'Accademia di 
Edimburgo, Tora» 2.. Art ic . 9.. ovvero nel 
Riftretto, T o m . r. p. 303. 

Offervainoltre i l teílé commendato Mon-
fíeur Monrb , come V apertura della bocea 
non dec foltanto dipendere, o non dipende 
nel movimento della mafcella inferiere fott' 
insu , raa eziandio nella mafcella fuperiore, 
eííendo alzaía dai mufeoli , i quali eften-
dono i l capo dalla parte deretana ., Dice 
egli , come pub chiccheífia convincer sé 
fteífo della verita di quefto fatto col porre 
la lama di un coltello oppofto alie; affila-
ture dell' unione dei; denti; , allorché la 
bocea é ferrata; ed effendo i l coltello alcun 
poco tenuto immobile , la bocea e aperta, 
ora, pub coftui col mezzo di uno fpecchio 
vedere , ed; oíTervare la rafteilera fuperiore 
dei denti confiderabilmentc alzata >, qua-
lunque fiafi 1' apertura , ch' ei fia. per fare.. 
El's. Med. Edimb. Tom. r . art. 11. 

Nella generazione dei pe fe i e Ia\ bocea: 
fommamente differente nei; parecchi generi, 
e fpezie di quelli rifpetto alia fituazione; 
della medefima , alia figura , ed alia: pro--
porzione , ed i Maeftri. migliori; delle cofe. 
naturali prendonl'a per caratterifticat per fis-
fare, e diftinguerc le varle fpezie de' pefci., 
Quanto al luogo ov'é: pofta , o fia. la fitua
zione di quella nel corpo di quefti aniraah. 
i . I a alcuni collocata é la- bocea nella fron
te , o fommita della tefta ; ed in, quefto 
cafo tutte e due le mafcelle fono alcune 
volte di una medefima lunghezza : alcune 
volte per lo contrario una. é piu lunga deli* 
altra „ Poíftamo offervare in parecchi pefcii 
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gis efcmpj di ík imione fomíglianíe . 2, l o al
ean i poi la bocea é plantara nella parte in-
feriore , o piü ha fía della teña fotto i l nafo . 
Gl i efetnpj di tal ínuazione noi gli abbiamo 
nei pe fe i della fpezie deüe razie, nei ptfci 
íquatina, nei pefci petronuzza, ed in fomi-
glianti . 3. In alcuni pefci é la bocea col-
locata trafvcrfalmente , o diagonalmente 
nei corpo , vale a diré , F apertura della 
bocea taglia i l ííto della fchiena , e della 
panera ad angoli retti . Ma la 4. In ahri 
el!' é obliqua . L ' univerfalita. de i pefci ci 
fornminiílra efempj della prima fituazione, 
e quei pefci appellati pleuronefti ci forami-
niltrano gli efempj chiariffimi del i* ultima 
fituazione . 

Rifpctto por alia figura ravviíiamo firai-
gliantemente moltiíTime difFerenze . Allor-
ehé la bocea h aperta , eli' é in alcuni 1. 
di una forma , o conñguraz ione bislunga , 
rotonda , o quadratamente tondeggiante \ 
t l'efempio di queíia lo abbiamo nei pefci 
cyprini , ed altri di tal fatta . 2. I n altri 
ella c bislunga, ed ampia, e di queíia for
ma vcggionfene le boeche di parecchi pefci * 
3, I n altri pefci ella é sferica , come ap-
punto nei pefci pstromyzae. Sonó quede le 
diftinzioni general! ; ma oltre a queñe vi 
fono altre pih minute , e particolari diílin-
xioni . le quali pero altro in íoftanza non 
fono 5 che gradazioni delle general! fin ora 
divifate . 

La proporzione della bocea alia tefta e 
fimigliantemente alfa i varia ; concioííiaché 
in alcuni ella é i . m o k o piu picciola della 
larghezza della tefta , e di quedo ne veg> 
giamo evidenti efempj nei cyprini , neile 
eobite, nei pleuronefti, ed in pa^cchi al
t r i pefci . 2. In alcuni per lo contrario 
ella é uguale alia larghezza della teña me-
defima, o pochiífimo dilungantefi dall'ugua-
glianza , come nei cotti , füuri , e fomi-
glianti . jínedi I^yologia , 

B O L L A . Queüa voceJBO//^, latinaraente 
Bulla , viene ncll' Antichita a di notare ua' 
ornamento d' oro di una figura globulare , 
concava nelle partí interne, nei quale or
namento eoníervavanfí akuni Arauleti , 

erano ereduri antidoti, e come prefe?-
vativi centro le fattucchierie , e malie , 
td anche eontro i l mal d' occhio, e queñi 
folevand- portare atíaccati al eolio , e pen-
dsnti ful petto da quei Perfonaggi, che preífo 
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i Romanl avevano riportato i ! Trionfo • 
come anche dai figlioli dei Remaní Patrizf 
e Senatori , c fimigliantemente da quelli 
che denominavano ingenui, come un diftirr-
tivo contraffegno di loro nobilta e liberta 
ereditaria, dal qual carattere venivano ani-
mati , e confortan a dipottaríi in guifa , 
che foífe di ce volé alia loro nafeita , ed a 
non fare azioai , che veniííero a bruttare 
lo íplendore di quella . Kenn. Róréu Antiq* 
T o m . 1. pag. 30Í . Aquin. Lcx. Milít. 
T o m . 1. pag. 142. Calv. Lcx. Juris , 
pag. 128. 

La voce bolla , bulla é latina , fignifi-
cante originalmente quelle rigonfiature , o 
veíciche , che fa F acqua, alie quali queñi 

. divifati ornameníi rañomiglianfi quanto alia 
figura ( Í ? ) . Giovenale chiama la bolla Erm-
feum Amum , e quefto per eífer ñato da 
principio introdotto da gli ant'ichi Etrufci , 
o Toícani { a ) . 

( a ) Ifidor. Or%. L ib . ig . cap, ^i.DlÜtm 
Bullze, quod íint íimiles rotunditate bullís , 
quae in aqua vento inflantur . ( b )Juveml¿$ i 
íatyr. g. verf. 164. Fabric. Thef. p. 384. 

Riferifee Plinio 1' origine di fimigliantc 
ornamento a Tarquinio i l Vecchio , o fia 
Tarquinio i l maggiorc, i l quale dié la bella 
al proprio Figliolo, e cío per un certo c o 
raggio ñraordinario , che quel pargoletto 
moítrb in eta di quattordici anni nella guer
ra contro i Sabini ( c ) : ad imitazione del 
quale fu una tal coftumanza prefa dall'Or-
dine Patrizio , e cominciata ad ufare da 
eífo verfo i proprj figlioli. Al t r i foñengonc, 
che la bolla fu data da quefto Re ai figlioli 
di tutti quei Patrizj , che avevano íoñe-
nuto 5. o foñenevano impieghi, e Carichc 
Civi l i ( d ) . Ultimamente altri vogllono , 
che Romo lo folie elfo fteífo i l primo , cha 
introduífe la bolla , e ch' ei la diede ad 
O fío Oftilio y che fu i l primo figlio mas-
chio, che nafceffe in Roma dal rapimenta 
delle Sabine (e ) . 

( c ) Plin. Hift. Natur. Lib. 23. cap. i . 
( d ) Macrob. Saturnal. Lib. 1, cap. 6. 
( e ) P ígk Annal. Lib. 1. pt 44, Voífius, 

Etym, in voce. Bulla . Pitifc. loco ch, Kenn. 
ubi fupra. 

Quanto alia forma , e figura della bolla 
fembra , che dalla parte , che doveva ap-
poggiarfi al petto, foíTe piatta , o piaña , 
e rigonfia, o tondeggiante dall'altro lato,, 

Plu-
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plutarco la paragona alia figura di una 
mczza l u n a ( / ) . Macrobio veramente fem-
bra , che ce la dcícriva come del!a figura 
di un cuore( f ) , quantunque le fue parole 
fono altresl fuícettibili di di ve río fenío, e 
poffono tuíto akro fignificare . Moníieur 
Dan í t dice aíTeverantemente, come alcuna 
volta era quefta bolla piaría appunío come 
fono le medaglie , ed alcune altre come 
le parti légrete , o vergognofe de IT uomo, 
ed anche talvolta fímiglianíe ad un peí-
to { h ) r Ma fembra quefto un voler con-
fondere 1' ornamento appellato dai R o m á n i 
bulla , colT altro detto grecamente •mp .̂vrrj. 
Gib che pone fuor d' ogni dubbio la verace 
forma della Romana M í a áurea , fi é ap-
punto quella últimamente tróvala in un 
Maufoleo rinvenutoíl nelle rovine della Cit-
ta di Tivol i , della quale noi abbiamo la 
efatta figura íbmminiíkataci da Monficur 
de la Chauífc , e dal Signor Ficoroni nel 
fuo Mufeum Romanum , in una differta-
zione fatto a porta Ddla Bolla d1 oro ( / ) . 
Viene fupporto effer quefta ftata una bolla 
Trionfale, e per confeguente di una gran-
dezza maggiore di quellc folite porfi ai 
figlioli de' Paírizj , e fomiglianti. 

( f ) Plln. Quafl. Rom. 99. ( g ) Macrob. 
Saturnal. Lih. 1. tap. 6. ( h ) Pitiíc. Lex. 
Ant'iq, Tom. 1. pag. 301. ( i ) Hiji. Accad, 
Infcript. Tom. 2.-pag. 350. & feq. 

Non era permcíTo in modo alcuno ai 
figlioli degli Schiavi i l portare la bolla , e 
nemmeno fai Liberti , i quaii in vece di 
efla portavano un collare di cuojo intorno 
al eolio fimigliantirtimo nelía forma a quel 
mitro o fafeia , alia quale i Patrizj , e 
fomiglianti portavano attaccata la bolla . 
Ma la gran Yerta le , e Je Romane M a -
trone uíavano portare anch' eííe una bolla; 
la prima portavala per caratterirtica di fuá 
dignita, la íeconda come un' acconciatura, 
od ornamento della perfona ( ^ ) . A tuíto 
eib noi poííiamo aggsungere, come le bolle 
erano alcuna fiata perra eííe alie rtatue \ 
e quindi ne venne la latina ottima frafe 
Statux búllate . Marco Le pido avendo porto 
a raerte un nemico , ed al tempo íleífo 
falvaío un Cit tadino , ancora dopo che fu 
fepolto ebbe P onore , che gli veniffe 
eretta una flatua bóllala , fiatua bullata , 
nel Campidoglio in memoria delle fue 
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La gioventíi Romana laíciava la bolla , 

allorché vertí va la pretexta , e confagrava 
la deporta bolla agí' Iddii familiari , o Pe
nan j e quert' atto íeguiva allorché erano 
i giovani Romani giunti all ' eta di quin-
diei anni , ficcome apparifee dagli appreíTo 
verfi del Poeta f a í i r i co (m) . 

" Cum primum pavido curtos mihi 
,v purpura ceífií, 

" Buliaque fuccinfti Lar i bus donata 
„ pependit &c. " 

{ k ) Hift. Acc. Infcript. Tom, 2. p. 352, 
(1 ) Valer. Maxim. Lib. 3. cap. 1. Tigrell. 
de (lat. Rom. cap. 20. ( m ) Perfius, Sai. 5. 
verf. 30. 

Moníieur Baudelot prende la bolla per 
un Taltfmam , pretendendo , che in eíla 
foffero inciíi od impreffi certi datt carat-
teri , e figure particolari fotto una certa 
data cortellazione . La congettura di quefto 
Letterato fembra , che venga fiancheggiata, 
ed avvalorata dal piano dato da Macrobio ; 
Bulla geflamen erat Triumphanttum , quam 
in Triumpho pra fe gerebant, inelufts intra 
eam remediis , qu£ crederent adverfus invi-
diam v a l e n t í s i m a . La cofa fimigliante pub 
dirfi delle bolle, che portavano i figlioletti, 
coll' intenzione dei loro genitori di difen-
dergli dai catíivi fpiríti , e delle fattuc-
chierie , e da altri íiniftri accidenti, come 
s' eíprime Varrone , Ne quid obfu. Quindi 
Afconio in un parto della prima Verrina 
di Cicerone, ove vien fatto parola di cib, 
ci afficura y che querte bolle t che pende-
vano dal eolio ful petto de' figliolini, era-
no come contrafíbrti , che difendevangli, 
S'mus communiens peñufque puerile . Mem. 
Accad. Infcript. Tora. 3. p. 47ó. & feq. 

B O L L I M E N T O . Sogliamo noi co-
munemeníe uniré 1' idea di un certo gran-
diílimo calore al bollimeñto dei liquidi : 
ma , a vero diré , fembra, che quefta nonj 
fia un' unione, o conneíiione , che faccia 
la natura , ma che ci facciamo noi fteffi 
di noftra intenzione. E' cofa da molti rife-
rita , come un vafo di taro , o fia pece 
liquida , eííendo porto al fuoco r e lafcia-
tovi fino a che cominci a bollire , puovvi 
chiccheíTia por dentro le fue mani fenza 
feottaríi , o farfi i l menomo male, e che 
que gli artefici y i quali ufano? e preparano 

fimi-
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fl^igliante utenfile , fanno , e conofcono COSÍ 
Bene una,, si fatta. proprieta, che eííi foglio-
no comunemente tirar vía la fchiuma , 
aliorché la. materia^ bolle, non, con altro 
iftcumento, che colle loro proprie m a n í . 

V acqua in un recipiente d' una tromba, 
da aria 5 qualora venga eürat ta , cominciera 
a bollire fenia alcun calore confiderabile , 
Per una íimigliante efperienza conviene , 
che una parte del recipiente fia piena d'ac-
qua, e tre partí vuote, I n quefto cafo fen-
do porta la fiamma d'una candela fotto i l 
vafo , I ' acqua comincera a bollire violen-
tiífimamente 5 e lo ftefifo vetro fara appena 
alcun poco rifcaldato , e quando 1' acqua 
fara ftata. cosí bóllente coníervata per lo 
ípazio di un buon quarto d' ora , i l vafo 
avia a ftento in toccandolo alcun poco piü 
di fenfazione calorofa . Tolta che fia vía 
la candela 5 l5 acqua continuerk per buon 
tratto di tempo a bollire con gran di (Tima 
forza , e ceííato che abbia ía prima volta 
di bollire , di tratto in tratto la vedrem 
tornare a rinnovare una gagliarda^ ebulü-
zione. Tutte le bolle , o vefcichette, che 
in . quefta data, occafíone al-zanfi dall'acqua, 
non ahano i l mercurio, nello fcandaglio in. 
alcuna. fenfibile alteiza . 

Lo ípirito di vino , nella maniera me-
defima bolle affai: pih preíto ne! vacuo , di 
que lio , che bolla i5 acqua, ed in quefio ña
to alzera i l mercurio nello fcandaglio ua 
dito piu alto di quello feguito» folie nella 
prima efperienza . Se i l recipiente conte-
dendolo in quefto flato di bollimento, ven
ga tuffato nell' acqua fredda , il liquore in-
vece di pofarfi, e liarfi in quiete , comin
cera a bollire con forza ed energía mag-
giore di queila , onde bolliva, innanzi.. Po-
trebbe eífer fuppofto, che quefto fenómeno 
foffe dovuto. ad una periftaíi : ma noi ab-
biamo maggiorfondamemo di ragione d' af-
ferire , che vien da quefto , cioé , che i 
vapori dello fpirito vengono ad efTere piu 
condenfati, e cosí fanno , che il recipiente 
fia piu- vuoto , la qual cofa é fufficientiífi-
ma a pmdurre. V effetío , che lo fpirito di 
vino bolla , quantunque non fia in modo, 
alcuno caldo come appunto avviene co
munemente dei liquori aliorché. fon pofti 
in una tmcchina pneumática, e che viene 
eftratta Paria . ín tutti quefti cafr , come 
aache. in akn. raoltidirni, i i bollmmtú.. iuc-
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cede fenza quel calore , che vien fuppofta 
dalla gente ad effo boliimento neceífariamen-
te unito, e concomitante. Traníazioni FU 
lofof. num. 122. 

L'alabaftro, in bollendo, fi gonfierauna 
ferta, od un'ottava parte fopra la fommi
ta del vafo. Hook, Microgr. pag.41, 

I differenti fluid! richieggiono , affinché 
bollano, gradi differenti di calore . I I Dot-. 
tor Freind ci fomminiftra una tavola degli 
fpazj di tempo differenti , che fi ricercano 
per far bollire varié ípezie di fluidi col me
cí e fimo grado di calore ., Veggafi Freind^ 
Chem. Left. pag. 152. 

L ' acqua una volta che abbia comincia-
to a. bollire , non é fufcettiblle d' ulterior 
grado di calore, quantunque fe le accreica 
grado di fuoco maggiore . Hiftoíre Acad. 
Scienc. an. 1703. pag. 3. Vegganfi gli Ar-
ticoli ACQUA, e CALORE. 

B O L O . E' i l ¿0/0 una forma aflfaiíTimo 
praticata, ed in ufo in Inghilterra , moho 
mena fuori ( a ) . Generalmente pub eflere 
conliderato come una dofe di un' elettua-
rio , dal quale diffenfce únicamente nípct-
to alia confiftenza , concioffiaché fia alquan-
to piu duro , ed eííendo grattato percib 
per prenderlo, non fa di meftieri ridurlo a 
quella eíatta morbidezza , che é ricercata 
in un elettuario ( ¿ ) . La forma bolare fi 
ufa malfimamente nelle cofe di grande ef-
ficacia ,, le quali richieggiono le loro doíi 
con, eftrema diligenza , 'ed accuratezza ag-
giuftate , e prepárate 

( a ) Quincy , Difpenf. Par. 4. §. 6,p. 6igt, 
( b ) U , Pharm. Left.. 16. pag.i76. & feq,, 

X boli fono principalmente denominatí 
dalle loro intenzioni , come a cagion d'efem-
p í o , boli emetici, boli purgativi bol i afir in-
g e n t l b o l í anodinl , boli antifebrili, o fe-
brsfughi , boli akjfifarmaci , e fomiglianti . 
Quincy , Difpenf.. Par. 4. §. 6. pag. 629., 
Barchuyf, Pharm. Synopí. pag. 43. Boer* 
haavsy, Lib. de Mater.,MedÍG., p. 63. 93. ec. 

Se. fi ufi internamente , o per fe folo, 
oppure mefcolato con proprj , ed acconcí 
ingredienti , e fe, pub, eífer ridotto in. una 
ni alfa, cocrentemen te mórbida , ed abb.'a una 
fuíficiente quantita giovabile in picciole 
doíi , ella, é una medicina r che dee prenderíi 
in quefta forma, e preferí veril con si fatta. 
intenzione medica . 

Tutte le foftanze aride , che.operano a k 
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lorché fon date in picciole dofi , e t a l ! , 
che fian proprie foltanto a fórmame delle 
polveri , fon dette exapicnda, e non poíío-
no ridurfi a ¿o/i fema 1' aggiunta d'un qual-
che liquido , corpo tenace ; e le í o í k n z e 
piu foffici, le quali fono piu o meno coní i -
ftenti, come le conferve , a cagion d' eí¿ra
pio , gli elettuarj, gli eftratti midollofi , le 
confczioni, le polpe, i balfami dur i , o íec-
ch i , tanto nativj , che artcfatti , gli untu-
mi poubi l i , e gli fciroppi , fono alcuni di 
cffi di loro natura deíla confiftenza del bo
lo ; ma molti di eíTi fono íoverchiamente 
fottiii , ed acconci ad elfer me icol a ti col!e 
polveri , o dirgli vogliamo excipienda poc 
anzi mentovati per cotlituire que ña divifa-
ta forma. 

SimigÜanti forme perianto di medica-
menti vengono denomínate Excipkntia. 

Le foftanxe liquide , che debbono eífere 
fomminiftrate in picciole d o f i , quaü appun-
to fono i balfami liqu d i , gli olj , g'^ ípi-
r i t i , le tinture, le elfenze , e gl i E l i x i r , 
come quelle , che fono per fe íkíTe , e di 
loro natura impropne per eífer ndotte alia 
forma di bolo ; debbono eífer prefi dentro 
altre folUnze , oppure debbon riduríi ad una 
acconcia , o propina proporzione d' altre fo* 
ílanze in efle meícolatc , e con eífe con-
giunte prima di riduríi a forma di bolo. 

La fcelta degl' ingredienti p rop r j , e con-
venienti per un bolo viene regola ta dalle 
feguenti confiderazioni. U n a dovuta coefio-
ne , una giuita morbu ezza , una miÜura equa-
bile fono parti neccí íar iamente eííenziali ad 
on bolo , o p i l l ó l a , che é lo fteifo . Per 
queíla ragione appunto , fa di meftierí ? che 
le foftanze aride , e dure íieno pode in a l -
cune foftanze liquide , e per lo contrario 
le foftanze liquide nclle aride , e fecche , 
affine di produrre una dice volé , ed adegua-
ta con íi lienza , ra a i pih fiífi, e confuten-
t i elettuarj , le conferve , ed i fughi rap-
prefi , fono per fe fteffi , e di lor natura 
in forma di bolo * 

Le foftanze a c r i , e quelle tal i , che fo
no ingrate , ed otícnfive non meno. al i 'odo-
r a t o , che al gufto , o che fono di un1 ín
dole , e natura fommamente vifeofa : fono 
con infinitamente maggior proprieta e di
ce volezza fomminiftrate i n forma di p i l l o , 
le , che in polveri , concioííiaché le loro 
quaü tad i disguftofe , offenfive , e ributta/iti 
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vengano per queíia foggia di medicamento 
oceultate , e fepolte . I purganti draftici •, 
e le preparazioni mercuriali vengono per-
cib con affai buona coftumanza fomminí-
firaíe in p i l l ó l e , o bolí. 

I balfami , ed altre fomigí iant i foftanze 
liquide , fono meglio meícolate in forma 
di bolo , o pil lóla eolio zucchero 5 conciof-
fiaché in tal guifa non folametue riefee píh 
age volé il prenderle , ma lo zucchero áju-
ía lo feiogl imentó di quelle neiio í lomaco- . 

Gl i alcalici , ed i fali filfa t i , e vo la í i í i ^ 
e le altre foftanze tutte , che in brev' ora 

^fi l í q u e f a a n o , fono impropri íTime per e fíe re 
ingredient i di pillóle-, le quali debbono con-
fervarfi e manrene r í i nella loro coní i l ien
za per qualfivoglia t r a t í o di tempo ; con
cioí í iaché quefte foftanze feioglientiíi i n 
t ra t to breviir imo di terapo , perdono la for
m a del medicamento, e vengono a uniera* 
pô  medefimo a perderé le loro proprie qua-
l i t a , e vir tü ; e per Ja ragione medefima 
quelle cali foftanze , le quali ferraenteran-
no , allorche t rovinf i mefcolare infierne , 
fono fimighanicmeüíe iaípropruTime perfar-
ne dei bol i , íeppure non faranno fatte per 
effer , Jubi to •prepárate -che -fieno .inghiot-
t i te . A t i n to cib puo aggtugnerí i , che i l 
numero degl ' ingredienti in un bola, Q p i l 
lóla , non dee eífer mag'giore di tre ingre* 
d i e n t i , o di quattro al píh, 

La dofe d'una pillóla pub í-íTtre aliunga-
ta ed -eftefa dal peío d' una dramma , a 
que'lo d' una dratorna , e m e z z ó , ovvero 
fino anche a due dramme , qualora g i ' i n 
gredienti Tieno-affai _peianti ; concun l iaché 
quefta quantita d i t a l i ingredienti íoppor te
ra quella dará circonferenza , dove per lo 
contrario e l ' ingredienti piu leggieri del pe
í o di due dramme verranno a formare un 
bolo di circonferenza i l doppio maggiofe dei 
piu gravi , e percib incomoda ad inghio t -
t i r f i , m a í h m á m e n t e i n chi trova della d f f i -
colta nel l ' avvaliar delle p i l l ó l e ; e per que-
fto quelle p i l l ó l e , o ¿ o / / , che verranno com*-
pofti d' ingredienti leggieri , non dovranno 
mai eccedere i l pefo d' una fola dramma * 
Se in quefta forma di pillóla non puo 'eífer 
cómpre la la neceífaria quantita , o dofe del 
preícr i t to medicamento , fara fcmpfe cofa 
piu dicevole i l dividcrla in due , od i n tre 
bol i , o pillóle , da effer inghiort i te in piu 
cort i in terval l i di tempo con mig í io r pro* 

|>rie» 
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prieta , che fare inghiottire un groffo boc-
cone al palíente tutto m una volta. 

I I numero delle pillóle fatte per prenderfi 
in una valta non dovrebb'efTere, che una , 
od al piu due íble; ma quella buena gente 
degli Speziali hanno tutti i l peífimo coñu-
me di non farle|di frefeo in frefeo, come 
dovrebbono , ma di farle in we, o quattro 
volte; e quindi accade , che le pillóle , o 
boli) che rimangon gli ultimi a prenderfi , 
fon piu duri , e comunemente piü malage-
voli ad efíere inghiottiti , e , quel , che é 
infinitamente piíi confiderabile , hanno, fe 
non tutta , certamente perduta la maííima 
parte di loro eíficacia, e virtü medicínale. 

Allorché le foftanze afciutte vengono pre-
feritte in forma di pillóle , la loro bafe pub 
effer regolata , e difpofia da uno ferupolo 
ai due ferupoli; e 1' Excipiem comunifluno 
prefib di noi fi é lo fciroppo , i l quale r i -
fpetto alia fuá quantita , vicn lafeiato , non 
faprei poi con qual buona regola , alia fo-
la diícrexione degli Speml i . Quando i fu-
ghi rapprefi , gli elettuarj , e le cooferve 
vengono úfate , fa di mefiieri , che le pol-
veri fie no in mmor quantita ; e la prat'ca 
comune , a dir vero , delle conferve per i 
boli , confifte nella mifiura colle polveri 
mercuriali, piccioliííime quantita delle qua-
l i fauno una fola, e femplice dofe; ed ella 
fi é regola genérale , che quando la dofe 
delle polveri é picciola , bifogna , che i ' exci-
piens fia duro , e vicino di fuá natura alia 
confifienza delia pillóla . Quando la dofe 
delle polveri é abbondante , fa di mefiieri , 
che Vtxcipkns non fia piii duro della con-
fiíknza d' uno fciroppo ; e quando é aggiun-
ta alia pillóla qualfivoglia foftanza liquida, 
come , a cagion d'efempio, gli olj eííen-
ziali , e fomiglianti , é neceííario che la 
quantita in ciafcheduna pillóla non ecceda 
le tre, o quattro gocciole al piu , e bifo
gna , che vi fia aggiunta dentro una pol-
vere afciutta , poiché vi pub eíTere aggiun
ta dopo ia quantita adeguata degli ícirop-
p i . Alcune forti di boli fono naturalmente 
d' una confiílenza foverchio mencia ; ed a 
quefii é neceífario, fecondo le parecchie in-
doli 5 e nature de'loro ingredienti , l'aggiun-
gere delle polveri , dello zucchero , e della 
liquirizia, e fomiglianti. 

Corre la coílumanza di vefiire cd invi-
luppare le pillóle , o boli , o tocconcini 
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mediclnali in fogliami d' oro , od ín un1 
oflia , o cialda ; ma alcuni rigettando si 
Tuna , che l'altra foggia , amano meglio 
di fcioglierglí in alcuno acconcio liquore 
prima di prendergli . I I fegno , che vedefi 
in ciafchedun ¿o/o, fi é appunto per efpri-
mere la fuá natura , e fine , per dinutare 
la qualita del liquori refpettivi , che dee 
bevere chi lo prende o prima di prender
lo , o dopo d1 averio prefo , ed i l modo di 
vivere, e la dieta conveniente, che in pren-
dendolo dee eííer tenuta ; ed é íomm?.men
te neceflfario i l preferivere un conveniente 
liquore da beveríi dopo eíTo bolo , qualora 
fofpettiamo, che fia compofto di certi dad 
ingredienti, che non ifciolganfi dipersé age-
volmente nello ftomaco; e fimigliante cau
tela dee eíTere principalmente oífervata in 
quelle pillóle , e bocconi della fpezie dei 
terebinti, e dei baifamici. 

Sonó i boli , o pillóle , o bocconi una 
forma di medicamento utile , e proficua , 
quafi diíí i , univeríalmente . T u u i noi ab-
bi¿mo a confiderare in riguartío a! prender
g l i , fe i l paxiente fia , o no , capace , ed in 
iftato d'inghiottire , o no , il boccone infor
ma folida j e quindi é cofa agevole ad in
feriré , che non debbonfi per contó alcuno 
daré a quei pazienti, che fono infeftati da 
fquinanzie , oda ulcen nelle fauci , da apo-
pleffie, da affeztoni epilet'.che , comeanche 
rendonfi fommamtnte improprj otile finco-
pi . Vegganfi Hoffman , Quinev , James , 
Bate , ed altri parecchi Medid di g'.an 
portata . 

I I bolo Armem , Bolus ¿Irmena , é una 
térra medicinale, che' írcvafi in quafi tut-
te , od in tutte le botteghe degli ípeziali , 
ma ella é per lo piu , per non dir lempre-
m a i , alterara , e falfificata. 

La vera iftoria di quefta fofianza parti-
colare e la feguente : Ve ne ha di quefta 
bolo armeno, o térra medicínale, tre fpezie, 
vale a diré i l bolo armeno bianco, i l gial-
l o , ed il roíTo , i quali tutti in differertti 
tempi ed etadi fono fia ti in riputazione 
d' ottima .medicina; ma a'di nofiri i ! buo-
no é fiimato quel lo dell' ultima fpezie , 
cioé i l ¿o/o armeno roflo. I I primo, o fia 
i l bolo armeno bianco, era in uío nel Mon
do molto anticamente , quantunque íotto 
una diverfa denominazione , chiamandolo 
gli Antichi Terra Eretria bianca . Queño 
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¿ato bolo era appunto quello , che ufavafi 
nei tempi di Dioícoride . I I fecondo, o fia 
i ! bolo g iaüo , venne introdotto da Galeno , 
e fu da eííb prefcritío nella grande Pefti-
lenza accaduta a' fuoi tempi in Roma . í l 
terzo, o fia la fpezieroíTa , é i l bolo arme-
no d' Avicenna , ed é appunto quello, che 
noi pretendíamo d1 ufare altresl ai noílri 
tempi ; ma , fe vogliamo farci a diré i l 
vero, molto poco fi é quello che preíTo di 
no i trovafi di prefentc genuino, e finceTo. 

I ! bolo armeno bianco appellaío daDio-
feonde Terra Eretria bianca , per dirtin-
guerlo dalla térra bigia , o feuriccia della 
regione medefima , é una térra finiíTima , 
(office, mórbida, e fommamente pura, mo-
deratamente peíante, e d' una te (11 tu ra fif
ia , ferrata , compatta , di color chiaro, e 
bianco lucido, attaccantefi tenacemente a l 
ia lingua , infipida al güilo , e che íqua-
gliafi non altramente in bocea , che i l bu
tiro . Abbruciandolo prende h durezza di 
una pietra , fenza cangiare d' un menomo 
che i l fuo colore , e con i meílrui acidi 
non produce effervefeenza. Fra tutte Je fo-
ílanze foff i l i , fembra, che queda avvicinifi 
piu , che qualunque altra, alia natura di 
pura térra . Quefío ai di noftri fi fcava 
nelle parti orientali dell' Armenia \ ma non 
trovavifi in gran quantita , efíendovene in 
quelle parti conofciuío uno ftrato folo , e 
quedo non gran faíto abbondantc , Quefto 
dato bolo armeno bianco vien riputato un 
medicamento infierne fudorifico , ed aílrin-
gente. 

I I bolo dt Armenia giaüo , o fia i l bolo 
Armeno di Galeno, Bolus Arme na Galeni , 
é una finiíTima, e belliffima térra , d' una 
te ¡íi tura (Iretta , e compatta, naturalmente 
d'una fuperficie a (Tai lifcia , ed uguale , ed 
infierne duriífima . Ella é una térra a (Tai 
piu, peíante di qualfivogha altra térra gial-
l a , ed é morbidiflima al tatto , come un 
velluto . Con íomma facilita ella fi feio-
glie totalmente , ed intieramente nell'acqua, 
e rimanvi per lungo tratto di tempo foí-
pefa , attaccafi tenacilTimámente alia l in
gua , (lenca a iiquefarfi , benché c;b faccia, 
alia perfine , in bocea , ed é d' un fenfo 
manifeftamente aftringente , aflfaggiandola . 
Ella fermenta con grandiffimo rigoglio nei 
racílrui acidi, ed abbrugiandola non diventa 
roíTa . V i fono (late ra al ti (Ti ms difpuíe rifpctto 
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al luogo , onde ci venga condoíta si fatta 
eccellente droga. V Aezio pretende, ch'el-
la fia un prodotto del Monte Bagonofa deli' 
Armenia: I I Cardano vuole , che ci ven
ga foltanto dall' Ifola di Samo ; ed altri 
da altri luoghi ; ma di prefente ella vien 
trovata nei i'Armenia verfo i l Nort Orién
tale d' Erzeron in grandiíTima abbondanza . 
Quefto particolar ¿o/o fembra i l pií¡ pregi?.-
bile di tuíte le altre terre medicinaii. Dali ' 
efperienza ella ci vien conferraata per 
nobiliffimo medicamento aílringente . Non 
mancano Scrittori di medicina , i quali 
innalzanla grandemente , come un egregio 
medicamento fudorifico , ed aléíTifarmaco ; 
e Galeno riferifee di quefio bolo armeno 
giallo , che alcuna volt a ha guarito con 
íomma predezza , ed intieramente gli ap-
peftati , e che coloro i quali non ha cara
pato dalia morte, non fono dati falvati da 
verun' altro medicamento . Sarebbe edre-
mamente valutabüe í' incoraggire la gente 
all' ufo di fimigüante droga , concioífiachc 
ella poda averfi agevolmente in quaifivo-
glia quantita , perciocché moltiíTima ne 
vien portata in Gcrmania ciafcun'anno; e 
noi fe ne poffiamo avere un pezzettino , 
é un miracolo j e quando fe ne trova , i 
nodri droghieri, e fpeziali, non avendo Pufo 
del bolo armeno giallo , lo battezzano con 
altro nome, vale a diré Bolo di Blois. 

I I bolo roffo d? Armenia ) o diré ¡u voglia
mo il bolo Armeno d' Avicenna, e di moí-
tiffimi altri Autori dal lempo fuo ai no
d r i , é i l piu duro di tutte le ierre di que
da fpezie . Ella é queda una térra finiíTi
ma, e puriííima , e quanto a! fuo colore, 
ella é d' un rodo pieno , ma pendente al-
cun poco al giallognolo molto íomighante 
a quello dello Zafferano nelle sf¡ghate . 
El i ' e d' una fuperficie edremamente ieviga-
ta 9 e piu ludra di qualfivogha aitro bolo , 
Attaccafi tenaciflimamente alie dita sfrego-
landolo , e non é intieramente íolubile nell' 
acqua. Attaccafi tenaciífimamente alia l i n 
gua | e fi íquaglia, febbene dentatamente, 
tenendolo in bocea , ed é al gudo di un' 
Índole adringente rnanifediífima . Non fer
menta con gli acidi , e diventa , abbrudo-
landolo al fuoco, d'un color piu cupo , e 
naícofo. 

Que di fono i parecchi caratteri , per 
mezzo del quaii i boli armeni pclTono c (Te-
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re beniífimo diftinti da tutte le altre terre 
del colore medefimo . Quefta fpezie últi
mamente deícritta fi é quella, cui noi pre-
tendiamo al prefente di praticare . Ella vien 
trovata in copia grandiíTima nelle partí bo
real! orientali dell'Armenia , e ne é alca
na fiata fatto ufo nella Germaniai raa in 
Inghilterra trovad fempremai rara. 

Concioffi&ché quella Íbflan7.a , che paffa 
nelle botteghe fotto la denominaiione di 
Bolus Armena, ahro non é , che una rox-
7a , e groflolana compofmonc , fatta di 
nlente miglior materia , che di quella ar
cilla comune, onde fabbricanfi T ordinarie 
pipe da tabacco, e d' una fpezie d' inchio-
üro conofeiuto dai Pittori fotto i l nome 
di ñero di Spagna . Veggafi HUI , Ifloria 
dei Foffil i , pagg. 2. 8. 10. 

Vien preferitto dai Medici 11 bolo armsno 
nelle diffenterie , nelle diarree, nei cararri, 
e fomiglianti . Alcuni prefcrivonlo altresl 
come uno Aleflifarmaco, efficace nelle ma-
lattie peftilenziaü ; ma i l fuo ufo con si 
fatta intenzione preíTo i migliori medici é 
dubbiofo . Veggafi Lang. Epift. Medie, lib, 
1. eplft. 18. 

I Tedefchi peí bolo armeno fervonG di 
quello del Toccay , che da Cratone vien 
foftenuto migliore di quefto , e da onnina-
mente preferirgüíi . I Franzefi poi ufano 
una íimigliante fpezie ci' argüía , che fi tro
va in diverfe Provincie di quel Regno , e 
gP Inglefi finalmente ufano la térra graícia . 
Crato , Coníi!. 79. Item Epift. 123. 1^0. 
CificlH, Lexicón. Medie, pag. 108. Tran-
faz. Filofof. n. 1. pag. 11. Boyle Oper. Fi
lo fe f. Riilretto , T o m . 1. pag. 59. 

Ma per difcorrerla un poco piíi coeren-
temente ali'Índole dei NaturalilH , noi ci 
fare^mo a diré , come queíla voce Bolo é 
ncll Iftoria naturale una ípezie di térra co-
üituente un diíhnto genere di Foffili , ed 
abbracciante varié fpezie , úfate m a fifi má
mente nella Medicina . I caratteri di que-
flo genere fono, che le terre del medefimo 
fono mezzanamente attaccaticce, pefanti , 
morbide , niente untuofe , o vifeofe , mam 
&!cun grado dut t i l i , alquanío molli 5 o fuc-
cofe , comporte di fottiiiííime , e finiífime 
particelle , lifce al tatto , fácilmente ftrito-
lantifi fra le dita , intieramente folubili neli' 
acqua, e con moka agevolezza , e legge-
xtzzA fortentantífi a galla della medell-
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ma . HUI , Iftoria de' FofTill , pag. I# 

I bolt fono appellati altresl Terre bolari 
Terra bolares ( ^ ) i ed alcune volte fempli-
cemente vengon detti Balaría . Quefta vo/ 
ce é formata dalla Greca /2c¿\o< , gleba/ 
per rapporto alia forma , nella quale qi/e-
íle divifate terre ci vengono condotte, che 
é appunto quella di picciole %o\\sJ$$. 

( a ) Vat. Exper. Phyftc. par, •£, §. 5. Ct 
3. pag, 410. Nent. Fund. Medie. Pars. 3, 
pag. 4Ó9. ( b ) AíTult. Not. ad Mercat. Me-
talloth. pag. 12. Vojjlus) Etym. pag 74. 

I boli hanno una grandiííima affimta col-
le terre graííe, talmente che alcuni vogüo-
no, che fia una cofa medefima . Sthal. Fi
lofof. Elem. Ch imic i , Parte Í, §. 4. pag/ 
75' Veggafi T Articolo Tena grajfa, Ciclo-
pedia , e Supplemento. 

I I Dottor Grew vuole , che queíli holi 
fíeno gli tlementi primi , o la prima ma
teria delle pietre , dei metalli , e di diver
fe fpezie di ía l i , nelle quali foílanze ven-
ganfi a cangiare per via di concrezione . 
Grew, Difcorfo delle Millure , Lezione 2. 
cap. 2. §. 2. . 

V i fono diverfe fpezie di boli ufati nella 
Medicina, flecóme abbiam veduto di fopra ; 
ma oltre agli ufi Medici, non deefi trala-
feiar di diré, come vengono eziandio con-
vertiti nell' ufo loro dai Chimici , dai Pit
t o r i , e dai Maeftri d'altre Ar t i . Tal i fono 
i l bolo di Samo, tanto i l roffo , quanto i l 
blanco, i l ¿0/0 Armeno, il bolo d'Unghe-
r ia , o fia i l ¿0/0 del Toccay, ai quali pof-
fono aggiungerfi ahnbpli á\ minor pregio, 
e confiderazione, che trovanfi in Boemia , 
in Inghilterra , in Italia , nella nuova I n -
ghilterra , ed in aitre regioni eziandio . 
Woodward Met. de' FoíTili , Claffe 2. pag. 
2. Ejufdem , Natur, H i i l . Angl. FolTil.tom. 
2. pag. 2. Item tom. 1. p. 6¿. Icem , Ca
talogo de' Foffili Foreíiieri , pag. 1. Ca-

Jiellí, Lexicón Medicum , pag. 103. 
Gli uíi principaii dei boli nella medici

na , almeno preffo di noi , fono come di 
topici aftringenti nel fermare le emongie 
delle cávate difangue ( c ) . Sonó univerfaí-
mente pregiudiziali nelle febbri [ d ) , e íp2' 
zialmeníe nelle e pide nuche ( e) ; ed eííer* 
ñámente nelle affezioni moroidali ( / ) > c^ 
in altri fomiglianti cafi, 

( c ) Grew, Muf, Reg, Societ. par, 3. §s 
3. Plott , Natur, Hifl. Stafford. cap. 3. §. 
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29. Tourncf. Voyag. Lett. 17. pag' 94> C )̂ 
Nent. Fund. Medie. Par. 3. pa?. 4Ó9. ( e ) 
Idem ibiá\pag, 540. ( / j W. ^ 2. 
píTg,. l60. 

Gh ufi chimici dei boli fono per tarne 
de'crociuoli, delle ftorte , ed altri vafi cbi-
mici , come anche per fiííare gil olj , e 
gli zolfi . Con tale intenzione , e mira 
vengono üfati nella diftillazione del n i t ro , 
delia cera , e della trementina , e fomi-
glsanti, e cib appunto per prevenire , che 
non fi fendano , o ftrabollano . Lancifi, 
apud Mercat. Metallothomya , pag. 57. 
Sthall, locó citaco. 

BOMBA. Pollono le bombe ufarfi fenza 
i morraj , come appunto fu falto da! Ve-
nezÍHm ¡n Candía , allorché i Turchi s'im-
poííeüarono dei foffi guiando piu delle ¿o??í-
¿e fopi'eífi lungoun nparo, o branca d'ar-
gine pofío obliquamente verfo le loro for-
tificazioni con degli orí i ai refpettivi latí 
per mantener le bombe a linea retta verfo 
i mtdefimi . Vengono quefte alcona volta 
poíte fotterra per farla andaré in a n a , non 
altramente , che le mine . Di¿\. Milií . i n 
voce. 

Una nuova fpezie di bomba é flata in 
que di nitimi tempi invéntala d' un pefo 
grandiffimo dai Fran/cí i , cu i tííi chiamano 
Commigges, Faefch. Ing. Lex. p. ÍO8. 

Le bombe non paila roño nel!' ufo comu-
ne prima del 1634., ed allora ufavanfiíol-
tanto negli Eíctcui degli Olandefi , e degli 
Spagnuoli . Un cert' uomo detto Malthus 
macchinirta Inglefe viene aíferito , efíer fla
to i l primo , che le portaffe in Francia , 
ove furono praticate da effi per la prima 
volta neiraffcdio di Collioufe Panno 1 ¡542, 
Aubin , Dif t . Marín, p. 99. 

L'arte di gettare le bombe fu un ramo 
dell1 arte del fondere i Cannoni , fondata 
nella Teoría dei projetti , e íopra le leg-
gi , e quantita deila polvere da fuoco. Veg-
ganfi gli Articoli CANNONERIA, PROJET-
T I L I , POLVERK DA FUOCO , eC, Cycl. 
e Suppl. 

I Signori Blnndel Guifnee ( ¿ ) , de 
Relíons ( c) , de la Hire ( ) , ed altri 
( e ) , hanno ex profeíTo ícritto fopra Parte 
di gettar le bombe , 

( a ) L ' art de jetter des Bombes , Paris 
1683. ( b ) Theorie de Projeci. ou du jet des 
bombes, Jiampata nelle Memmk dcW Acca-
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dem'ia delle Scitnze y an. 1707. pag, I S I . ^ 
feq. Ne fomminijira un EJiratto M, de Fon-
teneUe neir JJioria dell ^ccademia ann, 1707. 
pag, 150. ( c ) Meth. pem tirer les bombes 
avec fuaes, jiampato nelle Mem. deitAccad. 
delle [cierne ann. 1716. pag. 101. (y feq, 
( d ) Veggan/i Mem. Acad. Scienc. ann. ivoo. 
pag. 257. ibid. pag. 183. ( e ) B¡bl. Itai, 
tom. 9. pag. 198. Rey i). Annal. Demont. ¡ib. 
8. feB. 2. §. feq. 

B O N E T T O . Un bonetto prefío la Ma-
rinaretca non altro viene a dinotare , fe 
non fe una giunta d'un pezzo di tela alia 
vela; di modo che, quando dicono i Ma
rina] , che la vela ha il íuo corfo , ed i l 
fuo bonetto ampio in fuori , intendono di 
íignificare , che ella ha un pezzo di vela 
aggiunto alia fuá corfia , vale a diré alia 
fuá ampiezza di vela, che ella non aveva 
prima , o che non fuole ordinariamente 
avere. Botel, Dialogo del Mare , Dialog. 4. 
pag. 158. & feq. 

I bonetti fono d' ordinario una terza par
te della profondita delle vele , alie quali 
appartengono. Manw Dizionario della Ma
rina . Aubin. Di£l. Mar. pag. 100. 

Attaccare i l bonetto alia corfia , fignifica 
1'azione d'uniré i l bonetto alia vela i con-
cioííiaché ufino di cib fare fohanto i Ma
rina; , ailorché la corfia , ed il bonetto fono 
troppo gonfi alia fafeiatura dell' mafchio . 

V i fono ancora dei bonetti fatíi a forma 
diguaine, eífendo picciole vele attaccate nei 
piu vicini capi alie cftremita degli alberi, 
piü larghe verfo la bafe di quello, che lo 
fieno verfo la fommita, e quefte fono d'ot-
timo ufo , quando il mare é quietilfimo , 
e piano. Aubin, D\Qí. Marin. pag. 101, 

Le eípreífioni marinarefehe fono, Guar
ní te , gallonate col bonetto, che é preffo co
loro quanto diré , attaccate i l bonetto alia 
corfia. S gallonate , fguarmte il bonetto, vale 
a diré , lévatelo via dalla corfia , ftaccatelo. 

B O O T E . La Coíkllazione comunemen-
te appcllata Boots viene altresl difegnata 
fotto altre afíai differenti denominazioni , 
come, a cagion d1 efempio , ArHophyhx , 
Bubukus , Thegnis Clamator , Vociferator , F/o-
rans,Plauftri Cufios^Philometus, Arcas,Icarus , 
Lycaon, ed anche Arttm-us-Minor. Trovaí i 
poi altresi denomínalo da akuni altri Au-
t o r i , Septentrio, Lanceator , Cegims . Efi-
chio addimandalo Orion ; ed altri diconlo 
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Camis Imam <* Dágli Arabi vien detto nella 
lor Lingua Aramech , ovvero Archamech . 
Lo Schillero i a vece di Boote r lo fa !a fi
gura di San Silveílro : lo Schickhard per 
lo contrario vuele che rapprefenti la figura 
di Nembrotte , ed i l Weddio pretende , 
che rapprefenti le tre corone di Svezia . 
Ridicula capita vix tribus antychis fananda, 
Veggafi i l Wolfio , Leffico. Matteraatico , 
pag. 266.. 

BOREA - Vitruvio da i l nome di Borea 
a de^venti diífcrenti da quelli riportati nel-
la Cidopedia. , vale a diré , chiama Borea 
quello, che feffia dal punto, che é feíían-
ta gradi dilungato dal Nort verfo le parti 
d'Oriente. Vnruv,. Arcbited. lib. 1. cap. 8. 
Wolf*. Lex. M a t h e m . p. zój*. 

I Greci inna'iarono un' altare al vento 
Borea O ) . Le qual i tadiche fono, dai Na-
turaliíti aífegnate a si fatto vento , fono i l 
freddo, e F afciutto vale a dsre quella di 
portar del freddo, e 1'altra d'afciugare, ed 
maridire le cofe Virgilio dice di piu , 
vale a diré , che brugia , íebbene cib egli 
dice , a mió parere,, in. fenío metafórico . 
Bóreas pene trafile frigus adur'it. 

_(a) VoíTius de Idolol, lib. 3. cap. 1. Ca-
ñel l i , Lex. Medie, pag. 109. 

Monfieur Sperhngius ha comporto un 
Trattato. fopra i pregj di Borea ( c ) , nel 
quale fa. vedere gli. onori , che vennerode-
feriti a quedo divinizzaio- vento dagli An-
t ich i . I I vento Boie^ , a parere di queílo 
Scrittore , il quale, non. faprei dirmene il 
perché , era appaffionato amico di Borea , 
purifica, e monda. 1' aria , la rende tran
quilla e. falubre , preferva k-fabbricbe dall' 
invecchiare, ed andar male , dllunga: r e 
dilegua la peílilenza , ed altre infermita , 
fa sloggiare le locufle , ed altri infettij,. e 
vermi nocevoli , e, pregiudiziali ai terre-

( c ) Bóreas, ejufque laudes . Hafn, ann>. 
1707. ( d ) Trev.. DiB. Univ, in voce. Bo
xeas . 

BORGO . Gl i antichi Saííoni , fecondo 
10 Spelmanno, chiamavano i ? ^ / ; / tutte le 
Abitazioni continúate delle altre contrade , 
c Citta (a ) M a eífendo ftati fatti diverfi 
Canoni per rimuovere le Sedi, o Refiden-
2e vefcovili dai Villaggi , e dalle, picciole 
Ter re , e Caftelii, e ridurle alie Cittadi , 
11 nome di Citta venne da eíTi attribuito 

B O R . 
a quel ]uogh¡_, ove i Vcfcovl rifedevano 
ed i l nome di Borgo fi rimafe a tutti eli 
altri iuoghi , che non. erano fedi Vefcovi
l i , quantunque quefti aveífero pih che la 
fembianza di Cittadi , come quel!e , che 
venivano governate dai loro refpettivi Pri-
m a t i , e Magiftrati, che avevano Iggi fat-
te dai proprj: loro Governanti , Tribunali 
rapprefentanti i loro effettivi Parlamenti , 
e che erano munite di muraglie, di for-
teize , e íomiglianti. ( ^ ) 

( a ) Term. de Ley. f. 39. Cow. Interp. 
in vece Borgo. ( b ) Spelman , Cloffar, paĝ  
93' VeMafi lArt¡coloQiTTK\ Cidopedia. 

Borght Reali , nella Scozia , fecor\do i l 
parere del Signor Chamberlayne , fono Quel
l i , che hanno la facolta di venderé , e com
prare e mercamare , ad eícluíione di tutti 
gi i altri Borghi, T e r r e , e Caftella • ed in 
oltre. hanno i l privilegio di tener Tribu
nali , d' efercitare giuriídizione di pubblica 
Magiftratura di far delle nuove Leggi , 
Qrdinazioni, e fomiglianti ., Stato pref tn íe 
delle Bntannie parte. 2. l i b . 2. oag. 429. 
& feq. Veggafi l5 Articolo GIURÍSDI-
ZIONE . 

La Societa , o Conforteria de' Mercan t i 
in un Borgo Reale , compone cib , che fi 
chiama in Inghiiterra a Gild una Confor
teria ; i l Capo , o Prefidente della quale fi 
é ú Decano della medefiraa , che é un 
Magiñrato , che viene imfnediatamente do-
po i l Baliaggio Veggafi TArticolo CON-
SORTERIA . C i d . 

I ¿05^^" reali non folamente vengono» 
contradiflinti per le loro incorporazioni , 
ma cofiituifeono eziandio per fe üeffi un5 
intvero C o r p o , governato da un Tribunale 
retto da un Miniílro Genérale , che antica-
mente denominavafi la Corte , o Tribunale 
dei- quattro Borghi , che tenevafi , ed adu-
navañ cjalchedun'atino per trattare, e per 
determinare le coíe fpetranti a quelle ma-
terie , che avevano relazione ai vantagg) 
comuni di tutt' i j B o r ^ / , : Terre, e Caílel-
La .. I quattro Borghi i q^uali componeva-
no- quefia Corte , o Tribunale ,. erano , E-
dimburgo Stirling ,. Roxburgh , e Berwick : 
e queñi: due ultimi1 ,, venuti^ a cader nelle 
m a n í , e fotto i l dominio deiringHilterra » 
Linlithgow , e Laverk furono pofii allora 
nei Iuoghi , che quefti due oceupavano ys 
colk condizione di ceder ferrpremai i l pri-
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r i í cg io antico ai p r imi , ogni e qualanque 
woita aveíTero ricovrato la propria loro l i 
berta . 

M a non effeado queda divifata Corte , a 
Tr ibunale fufficients a corr í ípondere a tu t t i 
J b "ogni , e neceffita, che occorrevano ai 
Borghi reali , venne nel Regno di Jacopa 
I I I . tolta a tu t t i la facoltá , ed aucorua , 
che godevano Panno 1487- r e venne i n -
trodotta la coflumanza di í pedir vi anno per 
anno dei C o m m i l l a r } , che gl.i governaífe-
r o , come appunto é a' di noílri governato 
Edimburgo a norma deli ' antica convenzio-
ne , fotto la denominazione di pa t ío , o 
Concordato dei Borghi, ípogliati d ' o g n i , e 
qualunque autorita eminente . 

B O R R A C E . La voce Borrace é ña ta 
fQrm.ua dalla Greca vece dei baííl tempi 
gofu'/.iov Y e queda per awentura dalla d i -
zione Arábica Bauracon , che fignifka Ni
tro , concioffiaché si faíta foílanza venga 
ziputata una ípezie di quefto íaie ( e ) . Da-
gi i an í ich i Grecr era appellata Xp^ffcu KO^SÍ 
gluten aureum , colla d' oro : dat Roraani por 
Chryfocolí i , ed anche Santerna. G l i Arabi 
la dicono Tincar, ovvero Tinca!. ( / ) . -

( e ) Vater . Ex per i,n. Phyfic. par. 2. feB* 
5. cap. 4. pag, 240. ( f ) Mercati , Metal-
ioth.' Ann. 2. cap. 8. pag. 43. & [ta. A f -
falt. Not. ad Eundcm , pag. 44. Da C.ingc, 
GlofJ. Grxc. tom; 1. in voce- ¡Sopxxv -

Qiieíto fale viene naturalmente trovato 
in uno flato fluido , foípefo, e gallegg'an
te fopra certe date acque, e ravvlíabile in 
cííe da certo partico'are o dore, che getta , 
e dal fuo fapore amarognoio , e faimaíiro 
i n a í íaggiandolo . EgU é intieramente íe-
parabile per via d' evaporazione ed allor-
ché é flato fe para to , fi fa vedere in una 
forma trafparente, íohda , e nlucente , e 
conformato in- corpi largfn , ed: alcuna vol-
ta anche regoíar i , f ommin iñ rando in u n » 
di l igente , ed aecurata foluzione r ed evapo
razione dei criíialli d' otto. lati .. H i l l I f t o -
ria dei F o í l i l i , pag. 395'. 

_ I n parecchie parti r e tenate dei D'omi-
nj del Gran M o g o l nella Perfia ed in-
alcune parti- eziandro del la Tartaria , come 
anche in alcune: altre regioni O t i e n t a ü , 
goce o'a , e gronda gi i l da i fianchi del le col-
line , che; ingensrano ae lie vi ícete loro del 
meta l l i , e da quelle maffimamenre , che 
Contengo «0 del ra me una certa acqua tor-
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bida di color bigio pendente al paonazzo r 
d ' u n fapore amaro falraaftro difaggradevole 
al guflo in eftremo grado ;. Queft'acqua i n 
quei luoghi y ove cola giü in quantita fuf-
ficiente r viene att inta con fomma cura y 
e confervata per farne ufo , facendoía effi 
con arte colare in certe ampie caldaje tut-
íe incroftate d' a rgü ía tenaci í f ima r dentro 
di queíle medefime caldaje, o pentoie vien 
lafeiara ftare efpofta al S o l é , e cib co l l ' in -
tenzione , che fi f va por i ; ma quella gen
te che ne ha la cura r va giornalmente me-
fcolandovi perentro di quella melma bigía 
finifTima, che queíF acqua va ne! fuo corfo 
laíciando ai lati , e nel fondo dei canalcr-
t i , per i quali é paífaía ; e quando queiVac-
qua fi é ridotta alia confiííenza d' una pap-
pa m ó r b i d a v i gettano dentro- nella sfer-
za piu veemente deF calore del mezzodt 
un ' abbondant i í f ima quantita di graíTod 'ani-
mali squagliato prima al fuoco . C i ó fatto 
dimenano > ed agitano ben bene tutta i a 
materia nmcfcolandola infierne , e pofeia 
cuoprono le caldaje con delle i e g n a e ra-
m i fronzutr d'alberi ; e fopra queíla ípez ie 
di coperchio v i impaftano una groífa ver-
nice , o correccia di qualí lvoglia creta m o í -
le comime . * Vengono cosí laíciate le cal
daje fino a tanto che la divifata incrofta-
tura fiaíi ben bene feccata : ció feguito t i 
ran via queílo- coperchio r ed ailora i l t u t t a 
vien feltrato 5- per fepararne la térra ed 
i l fango; e nci vagíi rimanfi appu:nto quel
la foQanza , che a noi viene fpedita fotto 
la denominazione di Borrace rozzo ; i ! qua-
le é in tante toizt maiíe i r r ego ia r i , quan-
tunque s' accoftino alcune volre alia figura, 
d' un prisma , fporchiífmio- , maffimamente 
áv íofíanza terrea, e di: g r a í f o , e d ' u n co
lore verdaffro cupo* , ed- avente un ' odore 
rancio í o m m á m e n t e difaggradevole 

Q u e ñ e date maí íe vengono dopoi raffina-
te , e puiificate per ufo , col di íc iogl ier le 
in piu volte in copia grande y e c r i í h l l i z -
zandone i ! Fiquore r mantenendolo ca ldo , 
e prefervandolo ben- chiufa dall5 aceeífo delT 
aria efterna, ed ú l t i m a m e n t e effendo- fc io l -
ta quefta data materia in una lifciva d i 
calcina viva , e di ceneri di carbone , e 
criftallizata di bel nuovo nella maniera me-
defima e queílo é appunto c i b , che v ie t i 
denominato borrace raffinato 

K fine di diíciogherlo. perfettaraente ú~ 
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cercafi tant' acqua, che fia venti due vohe 
piü peíante del pelo del bonace . Pofta che 
íia queÜa foñanza al fuoco figonfia, e pro
duce delle bolle, o vefciche , e dopo effe-
re ftata alquanto tcmpo ful fuoco , va ca
lando al tonda una certa materia fimííiiTia 
blanca affai lu lka , ia quale malagevoimen-
te fcioaiiefi néH' acqua . Quetla vetnfica tut-
te le cerré , e le pittre , the fi meícolano 
infit'ne coa elía efponen^ula ad un proprio 
grado di calore , cd é di giandipTim© ufo 
n t l íaldare i mttalli , e maffimarnente l1 
oro. Servivanfi guantichi per queíf ultima 
fattuia d'una ceita lojanza verde arenofa , 
Ja quale dai íuo ufo chumavano Chryfo-
colla j o fa tela tura d 'oro; e percib i tííoder-
ni dált* ufo í ítnipjiante , the vtetí fattu del 
borrare i 'hamo contradúíinto con queiio me-
defuno nome . 

NulT altro íommin ftra il bonace nella 
difti! azionc, fe non íc una flemma infipi-
ciiílima , e non produce eifFervefcenza né 
coile íoltanzc acide, né coiie alcahche ; ma 
formafi pero in uou ícíroppo d'un verde 
violáceo, ed in una folatione di fubümato 
corrofivo d'un giallo penderrte al rofficcio, 
Mefcoiandolo poi col fale amm- aiaco iti 
infufione , manda un' odore mamfdl-amente 
urinofo . Qumdi é cofa evidenníTirm , ch' 
ei contiene in sé alcune delle propnetadi , 
e quaütadi dei íali akahei , quaruunque fia 
privo del loro gran caraítere , che é quel-
lo d¡ fermentare con gli acidi. Hill , H i -
ííoria de' Foífili, pag. 97. e pag. 596. 

D ' grandiífimo ufo fi é 11 bórrate nd rac-
coghere ed uniré le particelle di qualíivo-
gha metallo fopra i ! fuoco , e queño effet-
to lo produce con picciolifíima diminuzio-
ne del loro pefo . La melma , ovvero le ce
nen , quantunque fempre in picciole quan-
tita , tuttavia portan vía feco con eviden
te ccrtvzza delle piccioliflime particelle rt' 
oro , e d' argento, che infierne in una maf
ia medefima precipitano dentro i l fuoco1;; 
ma íe vengano cosí difpofti da violentiffi-
mo fuoco, come per convertirfi in un re
gólo , una gran parte del metallo s'attac-
chera fempremai alia melma che é gettata 
a baífo. I metalli meno perfetti non iola-
mente foftengono i poc' anzi divifati acci-
denti, ma , oltre a cío , le loro fuperficie 
eífendo grandemente ingroflate , i l rame , 
cd i l ferro fe ne vanno intieramente in 
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ischiume, e vengono affatto dii lruít i ; edil 
piombí> , e lo ftagno vengono fimigiiante-
mtnte diíiipati e guafti in gran parte. Ella 
é ptríanto cofa di íommo danno , quando in 
quaiunque metallo vi fi trovano rndcolati 
di queQi íali metalli piü baffi , benché in 
picciola quantita , fempremai coll'oro , o 
col!' argento j conciolíiaché nel liquefarli 
vengonvi fopra la fuperncie delle leggiere 
fchiume , o ítorie , inquella parte dell'oro, 
e deli'argento , nella quale fono ritenute, 
appunto come nelle poroluad'una fpugna, 
e vengono impedite d' andaré a precipitar-
fi , ed uniríi nel rególo . 

A fine di rimediare un si rilevante in* 
convinítnte , vienvi aggiunto i l bovrace , 
perché íiccome quefto ajuta la liquefazione 
dei metalli , e di tutti gli altn corpi per 
mezzo del fuoco , cosí inducendo nella 
mafía tinta una rigogliofa , e vivaciíTima 
hqutfazione , fa si che i metalli opportu-
ñámente fi fiífmo infieme in una maffa al 
fondo del vaío , e vetrifica le fchiume, o 
Icorie piü leggiere , fpmgendole alia fuper
ficie i e si fatto ufo di quefto fale non r i -
íinngefi íoltamo alPoro , ed all' argento , 
roa ha be ni ¡limo i l fu o luogo , ed efercita 
i l íuo valore íimigliantemente rifpetto al 
rame , ed al ferro . 

Quedo metallo altresi ha !a proprieta di 
cagionare , che 1 metalli fi liqutfacciano con 
affai minor fuoco di qudlo, che vorrebbe-
fi a'tramciue a hquefargh , ed é eziandio 
di un'ulo fingoianílimo nel pr^ícrvare i me
no perfett» metalli , in picciola fufione. E i 
fiorifee íopr' efli , e cuopre la lor fuperfi
cie , alquanto tormentata nel fuoco , non 
altramente che foííe incroftata , e difefa d' 
un fbtri-lifliXDó criltaUo, che viene perciba 
diícndergi! dalia combinara for^a del fuoco, 
e delT ana , la qua! forza é in grado fotn-
mo dirtruggitricc dc¡ metalli imperfetti. 

Sogliono ovdinartamtnte i Saggiatori ñro-
pieciar ben bine i lati interni dei vafi col 
bonace , vale a dtre , i lati interni di quei 
vafi, o crociuoli, dentro de'quah debbono 
eíícr liquefatti i metalli piu preziofi » e 
fempre empi-oho le picciole cavita dei loro 
lati , le quaii aleramente fi prenderebbero 
intíubitatamente per una parte de! metallo 
medefimo . Quando Foro é liquefatto col to
lo bonace , lo fa diventar palWo , ma si 
fatto difordine vi en rimediato con aggiun-

gervi 
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gervi una piccioliffima porzioncella di ni
tro , oppure di íale ammoniaco . Fa perb 
di meftieri prenderfi parücolariífima cura , 
di non aggiungcre tutt' e due qutfti fali in
fierne, e^nel tcmpo mcdefimo ? avvegnaché 
cosí facendo verrebbero a cagionare una de-
tonazione. L5 ufo fopracccnnatu del^ormcff , 
é flato appurilo la cagioné onde fia ñato 
riconoíciuto da alcuni Scrittori , fra i corpi 
ricovranti , o dir gli vogliamq riducenti , 
che é quanío diré , fra quei rali dati cor-
p i , che fanno ritornare i metall i , gia gua-
fíi, e diftrutíi, alia loro buona forma pri
mitiva , Ma , íe vogliamo dir la coíacom' 
é realmente , si fatta fcoperta é errónea ; 
concioííiaché il bonace non ricovra in ve-
run modo , né fa tornare alio -flato loro 
primiero i gia guañi , e diñruíti metalh j 
ma oltro ei non fa , e quefto eífetto mira-
bi!mente lo produce, che riunire infierne, 
e raccogliere le difperfe, e dilungatefi par-
ticelle dell 'oro, e deli'argento, e degü aí-
t r i fopraccennati metalli , e le riduce alia 
loro forma mctaliica primiera . Cramer , 
Arte del Saggiare , pag. 42, 

BOSFORO . Definifcono in genérale i 
moderni Geografi i l Bosforo , o Bofpcro uno 
ñretto 1 ungo di mare ícorrente fra duc Ter-
re , ovvero feparante , e disgiungente due 
Continenti , e da queño due mari, oppure 
un golfo , ed un mare , che vanno a co
municare Tuno coll' altro . Ozan. Di¿\. Math. 

I n queño fenfo un bosforo viene aundi-
preíío a fígnificare quella cofa medcfima , 
che altramente fogliamo appellare un brac-
cio di mare, un canale, ovvero uno ñret
t o . Gl ' I ta l iani lo dicono Faro ^ i Latini lo 
dicevano Fretum , i Franzcfi lo eíprimono 
colla voci Pas , e Manche: I Turchi load» 
dioiandano Bogaz:, cd altre Nazioni i'efpri-
mono reípettivamente con altri norai . Faefch. 
Lexic. Militar, p. 545. in voce Meer. J w 
bin, D i a . Marín, pag. 110. U Herbel. Bi-
büoth. Orient. pag. 217. in vece Bogaz. 

Gli Autori fono grandemente diferepanti 
infra loro nfpetto alia ragione della deno-
minazione del bosforo della Tracia, conciof-
fiaché , quanío al bosforo Cimmerio s'in-
tende , e comprendeíi benc , che intanto 
vien cosí denominato inquanto íi raíTomi-
gliava quello di Tracia . Plinio veramente 
c! a (TI cu ra , che tanto Tuno , quanto 1' al-
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tro furono cosí denominati, per eñere fuf-
ficienteraente ñ re t t i , ed a fegno , che po
te van íi p alfa re a nuoto dal beñiame ( a ) , 
Egli aggiunge divantaggio, che gli uomi-
ni pote vano beniííimo ícntirc i l calpeñlo , 
e le voci gli uni degü altri , i canti dei 
galli , e 1' abbaiar de' cani da un lato , o 
r iva, alTaltra del bosforo della Tracia , le 
quali rive non erano disgiunte 1' una dalí' 
a'tra olere cinquecento pañi ( ¿ ) ; ovvero, 
fecondo 1' añerzionc dell'Agathcmero , fet-
tecento cinquanta paíTi ( c ) ; di modo che 
Darlo gittb fovr' efib una linea , o ípezie 
di ponte per farvi paífare i l proprio Eíer-
cito. 

( a ) Plin. Hiflor. Na tur. Lib. 6. cap. r . 
( b ) Idem , Lib. 4. cap. 12. ( c ) Agathem. 
Ccograph. Lib. 1. c, 3. Harduinus, Ñotx ad 
Plmium, &c. 

Da altri Scrittori perb vengono aflfegna-
te differenti origini . Veggafí la Ciclopedia . 

Alcuni recentiffimi Scrittori fuppongono 
piutíofto , che il bosforo fia ñato cosi ap-
pdlato , perché ivi facevafi un mercato di 
beñ ¡ame , Tournefort, Voyag. Li t t . 12. tom, 
2. pag. 6. Veggafi ancora lo ñefío Autore 
Lett. 14. pag. 61, 

B O T A N I C A . Gli Autori fono divifi , 
e difeordanti intorno all' oggetto precifo non 
raeno , che all' eñenfione della Bottanica , 
i l qual oggetto vorrebbono alcuni , che in-
cluddíe l'intera provincia tutta delle Pian
te , in tutti i loro ñ a t i , in tutti i loro ufi , 
in tutti i loro rapporti . Al t r i per lo con
trario riñringonla allafola cognizione delle 
Clafli , ai generi , alie ípezie , all' eñerna 
figura, edeferizione delle Piante, eícluden-
do i l Botánico dalla cognizione delle qua-
lita e virtü delle mtdefime , che dee , íteon-
do queñi Au to r i , lafciarfi ai Meciici , tda i 
Farmaccutici { a ) . Efcludendo di pan il Bo
tánico dali'inveftigamento di loro origine, 
e generazione , che fono partí , e provin
cia propria del Fifiologo i e finalmente efclu
dendo i i nnedefimo Botánico dalla loro cul
tura , e propagamento , che apartienfi ai 
Giardiniere, ed aii'Agricoltore ( ¿ ) . 

( a ) Veggafi Bibliot. Italian. Tom. I I . papt 
206. & ¡eq. ( b ) Du Hamel , H//?. A c a X 
Scient, Lib. \ . Secl. ¡. r, 3. pag. 11. It.Ltb. 4. 
Seci. 5.̂ •. 1 . ^ , 3 4 6 . & [eq. 

BOTÁNICA TERRESTRE é quella , che 
s' impiega nella cognizione di quclle Pian-
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te , che nafcono fulla fuperficlc della 
Terra . 

BOTAXICA MARINA é quella, che s'oc-
cupa nella confiderazion^ delle piante del 
Mare, come alcyonia , alga , e parecchie 
altre fomiglianti piante marine. 

BOTÁNICA SOTTERR ANSA , quella fi é , 
che s' interna nell1 inveíiigare le Piante , che 
naícon fotterra , quali appunto fono Tube
ra Terrx , o dir gli vogliamo Tartufi , e 
fimiglianti. 

Chiamano alcuni Botánica pratica la co-
gniiione delle virtu delle Piante ( a ) . La 
Botánica antica é ftaía molto danneggiata, 
e mal ridotta dagli Arabi ( ¿ ) colle loro 
fciaurate, e perfide verfíoni, e comenti fo-
pra i Greci Ñaturalifti ( c ) ; in buona par
te ella é ñata corrotta da quedo ; ma mol
to piu ancora dallo ftato corrotto degli an-
tichi efemplari, delle copie, e de'manofcrit-
t i , nei quali fono flati enormemente con-
fufi i refpettivi nomi delle Piante; difordi-
ne , cui i l Salmafio ( ) , i i Plukcneto (<?), 
ed i Botanici Inglefi fonofi íludiati con ogni 
cura di rappexzare. 

( a ) Veggafi Chemel Botan. PraEl,\ B i -
Mioth. Ital, Tom. 11, pag. 20%. ( b ) Freind. 
Mor. della Fifica } Tom, 11. pag. 25. ( c ) Sal-
maf. de Homonom, H / l . Jatr. EJufdem Exerc. 
ad Solin. ( d ) Tranf. Filofof, num. i g ó . 
pag. 618. ( e ) Id , ibid, num, 2^6. p, 29. 

E' la Botánica fra i moderni giunta ad 
un grado di perfezione , che gli Antichi 
poííbníi a queño riguardo dir totalmente 
ítranieri ; e quefto non in rapporto foltan-
to al método deile piante , che é quanto 
diré , delle loro Claí í i , del modo di díftri-
buirle , del!a foggia di diílinguerle, e ca-
ratcerizzarle, lo che é ílato ridotto ad in
finitamente maggiore , e migliore efattez-
2a, e per confeguente íe ne é venuta a 
render piíi agevoie , e piaña la cognizione 
delle fteífe Piante; ma eziandio in rííguar-
do alia copia , ed al numero di eííe Piante 
conoíciuto di prefente , e con fomma ac • 
concezza , e proprieta defcritto , che é cofa 
rara , che una nuova pianta non fia (lata 
udita nominare . Non mancano pero delle 
cofe, che non íi fappiano, in quefta fcien-
za , e che non fia lafciato' ai Botanici , 
che verranno dopo di noi un campo non 
picciolo da coltivare , tanto per rapporto 
a i ^ v i r t ü j e proprieta, quanto alie defcri-
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zioní , alie figure, ai generi , ed al nomi 
di parecchie piante , che abbifognano anche 
a' di noílri , febbene affai illuminati , di 
moka riforma. Vegganfi Memoires Accad. 
Scienc. ann. 1715. pag. 92. Tranf. Fiio¿ 
nu. 198. pag. ó t t , 

I I dottiflimo Linneo ha poílo ogni fiudio 
di ridurle a Cfaííe , e di nominare le piante 
tutte dalle loro parti di generazione , o di 
fruttificazione . Veggafi 1'artícelo FRUTTI-
FICAZIONE , Appendice, 

Ma quefto método, quantunque fia ftato 
innalzato fino alleStelle con infinite lodi , 
non c ftato efente perb da feveriffime cen^ 
fure, ed accagionamenti. Veggafi Bufón , 
Hfft. Nat. Tora. 1. pag. 18. & feq. 

Noi abbiamo parecchie fpezie di Piante 
prodotte alia cognizione pubbüca , maíTi-
raamente native neü ' I nd i e , delle quali gli 
antichi , per quanto appaníce dalle opere 
loro di prefente efiftenti , non ne avevano 
la menoma cognizione ; ed a quefto van-
taggio hanno molto contnbuito il Ciufio , 
i l Coionna, i l Bauino , Boccone, ed akrí 
eziandio . S' aggiunga , che le loro deferi-
zioni , luoghi , e ftagioni , ci fono ftati 
con ottima diligenza , e total precifione 
pofti fotto gli occhi ; come anche il loro 
ordine , e le loro fpezie. Per accomodarle 
ai noftri climi , dottiflimi uomini noftrali, 
quali appunto fono Monfieur Ray , ed i l 
Dottor Morifon, fi fono prefi commenda-
btíiífime brighe ; e con ottima riufcita . 
Lo fteíTo pu6 a buona equita aífermaríi 
rifpetto ai loro ufi altmentari , o mecca-
nici ; e per tai buono eff;íto fonofi raer i -
tati gran iode fra g!¡ altri Moni. Evelyn, 
ed H Dott-r Beal . Grew, Idea d' Iftoria 
Filofof. delle Piante §. 1. pag. t . 

Le virtü di moitiífime piante vengono 
attribuite alie medefirae con moltiííima in-
certezza, ed infierne con foverchia promi-
fcuita ; e di fatti fe ci porremo a fcarta-
bellare uno Scrittore delle virtü dell'erbe, 
noi troveremo preftb eftfo ciafcheduna erba 
buona per quaiíivoglia malattia, e poi del
le virtíi di raolciílmie non ne dicono una 
menoma parola . Simighantemente le des-
crizioni di racltiírime erbe, e piante deb-
bonfi per anche perfezionare , maífima-
mente in riguardo alie loro radici ; con-
cioftiaché il p;ü deg Ii Erbajoli , che appa-
rifeono anche íroppo diligenti , e cunoíi 

nel 
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ael defcrlvere le akre partí , m quefta fi 
tawifano grandemente mancanti. Rifpetto 
poi alie loro figure converrebbe, e larebfee 
foromamente dicevole i l porle fofto T occhio 
per ifcaU femplice, od al piíi per due fule 
ícaie i vale a diré , una per gli alben , e 
per gli arbuíii ; e l ' altra per 1' erbe . 
Simigliantemente moltiíiimt dei loro ordi-
j j i 5 "ed affinitadi, fono per anche indeter-
mmati , ed un numero granel/limo di nomi 
si La t in i , che Inglefi vengono dati a mol-
te piante fenza la menoma proprieta -
Cosí cib , che noi diciamo Ruta Caprtna , 
non corrifponde di un menomo che alia 
pianta , che coa nome genérico fi chiama 
Ruta ; e to ÜeíTo pub dirfi del Tanaceto 
Silveftrc, della Radice di Cavallo , e di 
molte, e molte altre , che non hanno la 
menoma.coerenaa col genere di quello nome . 
Cosi quando noi diciamo Beiiis major , e 
B d l i s minor , i] noroe di queíte verrebbe 
ad indicare, che le piante, alie quah vie
ne aífegnato, diíferiífero loltanto nella grof-
íezzí do ve per io contrario el'e ion o due 
divcrfe fpczie di .piante. I I fimile ptib diríl 
del ce taurium m i j u s , e del centaurium mi-
mus i del C'd'do'.ium mnjus , e del Cheli-
¿ov'mm minus , che fono íplzie totalmente 
d i r i m e , edi rrihu , e claífi differentiíllme . 
G r e w , Idea d' Iftoria Filolofica delle Piante 

§. 2 p^g. 2. 
Quanto alia firuttura genérale , ed alie 

Lega,! di vegetazionc nelle Piante , veg-
ganíi onnin >mente i V lUntuomini , che 
I'hanno egregiamente fiabibte , vale a-diré 
j l Maln í sh i , ed il Do t to rGow. 
Veeeímíi a w c o l i , PIANTA, VPGETA-

P P A . r C 1 0 . Ci ferviamo di Quefla voce, 
fra sM a'tri fignificati, che in fe contiene, 
per d'notírí1 una da«-a rriinra prefa appunto 
dplU h)na+ie7Ta del bracci'-uma^o , quando 
é f le^ , aM-'^p^ro; eviene ufara, e pra-
ticata in diverfcCitt^ de'I'Italia , in Inogo 
de' piede , owern '̂ella canna . V;;r'a fi é 
pero 'a fna funghezy.a ; ronc'oííiache il bmc-
cio Rcr^^rno , fecondo lo "Scamorzi , é 
diciannove dtra reali e merzo di Parigi ; 
fec^n^n Monfieur Pf t i t , ífdic? dita, e due 
terz i : d kraccio di Bologíia P "uattordici di
ta : quello di Brefcia diciafTctt' .^fa , fette 
l ince, e me77o, fecondo lo Oeffo S ámoz-
ú j e fecondo Monfieur Peík j diciaíTetíe 

Suppl, Tom, I , 
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dita , e elnque linee: i l bracc'w Mantovana 
é diciaffette dita , e quattro Imee ; quello 
di Milano veotiduc dita ; quello di Parma 
venti dita 5 e un terzo ^ i l bracc'w á\ Siena 
ventun dita , e due terzi : i l bracete di F i -
renze, vtnt i di ta , e due terzi , fecondo i l 
Maggi , fecondo i l Lorini , ventun dita , 
quattro linee, e mezzo ^ fecondo lo Sca-
mozzi , ventidue dita , e due terzi, e final
mente , fecondo Monfieur Picare , ventun 
dita , e un terzo. D a v i l , Explic. Term,, 
Architeíl . pag. 454. in voce . Braffe , 
Savmin y Di&.. Comm. Tom. 1. pag. 648» 
¿lubin , D¡él. Marín, pag. 123. in voce 
B r a fje . 

BR ACCIO CADUTO . Tardfa « , e fallen , 
E' que lia una eípreífione , della quaie fer-
vonfi i manefcalchi Inglefi , per efprimere 
una certa particolar malattia , alia quaie 
fono fottopofii i cavalh alcuna volta , ed é 
un ciondolamento del pene fuori della fuá 
guaina fra le gambe , e che rende 1' aní
male incapace di ritirarlo in su di bel nuo-
vo a! fuo luego . 

SI falta infertiiita é nei cavalli cagio-
nata ría una gran debolezza di quei parti-
colari muícoli , Tufiziodei quali fi é 1' a;u-
tare a tirar su quella parte ; e queíla data 
debole77a viene alcuna volta originara da 
una qualche violenta caduta , o ídrucciola-
mento, o da altro grande sforzo fatto dall' 
anímale: alcuna volta da un qualche gran 
colpo ricevuto ful dorio , o íulla groppa , 
ed alcuna volta altresi da un' efiremo rila-
fnamento in qualche gran viaggio fattogü 
fare „ 

I I método di curare si firana malattia 
fi é P unger ben bene i l pene pnmicra-
rrente con huona porzione di olio rofato, 
e dopo qut ib unzione convien fsrgli delle 
fomente oalde di vin bianco; c per ultimo 
tomar- a farvi un' adegnata unzione con 
una mifinra di olio di rofe , e di miele r 
allora i l pene fi ritirera , e tornera al fuo 
luogo , e tornato che fia vi , é necefíario, 
per prtfervarlo dal cader gtíi di nuovo , 
fargli una fafeiatura con un canovaccio a 
fog ¡a di piutnaccio. Def fiarfi i ! pene del 
Cav'aMo cosí fafeiato ner lo meno lo fpa?!© 
di baone ventiquaffr' ore , e fino a tanto 
chA la puan'eií ne Fa perfetta . 

Vi fono aleude a^r0 malattie , alie qnaii 
é íu>ggsíta queftadiv f^a*partc del Cavallo, 

A a a come 
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come una feccla , che aggrumafi verfo la 
punta del pene , di modo che 1'animale 
fcarica la fuá orina nella vagina del mede-
fimo : in quefto cafo i l mudo di guarirlo 
confifte nelio sfoderare i l pene medefimo 
del Cavallo , e nettar ben bene , e levar 
via tutta 1' aggrumata (feccia , della quale 
é per entro lordato , e cib fatto , fa di 
meftieri lavarlo , ove fi é nettaco , ben 
bene con butiro liqucfatto nelT aceto di vía 
blanco mefcolati infierne. 

Alcuna volta dal pene del Cavallo fcari-
cafi una certa materia gialla íecca ^ ed é 
quefta una ínalattia t alia quale fono parti-
colarmente foggetti i Cavalli intien , o 
non caílrati , i quali vengono dalla mede-
fima maffimamente infeílati dopo , che fono 
flati alia monta-. 

Quefta ípezie di fcolamentó é accompa-
gnato da un gonfiaínento del pene , e do
leré neli' atto di orinare, oltre lo (lento 9 
che prova i l Cavallo nclF inguainare quel 
fuo membro . Quefta particolaníTima ma-
lattia fi cu red col diíciogliere in una pinta 
di vino blanco un'oncia d' allume di rocca 
con farlo bollire, e quattro o cinque volte 
i l giorno , e per meizo di un acconcio 
fchizzetto, ocanna da lavativo, far dentro 
all'orifizio <lel pene delle buone injezioni. 
Quefta cura ha moflrato 1' eíperienza, che 
é la migliore , e che porta immancabii-
mente la guarigione« 

B R A C M A N I . i l Palladlo chiama queíli 
Popoli íletti da mol ti Brachmans , Brac-
m a n í , anche Bragmams. Pallad. De Gent. 
Ind. & Bragm. apud Lehman. Obferv, ad 
Philofoph. Budd. cap. 4. pag. 223. 

Dsíferiícono coÜoro dai Germani , come 
gli denomina Strabone ( ) , e dai Sarmani, 
come gli chiama San Clemente Aleíían-
d r i n o ( ¿ ) , ovvzto Samane'í ^ come piace di 
chiamargli a Porfirio ( c ) , avvegnaché era-
no coftoro un1 altra branca , o ramo , o 
fpezie di gimnoíofiíli , che avevano delle 
ceremonie , e delle opinioni tutte lor pro-
pr ie , e paríicolari d' eíTi fo l i . 

( a ) Strab, Rer.Geogr. L i b . i ^ . p. 1038. 
( b ) Clemsns Alexandr. Strom. I. i . p . 359. 
( e ) Povph.áe J b / i i n , L ib . 4. §. 17. p. i 6 j . 

Veggtonfi alcuni rimafugli di fpezie di 
antichi Bracmani anche a' di noftri nelle 
regioni d'Oriente íotto la denominazione 
di B m m m * Veg. P artic. BRAMINI íopra, 
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I I Palladio { d ) , V Amhrogi ( O , «3 i ! 

fabr ieio, hanno ex proftlío fatto dei vsis\m 
namenti fopra i Bracmani, 

( d ) Fallad, de Gent. Ind. & BracJmam 
mbus . Grcec. La ' in . Londtni 1668. ¡n ^ 
( e ) Ambrol. de Monbus Brackmanorum 
pubblicato infierne tol primo Trattato or citato 
da Edmondo Biffe , MnitQ ad altro Raciona-
mentó di un Autan Anónimo , pertinente ai 
Bracmani. ( f ) Alb, Fabncius de B r tchmat 
mbus , H'imburg. 1703. in 4. Buddaeus , 
Compend, H i j i . Fbilojoph. c, 3. §. 20 p.61, 
Vvggafi anco /oStruwo, B ib l . Philofoph. c. >, 
f . 3. pag. 79. & pag. 81 . Stol l , Intrcd ad 
H i j i . Littcr. Fars 2. tcaf. 1. §, 21. p. 429. 

feq. 
BRASSAKE . Qjeflo verbo Ognifica la 

cofa ík t l a , che veniva efpreíía dacli Scrit-
íori Medii T E v i , con i - verbi braciare , 
haf iare , brajjicare , eci anche braxare, c he 
gl? Inglefi dicono B n w i n ^ . In unCaoitolé 
del Re Arngo I I I . pubblicato da Mat^eo 
París noi leggiatno : Domos competentes , & 
ncceffarias ad brnxicandum , ed anche 
apud Le ees Burgorum delia Sco7Ía noi leg-
giarno : Quácumque foeminn hraxicare vohtérii 
urvi j iam venalem braftet. Cafen. O r g . Franc, 
pag. 28. Du Can ge , Gloíí. La t in .Tom. 1, 
pag.( 601. 

E' i l braffare un1 arte dipendente dalla 
Chimica (^r) , e capace di eífere in varié 
guife migliorata , tanto in riguardo alia 
preparazione del malto, o fien grani fran-
ti , e preparati per far la birra , per ufo 
delle botteghe , come per la difpoíizione 
del lavorarla , e di fermentarla { b ) . 
Alcuni hanno introdotto 51' ufo dei fughi 
dei vegetabili , quali appunto fono le ac-
que gocciolanti dalle inctfioni fatte nella 
Scopa bntannica, e nel Sicómoro per bue
no efFetto introdotte nell' arte del bras-
f a r e ^ c ) . I I Miele , la Triaca , lo Zuc-
chero fono altrcsi capaci di eífer con van-
taggio applicati alia braffatura{d) . 

( a ) Junck, CenfpeSus Chemije , tab. 1. 
pag. 11. e pag. 14. ( b ) Shaw , faggi" 
per ampliar la Chimica , §. 2. pag. 28. 
( c ) Tranfaz. Filofof num. 68. pag. 2071. 
Mem. num. 34. pag. 917, ( d ) Shaw , 
loco citato, pag. 49. 

BRECCIA . Queíh voce breccia prefa 
in un fignificato ampio e gnerale íignifica 
una fpaícatura, orompimento fatto in una 
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ipralcííe parte di alcura riparo , o cíiiurura, 
lia, quefto pci flato prodotto dal tempo ,f 
G da eílerna altra viólenla . La voce é 
formata dalla Frarwefe breche , che fígm-
fica la cofa medcfima r e queda é ongi-
nata dalla voce. Tedefca , o fia verbo 
brechen , romperé , fpezxare ,. fpaccare e c 
Mena-ger Orrgin., pag. 128. m voct Breche * 

Le inoíidazioni , ed allagamenti- foliti 
accadere nei terreni, ed anche nelle Citta 
medefrme, é aííai fovente dovuto in?Ingbil-
terra ai rompimenti , o brecce feguite nei 
ripari , e negli argini marini ed in ahre 
rcgioni , a fpaccature , e brecce fattefí nei 
ripari v ed argini , e rive de' fiumiO) . 
La Brecem feguita in Dagenham é vera
mente famofa * Seguí quefta 1' ann. _ 1707. 
per motivo di una caduta , e precipicio dt 
un' argine, o muro del Tamigí ^ í » occa-
íione di una vaíía ridondanza di acque , 
La forza colla quaie venne a romperé nel
le fue vicinanze e contorni fu capace di 
formare un canale s, o paífaggio di acqua 
di un' ampiezxa di oltre a cento canne , 
o pertiche , che in alcuni luoghi era venti 
buoni piedi profondo r da! quale una im-
menfa molfritudine di alberi, ch'erano ñati 
pofti fotterra moltiíTime; eta. innanzi , fu-
rono sbarbicati, e lafciati nudi afFatto fino 
dalle pih profonde radici { b ) , 

( a ) Mort im , Arte di colthare <, Tom. 1. 
L i b . 1. cap. 2. §. 5. pag. 29» 

( b ) Tranfaz. Filofof. n. 335, pag. 378. 
B R E G M A . Quefta voce nell' Anatomía 

nuil ' ahro propriamente viene a dinotare, 
fe non fe i l mezzo, e la parte eflerna pro
minente del capo v fituata fopra la fronte, 
cd anxpíiantefi , e ftendenteíi aíl* uno e 
all ' altro lato alie tempit „ Q m Defini-
zioni Medice pag, 8o. in.. voce Bpíyp* „ 
Cadelli , Lexicón Medicum, pag. 112. 

Quefta voce é Greca Bph/pu, e trovad 
alcune volte preíTo alcuni Medici Greci 
fcritta col ^ j vale, a diré Bpix^a , Ofcu-
riíTima , a dir vero, e la fuá origine , ed 
é ftata moho dibattuta, e controvertita fra 
1' Ofmanno , ed i l Lindemio , alie opere 
dei quali valeotuomini rimettiamo coloro, 
che vaghi foífero di fímiglianti minute no-
tizie . Hoffman , Inftitut. L . 2. c. 59. § .2 . 
Mndenm ^ Phytiologica , L .2 . c»8. §. i ó . 

BRIGL1A . In vece delia voce briglia ^ 
fegliono affai frequen te mente i Cavalleriizi 
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fervlrfi dell' altra voce mano í e eosi , 8 
cagion d' efempio , per diré cavar la I r / -
glia ? ufano diré , dar la mano; imbrigliare 
o prender la briglta^ o tener per la briglm 
c un efpreffione, con cui vien dinotato un 
cattivo cavalcarore i l quale , allorché i l 
eavallo trovafi difordinato , in vece di aU 
lentare Ta fuá mano , la ferra , e tira 3 
fe viemaggiormente , non altramente che 
fe fi attaccaífe ai crini del eolio del eaval
l o , od all'arcione della-felFamaneando a 
eoftui o I ' abito , o la forza r per man
tener forte fe fteífo fenza cadere ben fer-
rato colle fue gambe ai fiancEi del eaval
lo , onde eoftui fmonts , 6 prende i l Ca-
valio per la briglia , G u i l L Gene., Diíí:. 
Par. 1. in voce,, 

C i dice Plinio , che F inventore deíla 
briglia , e della fella fi fu un certo Pele-
tronio ( a ) . Ma Virgilio ( ¿ ) ne atrribuifee 
T inyenzione ai Lapiti , ai quali da egli 
f epíteto di Peletronn , e cosi i l maggior 
Poeta Latino gli denomina da un monte, 
che é nelia TeíTaglia appeílato^ Peletronio,. 
Pelethromum , ove furono la prima volta 
imbrigíiati , e fellati i cavalli,, 

( a ) Plm* Hi j i* Natur. L'tb. 7. cap., $6* 
Frenos , & ftrata equorum Pelethronius » 
V y írduino fa qmjlo Peletronto da Plinio 
nommato , R e dei Lapiti ? e con cifi viene a 
conciliare le due diverfe* fentenzeVegganftle 
Noter d é l y Arduino- a l luogo di Plinio tefl£ 
citato , ( b ) Vi rg i l . Georg. L i b . 3. « 115, 
Turneb. Adverf, Lib . 21. cap. 9. Trev . 
D i ñ . Univ. Tom. 2, pag* 2018. in voce 
Frein . 

Alcuni amanti della Miíologia attribui-
feono si faíía invenzione a Minerva , che 
vien detto dagli Autori di quefte bagattelle, 
eífere ftata la prima , che imbrigliaffe i l 
Pegafo . Pitifc* Lex. Antiq. T o m . 1. pag. 
Si8. in voce F r e n a . 

I primi cavalcatori non avendo apprefo 
T arte dir governare i cavalli colle briglie, 
gli dirigevano , e maneggiavangli foltanío 
con una corda ovvero con; una bacchetta, 
e coU' accento della voce . Quefta, e non 
altra , era la pratica dei Numidi : E t N u -
mida infrueni cingunt & c . V i rg t i . deiGetul i , 
dei L i b j , e dei Maffilieíi. Potter * Archieol. 
Graecor. Lib. 3. T o m . 11^ pag. r t . 

La Romana gioventíi dieffi ancor efia 
ad imparar 1* arte di cavalcarei fenza bri-

A a a 2. glia$ 
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güa , ed era un! eferciiio f o íeiíone nel 
maneggio , e nella loro cavalierixza •, e 
quindi é appunto, che nella eolonna Tra-
jana vengonvi rapprefeníati dei íbldati ga-
loppanti velociffimamenre fopra cavalli non 
imbngliati . Vegganfi le Tranf. Filofof. 
n. 322. pag. 406. 

B RON C R I A L E . Sonó le glandule bren-
chiali una fpezie di glandule mol!i , íuecu-
lente , neriece , aderenti eternamente alia 
parte inferiore delta Trachea, alie divifioni 
maggiori dei bronchi, c deli'efofago, alcu-
ne d' eííe piii ampie , alcune piu riñrette , 
e piu picciole , che viene aííerito , e fíe re 
fíate rinvenute dal Verbayen. 

I I loro ufo é incerto { a ) . V univerfali-
ta degli Anatomici tiene , ch' elle íervano 
a íomminillrare un Üquore untuoío , ed a 
tener molli , e bagnati i lati interni dei 
bronchi I I Verceiilon ama meglio 
lupporre , che V uífrzio di quefte glandule 
fia quello di fegregare un cerro dato fugo 
per ajuto, e fervigio della digeflione, con-
doíto per entro canali rainuíiffimi all' efo-
íago , e quindi alio üomaco , la qual cofa 
pero viene controvertita validamente daii' 
Eidero ( c ) . 

( a ) Drake Antrop. L'tb. 2. cap. 6. p. 207. 
& feq. Heift. Competid. Anatom. §. 259. 
$ag. 122. ( b ) Drake lib. c'ttat. ( c )He i f t . 
L i b . cit. Tom. 2. §. 388. pag. 26. & feq, 

I I Verheyen é d' opinione , che la fio-
cheiza , o raucedine nata da un freddo pre-
i o , poíía procederé daii' oílruzione di que-
Üe glandule bronchiali r e che i i vantaggio, 
e benefizio, che ne deriva dal prender deli' 
olio' di raandorle doler , od al tro medica-
aiento di íomigliante Índole o natura mol-
le o idrucciolevole , non da al tro dipende ? 
fenonsé perché quede date íbftanze fuppü-
fcano al mancamento , o fcarfezza del di-
viíato fugo, i l quale venga per arte ad un
ge re e mollificare i latí interiori della 
Bronchia . Ma fembrerebbe piuttoílo , che 
[' umidita foraminiftrata alia Trachea , ed 
alia Bronchia, veniffe dalle glandule milia-
ú di queíle date parii le quali fono íol-
íanto linratiche', e nei caíl morbofi di ven
go no tumide; di modo che aífai frequente-
mente vengono a comprimere F efofago , od 
a!cuno de' íuoi r ami , e cagionano un' asma 
efíettiva. Drake , Lib. cit. pag. 208. & feq. 

B R O N C O T O M I A . Ella é quefta un 
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operazione moho antica , quantunque non 
fia gran fatto in ufo . I I Paoli ne deferí ve 
i l método depo T Ant i l l i ( « ) . PreíTo gli 
Arabi Avenzoar é i l íolo Scrittore , che ne 
da piena contezza { b ) . Ella non veniva 
perb praticata , fenonsé nei cafi d' eftrema 
neceffita, e perico!© ( f ) i come, a cagion 
d' eferapio , ne!le dilperate infiammazioní 
dei mufeoli della laringe , che tolgono , c 
troncano la reípirazione , e nei bronchocelí 
invecchiati, e ptricolofi . 

( a ) Veggaft Freind , Jfloría di Fifioit^ 
Tom. I . pag. 205. & feq. ( b ) Idem , 'tb¡>-
dtm , Tom. I I , pag. 94. ( c ) Botrhaaws 
Jphonfm. §. 812. Horn , Microt, Seci. 2. 
§. 17. Cafteíii , Lexicón Medie, pag. 525. in 
vece Tracheiotomia . Vegganfi gli Anicoli 
Angina , Bronchocele. 

B R U M A L I A . Era queíia preíib gli An-
tichi una Fefta di Religione celerata nel 
giorno del folftizto jtmale 5 e da queíia ve
ri iva no prefe indicazioni , ed augur) di fe
licita del tratto , che rimaneva deli' Inver-
nata .. 

Trovad queda voce non folo ferítía B r u 
mal ia^ ma eziandio Broumalia , e Broma-
lia , eííendo formata da bruma , che í igni-
fica i l giorno i l piu corto di tutto i ' an-
no C * ) ; ovvero , fíceome altri pretendono , 
da Bromius , aggiunto, o foprannome da
to a Bacco , in onor del quale quaíi tutti 
gli Scrittori con equivoco, cd error mani -
fediíTimo, fi fanno a fupporre , che queda 
Feda fofle celebrara 

( a ) Vegganfi Vodius , Etym. pag. 297-. 
Trev. DiB.Univ . Tom. I . pag. 11^6. in vo
ce Brómales. ( b ) Meurlius, Glofs. Grxc. 
pag. 123. Du Cange , Glofs. Gr¿cc. Tom. L 
pag. 228. & feq. in vece BfnucÍMoc. 

I Brumal ia , erano anche appeüati Hie-
malia . Pitifc. Lex. Ant iq . T o m . I . p. 297. 

B R U N I S T I . Tanto i ! Lipíenio , quan-
do il Konig , per un' erro re veramente groí-
folano, e pa!mare,prendono Tommaío Browrii 
Bruno peí Fondatore della Setta dei Bruni-
Jii { a ) . I l Ve ico v o Hall ferifíe in buona 
forma contro i BtuniJIi ; £ dal Robmíon 
vennero poícia difefi , avendo compodo a 
pro d'eíTi un'ampia apología ( b ) . 

( a ) Struv. Imrod. Htj l . Lher. cap. 1. M -
pag. i i . ( b ) Pfaffius , h t m l B f i - ^ ^0-
log. Lib . 3. Se61. 1 1 . pag. 384. 

M.. Pagit ci ailieura che i Brumjtt íssr 
tona., ' 
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roño dif t rut t i , ed eftinti nel loro primo na-
fcere ^ e Roberto Brown , Bruno, avendo 
ben prefto abjuraío , e deteíbto i proprj 
crrori , fi mori pofcia íendo Uomo di Chie-
fa , e da tale nella Provincia di Norum-
ptona ; ed i feguaci di iui furono ben m 
brev'ora totalmenteeftirpati i dimodo che , 
fecundo V autorevole teftinnonianía , che 
ce ne fa Giorgio john íon , neppur'un íolo 
aliora viveva , che feguiíaffe plenamente 
quelia Secta , e faifa Rcligione ( c ) . Ma 
ií dctro fin qui fa di melHeri inienderlo 
cum grano f a l l í , come fuol dirfi: L' abiura 
edallontanamento del coítoro Fondatore Ro
berto Brown , e le divifiom , ed i partid 
nati infra i B m n i f l i , re , che coloro aílu-
meflero un no me nuovo , o per megho 
cfprirnerci, de' nuovi nomi , adottando iuo-
ghi particol.iri dai loro refpettivi Capi , e 
Prefetti; come, a cagion d'efempio , 15r«-
m / l i , che tenevano la Chiefa Ingleíe , di~ 
cevanfi eíTere Sodoma , Babbilonia , e 1 E-
gitto : I Wilchinfoniani , i quali íi vanta-
vano d' eíTere i\poftoli , non altramente 
che San Pictro, e San Paolo, tali denomi-
navanfi : 1 Johnfoniani pretendevano d'cf-
fere i veri antichi Bmnij i i . - Gli Ainswor-
thiani , i qoali pretendevano queíF onore 
per foli loro ñeíTi , trattavano gli Johnfo
niani d' Apoftati: I Robinfoniani lo vole-
van' effi , ed accufavano gli Johnfoniani, e 
gli Ainsworíhiani come rinnegati , e Scis-
matici . Ultimamente non mancano Scrit-
tori , i quali pongano gli Anabauiñi nella 
Claflíe dei Brunifti { d ) . 

( c ) Pagit, Htfrefiogr. pag. 55. ( d ) Idem , 
¡bidem , pag. 75. feq. Veggaft / ' Anico-
lo ANABATTISTI , Ciclopedia , e Supple-
mento, 

B R U N O . Bruno , Portare i l bruno. Pref-
fo gli antichi queIV azione veniva efpreffa 
m varié fogge , come , a cagion tí' efera-
pio, con ftracciare It proprie veíH , e cosi 
portarle rotte indoífo, veftirfi di rozza ío-
naca , a foggia di facco , kvarfi di tefta ? 
e laiciar da un lato le corone , ed altri 
contraífegni d'allegrezza, di qualunque fpe-
zie fi foííero . Plutarco nella fuá vita di 
Catone, riferifce , che dal primo momen
to ch' ei lafcib la Q t t a con Pompeo, non 
volle piu coprirfi il capo, né piíi portar la 
corona , o ghirlanda , come era ufo . A l -
•tma fiata veniva a íignifiearG , ed efpri-
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merfi la pubblica triftezza con una feña 
genérale . Hoffman , Lex. in voce Mcejit-
tia . Veggafi P articolo , FESTA . 

Fra i Roma ni un' anno di meílizia era 
affegnato dalle t e g g i , e prefcritto a coloro 
a i quali foífe morta la Moghe , che noi 
diremmo , dovevano per Legge portare , 
e veüiríi a bruno per un' anno intiero, 

I n Roma nei cafi di pubblica meftizia 
tenevaníi iérrate le botteghe , le donne 
ponevan gm tutti gli ufati loro abbiglia-
raenti ; i Senatori ponevan giíi le loro 
folenni Toghe , ed i Confoli anda vano in 
abito, e con un feguito aflai pih fuccinto 
del confueto . Veggafi Pitifco in voce . 

Ebbero gli Antichi un' aífai oflervabil 
foggia d' efprimere la íor meftizia per y 
foíüati rinsaíii morti neíle batraglie. Turto 
V efercito accompagnava i funerali colle 
braccia íottofopra , eíiendo appunto coftu-
manza dei piagnoni , in molti dei loro 
atí€gí;iamentt, i ! contener íe ñeííi tutto al 
roverfcio di quello far foleíTero in altri 
tempi. I n quei lusghi, ove folevanfi por
tare i capelli lunghi , o lungbe capella-
ture, i piagnoni íe portavano aggruppate; 
ed in quelli , ove i capelli ufavanfi portare 
annodati, i piagnoni gli portavano fc io l t i , 
e lunghi . E1 pero affai frivola la conget-
tura di coloro, che fi vanno immaginando, 
che i foldati voltaffero fottinsíi le tefie dei 
loro fcudi , lafciando , che i loro D e i , le 
imraagini dei quali erano in cffi fcudi' i m 
pronta te , riraantííero polluti col toccare i 
corpi morti \ concioffiaché negli fcudi non 
erano mica improntate fole immagini di 
Deitadi , ma eziandio qualfívoglia altra 
figura; né quei foldati foltanto, che erano 
vicini al corpo morto í ta vano nella divi-
fata pofitura , ma tutto lo fquadrone por-
tava gli fcudi colla roverfeia pofitura mede-
fima ; per non parlare dell" a!tro braccio , 
che veniva fimigliantemente portato fotto 
insíi . Potter. ArcbaeoL Graec. T o m . s» 
pag. 103. 

I fegni di meñizia , o fíeno le efierne 
fignificazioni di dolore delle Nazioni dell" 
Indie Orientali fono molto piu ftrettamentc 
feguitate , quantunque fogliano durare tratt i 
di tempo molto piu corti , di quello fo-
glian durare preffo di noi . Dopo la morte 
di un párente ftretto vellono a bruno per 
lo fpazio di foli quindici g io rn i , ed i l loro 
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intrno i o cotruccio confiíle riel non cibarfí 
4»; akro, che di; íolo; rifo e d'acqua pura r 
npn rnafticano i l loro úfalo pepe '^non ufa-
IÍO le confueíq bagnature ; ma dannoíi, tuttii 
a fare degli a t t l di carita;, come, a cagion' 
di efemtpio ^ a diílribuire delle vivatide ai 
poverelli , ed a fpander preci, e vote, trat-
tenendoít nell' Almight per preparare colk 
loro fuppliche una buona. ñanza alia per-
fona defunta nell' altro Mondo . I I dec¡~ 
mofefto giorno % ebe é i i termine del lora 
corruccio, fanno, fecondo la loro poíSbilita,, 
una feíla folenne , e cotwito s. ed invitano» 
al medeíímo tutt i i loro vicini1,, ed amici . 
Terminato l * anno ^ nel giorno corrifpon^-
dente a; que! della morte dello fíretto pá
rente 5 diftribuifeono dei cibr al poverelli % 
e rinnuovano le loro preci per la felicita 
della perfona defunta«, Tranfazioni, FilofoL 
num», 245V 

BUCC A N I R I . Vengono- i Buccaniri co-
munemente confufi con gli Scorridori, dar 
qual i , a parlar con jxrecífione ^ fono reár
mente d i f t i n t i G H antichi abitatori dlfpa-t 
niola % e d' altre Xíble Caribee:; dopoi la con-̂  
quifta fattane; dagli Eü rope t , cpnfiñettero im 
q:uatíi,o razze, od ordini di perfone , vale 
& diré r di Buccaniri r o Caceiatori: di To-
r i r i quali feorrevano qua e la per le fo-
íerte r di Scorridori: ebe feorrevano i ma-
r i , come i pirati , ebe, noi diresrmo cor-
fari r. di Campagnoli , che; ravoravano le; 
terre e di, fchiavi « D i quefíe quattro ge-
nle^ d' uomini le prime due: fegnalavaníí 
fopra le altre per la, loro difpofizione , eá 
atíivita; militare , e per, le feorrerie , che-
facevano y maírimamente fra gli Spagnoli 
La loro Iftoria ci fu fomminiftrata da Oex-
melyn col Titolo The hifiory of the freeSoo-
ters , and Buccaneers y. from., the year 1670.. 
ío-1689. , cioe Iftoria degli Scorridori , e 
de'^¿•c^w/Vi daliT anno 1670., fino al 1689. 
E ' quefta Iftoria piena. tutta d' aniraofiífime 
determínate intraprefe, ma. mefcolate fem-
premai con^ orribili , ed atroci crudelta 
Veggafi C h ^ í e v . Hiftoire de T i l e Efpagn... 
tom. 3. pag. 7. & feq,, Bibl. Raifon. tome 
2 . pag. 130. & feq. Savari Di¿í. Com-
merc. tomr. i . pag, 417., & feq.. Atlas Ma-
r.itim. pag. 320. & feq. 

BÜDDLA . Nella Mineralogía- é quefio 
un nome , col quale quegli Operai inglefi t 
«fee cuocono le fchiume , o feorie del me-
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talli „ cbiamano- una certa data fpezie dS 
forma fatta per ricevere le parti piu buo-
ne d' efli metallidopo lav prima feparazione 
gia effe t tu a ta delle parti piu groíTolane e 
fecciofe . Queñe parti buone feparate fono 
prima- ben beneridotte in polvere e pofciai 
gittate in certk trogoli di legno , perentro? 
i quali feorre una continua corrente d' ac
qua J; ebe porta via feco quelle particelle 
che fono di tal finezza , che poffano paf-
£are per i fori d' una graticola , che é coU 
locata ad una delle eftremita del trogoIo> 
dtvi fa toQuef ta pol viene a cadete in ua» 
lungo recipiente di legno quadrato , detto 
da efíi Laundero . Le particelle piu pefantii 
c piüv puré vanno a cadere nella teftata 
del laundero j e vengono feparataraente cá
vate fuorr j e ricercano alquanto raaggior 
diligenia , e briga delle altre ; ma F altra 
parte, che fi difperfe nel mezzo od alia 
baffa eftremita del laundero , vien gettat^ 
nella buddlar o forma poc' anzi fpiegata ^ 
lunga e larga: quadratamente profonda l'al-
tezza di oltre a quattro piedi Dentro di 
quefta. v i ña un'uom fcalzato,. che avente 
una pala in mano % con efla, va levando^ 
via all ' altezza, dv un dito le partieelle piii 
afciutte s e le gitta in altro; fito del conti'-
nente, che é innanzi adeífo, collocato ap^ 
punto nel me'zzo. L'acqua calante leggier-
mente dairaffilatura y o cantone d' un pia
no fuperiore. inclinato ad arte ivi pollo vie
ne a portar vía la parte migliore ^ e piu 
leggiera della prima fchiuma preparara la 
prima volta , e dopo di eíTa immediata
mente la parte metallica : i l tutto cadencio 
giü nella. buddl'a , colui co' fuoi piedi fcal-
z t ^ lo va ftropicciando , e fmovendo , dt, 
modo che T acqua , e V altre; materie-ete-
rogenee poííano pih- follecitamente pairar'1' 
oltre y e lafeiar libera la materia , migliore, 

Allorche la buddla per fimigliante- guifa 
giunge ad eíTer piena allora é; cavata fuo-
r i la parte migliore , che trovafi palTata 
gia all'inteftatura della. forma medefima , 
cífendo fíniííima , e puriftima , ed é fe para ta 
da i ' rimanente y come anche dal laundero • 
Quefta rimanente materia é pofta di nuovo 
nella forma e lavorata fimigliantemente 
colla pala nella maniera medeíima ma 
T inteftatura r oppure , comT i lavoraton la 
cbiamano, i l capo efteriore di quefta tf«a<i/^ y 
o forma > e quell'ancora del laundero, ven-
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gono -meTcolate infierne, e gittate in uni' al-
tra buddla, e lavorate come la prima vol-
ta di btl nuovo . La materia deU' efteTna 
inteíbtura di queft' ultima forma , cioé ^ 
^uelía parte delie fchiume metalliche, che 
« caduta nella fuá intertatura , vien con-
dotta in una terza forma da effi d e t t a ^ -
dla peíante , la diverfita ;della quale dalle 
altre forme fi é qutfla , che ella non rat-
ticne la materia ma íerve per dilavare 
viemaggiormetite la materia, che paíTa , íen-
do formata a piano mclinato lopra cui 
fcorre l ' acqua, ed in cui altro i'uomo non 
fa , che lavorar gentilmente coil' affilatura 
dtlia pala . Tranlarioni Filoíof. n. 69. 

BUFFONl . Qiitfta razia úí períone fo
no appunto coloro , che altramente noi tro-
vi amo denomina ti 'S curra { a ) , Gdajlant 
( ¿ ) , Mimilogi ( c ) , Minifielli ( d ) , gdliar-
dt , joculatores ( / ) , e íomigHanti , i l pnn-
cipale impiego dei quali fi era , e lo fí é 
anche di preíente in alcuni luoghi^ lo ftarfí 
facendo i mata alie Tavole dei gran Si-
gnori .. 

< a ) Pitifc. l ex . Ant'tq. tom. 2. pag.313. 
in voce Scurrae ( b ) . ídem tom. I . pag. 845. 
in voce Gelafiani ( c ) . Du Cange , Giojf. 
Latín, tom. 3. paq. 551. ín *uoce Mimilogi 
( d ) . Idem ^ ib'td. pag. 558. in voce M i n i -
ñelli ( e ) . Idem, tom. 1. pag. ó ^ j . in voce 
Goliardi ( / ) . Idem ^ tom. 1, pag. 636, in 
voce Buffones , 

Cjallieno non vi era verfo , che fi vo-
lefíe ¡porre a mangiare fe non vi era preffb 
al medefimo una íeconda Tavola di huffo-
nt ( ? ) • I I Tillemont prende la voce t a n -
tomimi per íignificare i Buffoni ( h ) , 

( g ) Pitifc. loe. vit. ( h ) . Tillemont, hifl. 
des Empereurs , tom. 2. pag. 144. Trev , 
JDiEl. Utiiv, tom, 1. pag. l ó ó j , 

Egli oíferva , come in quefb fenfo , la 
fchiera dei buffoni venne efelufa e cacciata 
via dall'Imperator Domiziano 5 pofeia fu 
rimeífa in piedi da Nerua, ed últimamen
te da Trajano intieramente abolirá . La 
prima abolizione pero, che fu fatta di co-
ftoro , ebbe a divenire odiofa, quantunque 
per fe fteííacommendabile , non per altro, 
fe non perché fatta da Domiziano . Veg-
gafi T Articolo PANTOMIMO. 

B U L B O . G l i Antichi dividevano i bul-
i i in efculenti, come, a cagion d'efempio, 
Je cipolle^ ed i porri , detti altramente ci-
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polle •maTzatídhe; in e m e ü c i , come i l H a r -
ciío ; ed in fdvaggj , come 1'ermodattilo 
Oflerva Plinio_, come niun 'al t ro é piíi pro-
lifico del Gigüo avvegnaché una íola ra-
dice 'fia bene ípeíTp capace di ;produrre ol -
tre cinquanta hulbi. P l in . •Hift. Natur. lib, 
2. cap. 5. Pabr. Thef. pag. 383. 

I Botanici Moderni diñinguono due forti 
di bulbi , vale a diré , i l bulto tunkatus^ 
ed i l bulbo fquamofus . 

I bulbi mnicati , fono quelli , che fon 
compofti di parecchie incamiciature, o to-
naclic , a foggia di firati differenti , una ade
cente , ed attaccata all ' altra j come fono 
appunto -quelle delle cipolle , del ítiíipano 
•e de Ha giunchigHa . 

I bulbi fquamafi fon quelli , cht ion cotti-
pofti cu parecchie fcagüe , di lie fe nella ma
niera medefima ] ' una íopra 1' altra , quali 
appunto fono i bulbi del giglio bianco, ec, 

Alcuni efiendono i l nome di bulbo ^ íeb-
bene abuíivameme , a quelle radici, k qua
l i con infinitamentemaggior propricta ven-
gono appcllate radici tuberofe, bernoccolu-
te ec. ( > } , le 'quali colle poc'anzi divifate 
verrebbero a coltituire una terza ípezie di 
bulbi, detti bulbi terrmi. Tale appunío fa-
rebbe quello del Croco , detto Cyclamen (b) , 

Ca) Mort . Left. Botanic. pag.4.. (b)Bra-
dl . D i E l . Botanic. tom. 1. in wce Bulbus . 

Viene da alcuni confiderato i i Bulbo non 
altramente , che una pianta reale ^ fuori 
del quale efee ogni anno , e vien prodotto 
un nuovo í te lo , egambo; c che pofeia fi-
migliantemente ogm anno que fio fie lo me
defimo cafca e muore col fiore , e colle 
foglie. Realmente , ficcome le fogiie , che 
cadono ogni anno, non fono neceífarie all ' 
integrita della pianta, cosí pare, che non 
debba eíferlo tampoco lo fielo ^ che forge 
fuori dal bulbo ; e uell* invernara cade , e 
muore , ma non cosí i l bulbo, i l quale r i -
manfi intatto e vivo { c ) . Noi poíliamo 
aggiungere , come i Veri fiori , e le ver© 
foglie, a cagion d'efempio, d'un tulipano , 
é ftato diftintamente conofeiuto, conteneríi 
dentro del éulbó m e á e ñ m o { d ) * 

( c ) Chauv. Lex. Pbilojoph. pag. 85. {d) 
Da Hamel , H i j i . Acad, Setene, lib. 2. feti, 
3. tap. I . pag. 165. &f-e¿f. 

B Ú R G R A V I O v I Burgravj erano in 
origine la cofa medefima , che altramente 
veniva da noi accennaía , cd intefa fotto 

le 
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le denomltmiom di Caftellam ^ oweroCo-
mites Cajhl lani \ ma il grado , e dignita 
loro venne confiderabilmente avanzara cd 
ampliaía lotto Ridolfo d'Hapsburg ; awe-
gnathé prima del fuo tempo , i Burp/avj 
erano conOderati niente piu d' un Conté , 
ed un grado pib giü dei Principi; ma nel 
cortui Regno cominciarono ad eiTer riputati 
ful pitde medefimo, cVie i Principi. Schu-
rzffl. Epift. D7. A£l. Erud. Lipí. Supplem. 
tom. 3. pag. 510. 

In alcune segioni íiffatta dignita ha mol-
to degenerato , maíTimamence nel Palatina-
t o . Vi furono formalmente , fecondo cib , 
che ne fcnfie Gregorio Leti , quindici Fa-
miglie. , che godevano il Titolo di Burgra-
gravj , tredici delk- quali di presente fono 
cíhnie ( « ) . Ma uu fatto funig^iante viene 
da altri diverfarrente rappieitntato ( ¿ ) . 

( a ) Leti , Lettere , <&€. Parte. 1. ^ $ . 7 4 . 
e pa^» 2^1. Memoirei de Trev, Septemb, ann, 
1702. pag 74. (h^Vcpgafí Corn . Ditiionnire 
des Arts , tom. 1. pag. 14-?. I . imn. Jur . 
Imp. lib. 4. cap 4. Trev . D ic i . Univ. tom. 
1. pag. 1289. 

Nt l ' a B>)emia , i l Titolo di Burgravio 
vien dato al primo U6zia'e , o fia qutl 
períona^gio, che vi comanda , e governa 
quel Regno m qualita di Viceré . 

NeliaPruília \\ Burgravio é uno dei quat-
tro pr m i , e principali Uthziali 5 o M m i -
flri della Provincia . 

B U S H E L . Qoefta milura detta anche in 
latino bárbaro Buffellus , appariíce , eífcre 
ftata dapprima u!ata per una mií. ra di 11-
quidi , maífimarnente di vmo , egusle a 
otto galloni Inglefi . 08o libr^ facium galo-
nern v i n i ; & otto galones vini faciunt Buf-
fellum London , qux eji oSiava pars quarterii 
{ a ) . Ma quelia voce che s'awicina a di-
noíare 1'Italiano quartiero non iftette molto 
ad cííer trasfenta a fignificare una milura 
afciutta di grano della quantna medtfima . 
Pondus eflo librarum frumenti, facit ¿u(fcllum 
de quibus 080 conjijtit quartenum ( ¿ ) . 

( a ) Compofit. Menfur. ann. 51. Henn.q. 
apud Spelmannum , Gloff. pag. 254. inroce 
Galo, ( b ) Fiet./zi». 2. cap, 12. §, u Kenn , 
Glofl. Paroch. Antiq. in voce Büííeilus. 

La forma e figura del hushel íng'efe , 
che poffiam dirlo Buffello , é q eüa fbbi-
lita da A r n g o V I I . , e conlervafi nejlaCa-
mera del pubblico Filco. QueíU miíura ef-
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fendo (Uta ripíena d1 acqua di fontana co-
m u ñ e , e miíurata 1'acqua innanzi alia Ca
fa dei Comuni 1' anno 1696. in un paral-
lelopipede regolare fu trovata conteneré 
2145. 6. dita folide ( O ; €^ eíTendo i'ac
qua medefima ftata pefat?., montb a 1151» 
once, e 14. di pefo da dodici once ( d ) . 

( c ) Everard. Ste<-eom. ( d ) Greav, Orig, 
del Pef i , pag. 2$. & f e q . 

Oltre la vera forma , o fia Buffello lé
gale , noi abbiamo altresi varj altri buffel'l 
locali , o diré g<i voghamo mnnicipali, di 
differenti dimeníioni in luoghi diverfi . E 
di fdtti in Abindegn , ed in Andover un 
buffello contiene nove galloni; in Appleby , 
ed in Peurith, un buffello di pifelii , di f i 
lo , e di biada , contiene fedici galloni : 
d'orzo , di mdlto , od f̂ rzo franro per la 
birra, di vena, e fimigüanri , venti gallo
ni . Nella Carlifola contiene un bufjello 
vrntiquattro galloni : in CltÜtr un buffello 
di fanoa, di r i fo, e iomiglianti , cor.ti ne 
trenradue galloni ; e di vtna ne cor tune 
quarar.ta ., In Doikc cr un bufello di fari
ña prepárala per la birra , e di vena . con-
tvene (olí dieci galloni : In Fanouth vn 
bhjl'tlo di carbón ftannellato é di íedicí 
galíons , d' aitre coíe ne contiene venti , e 
ccimi nementc vientuno . In Kinjílh'n f< pra 
i l Tamigi contiene ¡I buíítlh otto galloni, 
e metto.-j ed ¡ n N e v b u r y , nove. In Wic-
comb, ed ¡n Rtaoing, otto a-Honi, e tre 
quarn ^ e hnaimentc n Stamford contiene 
ledici galloni. Hought, Ct»!lctl;, tom. 1. n. 
46 p. 42. Vc^gríi I 'Articoio PESO. 

M . Cenalis nel íuo T'.vct. to dei pefi , c 
delie mÜuíe fa montare il luo Buffello a un 
terzo dell' Anfora Romana annea . I I Mcr-
íenno offervá , che un buífeilo , o íia quar-
titro di biada di Parigi ammontato contiene 
ven idue mila cenco ieüanra granclli di gra
no; e quando é fcotfo, e Üivato, 172000. 
grant l l i . Ne! tempo , che venne a morte 
1; ímperator Severo , nei pubblici grana) di 
Rv'ma trovavafi tamo grano per la luffifttn-
7a di íetre anni intien caltplando ii ci nfu-
mo di 75000. ¿wjje///", oquartien i l gi^mo, 
cht équanto diré per la íuífittenTa di 6000 , 
eco. uomini , calcolandofi, che un butlello 
íomminiliraíTe i l manttnimento del pane 
per un giorno ad otto uommi. Trev. D é l . 
Umv. tom. 1. pag. 1098. in voce Boiff 
í eau . 
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^ Ü T T R O . Altro in foftanra non é i l 

butiro > o come i Toícani lo chiamano , i l 
huno , a propriamente parlare , fe non fe 
la parte craffa olcaginofa del latte; quindi 
appunto non mancaronoScrittori, quali non 
ebbcro difficolta a denominarlo olio di lat
t e , oleum la&is i oleum ex latfe ( a ) , Vna. 
fomigliante denominaiione fembra , che 
s'addica aífai bene ai Popoli di moltiíTimc 
parti dell' Indie Orientali , ove íl butiro é 
femprc fluido tutte le ftagioni dell' anno , 
e v i fi vende a mifura non altramente che 
gli o l ) , i vini , e gli altri liquori , e non 
a pefo, come in Europa, ove é in forma 
confidente ( é ) - Sembra, che í' iftefTo per 
1'appunto fi uíaííe nel paefe di Giobbe, i l 
quale parla delle -ampolle, o caraffe di bu
tiro, e di lavare i faoi piedi col butiro (c) . 
AHorché i l butiro é in uno ftato folido, e 
confiftente , e quale appunto lo ufiamo noi 
altri Europei, appariíce trovarfí come in 
klato di violcnza . Monfieur Boyle fi fa ad 
Kivcftigare.j quale de due ftati fia piü natu-
rale ( ¿ i ) . Alcuni confiderano Wéutiro piut-
í o ñ o come un prodotto del fior di latte , 
che del latte medefimo ( e ) . Sembra ¿he 
Táci to intenda di fignificare i l butiro per 
refpreífion íua di Lac concretmn , latte rap-
prefo ; lo ^he pare , che baftantemente con
venga con cib , che Plinio dice, che i l lat
te vien condenfato in butiro, den Jar i lac in 
pingue butyrum ( / ) . 

( a ) Cartclli , Lexicón Medie, png. 116. 
( b ) Boyle , Opere FHofofichc rifir. tom. ^. 
fag. 404. ( c ) Job. 20. d. Idem 29. 6. ( d ) 
Boyle , loco citato ^ tom. 1. pég. 466. & feq. 
(>e ) Savarin. . D / ñ . Commer. tom. 1, pa^. 325. 
( f ) Caring. De habit. Corp. Germ, pag. 57. 
& feq. 

i l butiro vien fatto in gnmdiffima ab-
feondanradal latte di vacca; ed alcuna vol-
ta anche dal latte di cap ra \ ma grandifiTuna 
copia ne fomminiíira i l Jatíe di pécora , 
come oflerva lo OeíTo Plinio {g)- . quantun-
qut Galeno fembra , che lo ponga'in dub-
bio . Sonó oggiinai notifRmi gli eíempj del 
butiro f^tto dal latte di donna , i l qu^le 
viene in grado íommo celebrato dall' Of-
manno come un íovrano fpecifico per l'E-
tisia { h ) . A q eíío aggiungafi , che gli 
antuhi popoh delia Scixía , fecondo cib , 
che ce ne conta i l Principe de' Medie» Ip-
potrate , face vano i l butiro di latte di nu-

Su<ppl,Tom.I, 
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trrei Í ed i l método di preparafto viene egfe-
giimente deferitto da queüo medefimo Aa-
tore ( / ' ) . 

( g ) Plin. Hif i . Natur, lib. 28. cap, 25. 
( h ) Hoffman. C l a v . ad Schrod. Pharm, p. 
6Ó2. Hippocr. lib. 4. de Morb. 25. pag, 22, 
&' feq. Linden, Exerd 16. §. n o . & feq. 
( i ) Caftelü, Lexicón Medie, p. 116. Con-
ring, ubi fupra , pag. 59. ^ f e q . 

Parta i l Dottor Plot d'una donna abitan
te in Little Voríey nella Provincia di Staf-
ford appelíata María Eagle, che oltre T al-
lattare un bambolino » face va del fuo pro-
prio latte due libbrc di butiro ¡a fettimana, 
e quefto ella face va peí tratto di cinque 
raefi dacché era ufe i ta di tetto pe' fuo i par
t i . Que lio butiro ven i va pofeia fommíni-
ílrato dagli Spexiali di quei contorni , per 
guariré le enfiagioni ( k ) . I I Borelü narra 
un fatto fomigliante del butiro fatto del 
latte di certa donna Bolognefe, ma quefto 
ven i va preferitto per le guarigioni delle ta-
b i , e confun^ioni ( / ) . 

( k ) Plot, Nat. Hifi. Stafford c. 8. §. 34. 
pag. 285. ( I ) -Borelli , Htficr. & Obfervat. 
Med. Phyftc. Cent. 3. Obf. 82. 

Parla Plinio del butiro come d'una deli-
l i a affai particolare ira i Barbaria e che fra 
cíTi venivane diftinto in due fpezie , cioé 
la fpezie ricca , e la fpexie povera . PUn. 
Hift. Nat. Lib. 28. c. 35. 

La prima volta , che inecntrafi Ja voce 
l & Q V T v p Q v ^ fi é in Ippocrate, allorché fa i l 
gran vecchio parola degli Sciti , dai quali 
apparifee aver dapprima i Greci imparato 
i'arte di farlo. E di vero qual ragione puo 
eflfer gfíegnata onde Erodoto deícrivefle i 
metodi di fare i l butiro dagli Sciti con tan
ta eíattczTa , qualora ñato feífevi fra' Gre
ci l 'u fo , e 1'arte medenma ? Hercdot. Mel-
pomen. Conring De Habitu Corporis Ger
mán, pag. 60. 

Conviene non tralafciar di diré j come 
appariíce , che gii antichi Giudei poflede-
vano anch'cffi Parte di preparare il butiro, 
Salomonc ( w ) , Ifaia ( » ) , ed anche lo 
{leííb Mesé fanno parola del butiro ( o ) , 
Qued' ultimo lo rapprefenta come in ufo 
fin nel tempo di Ábramo ; ícppure noi no» 
ci factíllmo a fupporrc con alcuni moder-
ni Scritton , che per la voce butyrum, bu~ 
tiro , non voleflcro inttncere i l caao , © 
formaggio ( /> ) . 

B b b "1 m ) 
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( m ) Proverb. x x x . 33. ( n ) Ifaias v u . 

15. ( o ) Gonring. lib. cttat. p¿t%. 6 1 . & feq. 
( p ) Ca! íne t , JD/H. Tow. 1. 332. 

Nella Cattedrale di Roven vi ha una 
Tor re , detia la Torre del butiro , tour Au 
beurre , e cib appunto , perché Giorgio d' 
Amboife Arcivefcovo di Rovea 1'anno 1500. 
avendo veduto , che mancava 1'olio nella 
fuá Arcidiocefi durante la Quarelima , per-
mife Tufo át\ butiro , colla condizione , che 
qualfivoglia abitante d'effa Diocefi pagaffe, 
per ottener la licenza, fei foldi , e col r i -
tratto di quefto danaro i l buon Prelato fe-
ce fabbricare quefta Tor re , o Carapanile . 
Sonovi altri fimigliami Campanili, eTor-
ri dette del butiro , per avventura per la 
ragione medeíuna iri Notrc Dame , in Bour-
ges , cd altrove . VeggaüTrev . Di¿l. Univ. 
Tom. 1. pag. 1010. 

E' i l butiro un'emolliente, ed ha v i r th , 
c facoltadi approíTimantiíi a quelle dell'olio^ 
concioffiaché ei poíTiede una valida attivita 
per far teña ai vcleni , e di reprimere , c 
fepellire, per dir cosí , Tagriraoniofa qua-
lita dei medefimi ( ^ ) . Per la fuá proprie
ta d' impinguare , ed infierne di rilaíciare 
le parti , fi fa i l dotto Quincy ad imma-
ginare , che abbia una tendenza ad oftruire 
i vafi capillari , e le glandule , ed a ípor-
care, ed empier di materia feccioía le vf-
fcere . Da altri Scrittori per lo contrario 
ci vien rapprefentato , c commendato per 
un diurético , per un purgativo , ed infie
rne per un promovence dell' cípettorazio-
ne ( r ) . 

( q ) Diofcoride , Lib. 2. cap. %i, Foreft. 
Obferv.k, 10. w. 8. in Schol. Caftelli , Lexi
cón Med. pag, 116. ( r ) Quincy , Dijpenf. 
Far, z.Seti. 13. n. ^Qi.pag. 232. Juntk. Con-
fpeñus Therap. tab.y. p, i^j .Ú'feq, 

GU Scrittori delle paílorie , o fíeno quel
le cafe, o capanne ove fi lavora i l latte in 
formaggi , ricotte , butiro , e foraighanti , 
deícrivono la riceíta cd i l método difare, 
e di preparare i l butiro . I I mezzo prinei-
pale , per cui \\ butiro é produtto , é per 
una junga non mai interrotta agitazione , 
c dimenaraento del latte, per la quale vie
ne ad eüer rotea la fuá teffitura , Dopo , 
che \\ butiro c venuto , com'eíTi dicono, 
lo íchiuman fuon, lo lavano, e lo metto-
no in foppreífa, per ípremerne i i latte ( / ) . 
I n Beogal i l butiro vicn fatto con fornma 
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facilita con dimenare per etitro al latte m u 
proporziata ftecca ( í ) . 

( f ) Ruji-, Ditl. I om> 1 . m voce „ ( t ) £eíf, 
Edif. Tom. 4./?^.424. Tranf Filofof n. 357. 
pag. 227. 

Qualora i l latte non íia a dovere , e ben 
lavorato , i l butiro non fi coníervera piíi 
che tanto . Nell 'India ci vien (uppoftoche 
vi fia del ^wí/ro vecchio di quattroctnto an-
ni , e che ivi é venduto a peío d'oro per 
guariré i dolori, e 1 malí d'occhi , ed al
tri malón i piü invecchiati , e cronici , 
Vegganíi le Tranfaziom f iluíof. num. 244., 
pag-343-

Quando i l butiro comincia a fuanire , a 
guallarfi , ed a perderé i l íuo fapore , e di-
vemr rancido, fi rmuova , e ricovrafi age-
voliffimámente con ¡avorarlo di nuovo, c 
con lavarlo ben bene neU'acqua. 

I n Bengal per fare , che i l butiro pafíi 
per frelco, allorché ¿ vecchio , e rancio , 
10 squagliano , e verfanvi la quarta parte 
di latte crudo ^ ed alquante ore dopo lo 
fíringono ben bene in un íscchetto perché 
fi rappigli. Tranf. Filoíof. n. 337. pag. 227. 

Se le vacche fi paícolino in terreni ove 
11 fieno fia corto , lommmiftreranno parte 
piü abbondante di butiro , quantunque fac-
ciano minor copia di latte, diquello, che 
fe pafcolaífero dcli'erbe alte, e lunghe. I I 
latte (f alcune vacche , quantunque fi pa
ícolino nelle pafture medefime , non verrk 
a fomminillrare quella quantita di butiro , 
che fomminiílrera quello d' airre vacche . 
I n moltiíTimi caíi viene fpenmentato, che 
i l butiro coníerva i l fapore, cd i l gufto di 
quell'crbe, e di quelle piante, deüe quali 
le vacche fonofi paíciute . Boyle Oper. Fi-
loíof. Rillr. Tom. 3. pag. 5 50. 

11 mefticro , od arte út\ butiro é fom-
mamente confiderabile, e di grandifltmo r i -
i ievo. Calcolano alcuni, che folamente in 
Londra fe ne confummano anno per anno 
50000. caffette ( « ) • Viene d' ordinario prin
cipalmente fatto i l butiro; e lavorato qua-
ranta miglia intorno alia Ci t ta . Viene af-
í en to , che folamente da Cambridge, e da 
Suffolk ne ven ge na ogni anno oltre cinque 
mila barilotti , cadauno de'quali detti dagl 
Inglefi firkin 1 ne contengono cinquanta lib-
bre (ta»). I I luogo aopdiato Utoxeter nel
la Provincia di Stafford , é un mercato fa-
tnoio aífai peí buon tóra, dimodoché 1 piíi 

groííi 
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groffi piziicagnoli, emercantí di fimiglian-
t i commeftibili di Londra , vi tengono cola 
i loro proprj Fattori, e fattorie íhbilite peí 
butiro. Vienci condolió in pentole, ed an
che in forme lunghe cilindriche d'un pefo 
di 14. libbre Tuna» 

( u ) Compl, Engl. Trad. Tom. i .pag. 134., 
( w ) Idem, ibíá.pag. 31, Atlas Marhimus y 
pag. 110. 

Vengono praticati diveríí abufi nelTim-
ballare , come anche nel falare i l butiro , 
a fine di far crefcere la fuá mole , ed: in* 
fieme il fuo pefo, contro i quali abufi noí 
Inglefi abbiamo uno ííatuto appoíla parti-
coíare ( x ) . D*ordinario le pentole o vafi 
fon pieni d' ottimo butiro alquante dita al 
áifopra verfo la bocea del vafo, e poifíno 
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ai fondo fon pieni di butiro inferiere , e 
cattivo : alcuna vo!ta i l butiro é aggiuftato 
in ruotoli , i quali fono verfo la fommita 
pieni , e all5 ingiíi fon vuoti . A fine d' 
impediré si turpi truíferie , ed inganni , i 
Fattori ílanzianti per i lor principali in 
Utoxeter , maníengono un foprintendente, 
i l quale nei cafi di fofpctto, trivella i l va
fo con un' iftrumcnto di ferro acconcio a 
tal fattura * che vien detto faggia butiro , 
i l quale é fimigliantemente falto a foggia 
di tenia rivolta , affinché poíía penetrare an
che nei latí obliquamente fino'al fondo (j/) . 

( x ) Statut. 4. Car. x. c. 26. Abr. Tom, 1. 
pag. 128. Coll . Difc. falt. pag. 137. & feq. 
( y ) Plotter. IJior. Ñatur. Siafford* cap. 
§*3.pag. 109. 
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A B A L A . Alcuni Scrítíori chíamano 
la cabala la Filofofia acromática di 
Mosé , e cib per contradiíHnguerla 

dalla Dottrina Exotérica , o fia Popal a re . 
B u d d m s , Introduíl. ad Philoíoph. Hxbreor. 
pag. 48, Veggafi T Artícelo ACROMATÍ-
GO . 

QK Ebrei preferlfcono univerfalmcnte la 
eabala alia Scrittura paragonando la pri
ma alio fcintillante raggio d'una pietra pre-
-ziofa r e la feconda ad un debole fcintilla-
re di un' acceía lucerna . Cherubin. Biblioth, 
Critic. Sacr, Tora. 3. Differt. 1. Jour. des 
S^av. T o m . 3,6. pag. 30. 

Vien divifa la cabda in nomínale , cd 
in reale . La cabala nomínale , o fia litte-
rale é quelia , che é impiegata nell1 ufo mi -
ftico dellc lettere , de i nomi , e dei nume-
ri : eppare quelia , la quale dai nomi di 
D i o , e dalle lettere, voci} fillabe , nume-
l i , e numeral! del Tefto Ebraico , cava, 
delle Dottrinc , e delle appellazioni mi -
ñiche» 

A quedo Capo appartengono fingolar-
mente le compofiiioni degli Anagrammi , 
dei Chronograrami , ed altri fimiglianti f r i -
vole , e fanciulkfche fpezie di lavori let* 
terarj, che dalla gente di buon fenfo , ed 
illuminata vengono íoltanto tolleratc nei 
ragaiii non per anche aíTodati nel giudi-
zio . Surn . ÁrchsBo). Lib. 1. &, 7. Tranfazio-
ui FlJofof. n. 2 0 1 . pag. 800. 

DiíFeriíce foliante la cabala dal Maforab, 
in quanto quefta feconda dinota la fesenza 
di leggere la Scrittura , e la prima infegna 
quelia d' interpretarla . Tanto 1' una , quan
to 1' altra vien íuppofto , che fienofi con
sérvate di generazione in gencrazione pref-
fo gli Ebrei per pura órale, o vocaie Tra-
dizione , fino a tanto che alia perfine le 
fcritture furono ñílate per mczio delle let
tere vocali , e degli accenti, non altramen-
te , che le interpetrazioni furono ftabilite 
¿3. Misnahy e Gemara, Prideaux , Conne¿\. 
P, 1, lib. 5, pag. j é . 

La cabala reale é quelia , che s'oecupaij 
s' irnpiega nel difeoprire , e fvclarc i Mí-
ñerf dclla Natura , c della Rcligione , ¡e 
proprietadi degli Spir i t i , le coíe del firma
mento, gli elementi , e cofe fomiglianti-, 
dalla contemplazione dei dieci Sephiroth, e 
delle quattro voci caba'iüiche , Az'tlath r 
B r i a h , Jetz izah, ed Aihiab y vale a d i ré , 
le voci d1 eraanazione , di creazicne di fos?-
mazione , e di fabbrica . Prima di queñe 
voci pongono efTi altresi alcuna volta la 
voce Enfophic, o fía vece infinita , da cul 
vien íuppofto, che featurifeano tutte le al-
tre . Burn. Archsol. Philofoph. Lib. 1. c. 7», 
Tranf. Filofof. n. 201. pag. 800. & feq. 

I Griíici moderni quafi íníti foftengono 
che la cabala fia una mera invenzione , s 
tróvalo di frefea data dei Rabbini moderni *, 

La fpezie Litteraie principalmente appa-
rifee , non eífere Rata nota agli antichi Giur 
dei . Giufeppe Ebreo non ne fa la meno-
ma parola; e Pilone, Origene, e Sant'E-
pifanio , i quali erano profondi poffeííorL 
della Giudaica Letterntura , non fannomot-
t o , nemraenper ombra , di queña Cabala,,. 
Non vi ha la menoma traccia della mede-
firaa nel Ta lmud, né in veruna altra , qua-
lunque fiafi, dell'antiche Ebraiche Scrittu* 
re . Cherubin.. Bibl.,Critic. Sacr. loco cit. 

Quanto alia fpezie della cabala reale, el
la é prefa impreftito, e fatta nafcere raaf-
fimamente dalla Filofofia Pittagorica , e Pla
tónica i quantunque fi pretendano alcuni ák 
dedurla , e farla venire dalla feienza gero-
glifica degli Egiziani. 

11 primo aurore, che dieífi a fpacciare f 
ed a pubblicare le cofe tutte alia cabala 
pertinenti, fu Gioachide , ovvero ,. com'al-
t r i vogíiono , Simone figliolo di Gioachi-» 
mo , i l quale pubblicb la tanto famofa, e 
decantata Opera Cabaiiftica intitojata Zo* 
har , Dicono alcuni , che coftui viveva ¡n-
torno i l tempe della deftruzionc di Geru-
falemme fatta da Tito . Alt r i poi preten-
dono > che queñ' uomo fioriíTe í'dtanto nel 
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¿ceimo Secólo áeHa Chiefa. Basnage-^ Hí-
ftouc des Juifs , Lib. 3. c. 10. 

Parecchi CriíHani fonofi internati nello 
ñud:o deila cabala , ma piíi degli akri con 
intenfione panicolare la cohivarono Pico 
delta Mirándola , 9 Reuclino, Arrigo Mo
ro , e Gnorri Rofenvoth Configliere del 
Principe di Sultzbach , i l quale alza alie 
ílelle le lodi della cabala, e ce la vuol ven
deré come la piu pura , e piu íublime di 
qualfivoglia akra feienza , e cognizione , di 
cui capace eííer poíía.la mente uraana . Arrigo 
Moro ci afficura , come tutta la feisnza, 
e tutta la filoíofia , cui egli aveva coki-
vato , andava a por foce alia perfine , cd 
a terminare in un pretto fcetticismo, fino 
a tanto che egli non applicb la lúa raen-
te , e dieífi a fludiare , come egli 1'efpri-
me , la veramente divina , ed afeofa , od 
arcana feienza della cabala, la qua'e in bre-
viffimo tempo lo condufie, e guidollo per 
mano ¡0 un nuovo mondo di luce puriífi-
ma , e fotlanziale , e rierapié la fuá ani
ma di notizie fuperiori , ed ineffabili. Mo
to , Oper. Filofof. T o m . 1. nella Prefazio-
ne / 

I I Galatino vorrebbe farci crtders , che 
gli antichi Rabbini non folo conofceíTero , 
ma credeffero eziandio 1' ineffabile Sagrofan-
to Miñcro dell'ladividua Trinita per mez-
20 della Scienza della cabala'y e Paracelío, 
ed i fuoi feguaci , afierifeono , che Aronne , 
E l i a , Davidde , Bildad , e moltUTimi alíri 
di quei tempi, foíTero fovrani CabaliíH. 

Faffi a ponderare i l Doítor Burnet, ed a 
porre a difamina i mcriti di parecchie par
tí della cabala, cai egli dice di toccar con 
mano, effere feaza i l menomo ragionevo-
le fondamento , s non conducente per al-
cun modo alia menomifliraa reale cogni-
zione . Ma egli fi fa a congetturare , che la 
cabala molto antica , innanzi che veniífe 
adombrata , coníufa, e tutta adultérala con 
mefcolanze di favole , efanfaluche, conte-
neflfe in sé alcuna cofa origínale , e reale 
particolariffima, come anche le gradazioni 
delle cofe medefime ; particolarmentc quel-
k , che , innanzi alia creazione delle co
fe le cofe tutte medefime aveííero in Dio 
la loro efiñenza ; e che da Dio medefimo 
non ícaturirono , non altramente che tan-

emanazioni ^ che torneranno in Lui di 
k l nuovo 5, poiché farannp d i í l r u t t e e che 
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ne fuccederanno pofeia altrc emanazioni ^ 
e riproducimenti , ed altri diñruggiraenti , 
cd aííbrbimenti per tutta V Eternita , fic-
corae hanno in Dio avuto fin dall' Eterni
ta 1' efiñenz-a . Che nulla é predotto dai 
nulla j e che le cofe prodotts non torna' 
no mai al nulla; ma hanno fempremai la 
loro efiftenza in Dio . Burnet , Archaeol. 
Lib. 1. cap. 7. Tranfazioni Filofof. nu. 201. 
pag. 800. 

C A C C I A ., Facendo la caceta nel mare 
vengono tcnute generalmente, ed oflcrvate 
le rególe feguenti: Se quell'anímale , qua-
lunque fiafi , al quale fi- vuol dar la caceta, 
trovifi contro i l vento , i l cacciatore dee 
condurre dalla banda di fopra tutte le fue 
armadure , ed attrezzi , e proporzionare e 
regolare i l fuo corfo per incontrar i ' aní
male nclPangolo piu vicino . Se 1' aníma
le y a cui fi da la caccia , fi tro vi a fecon-
da del vento , allora i l cacciatore pub ve-
nire ad íncontrarfi con eífo , eccettuato i l 
cafo , che l 'anímale fi portaífe diritto in 
nanzi al vento , e cosí fuor della vela ; 
oppure fe fi conduceífe ben chiufo , e fer-
irato col vento , ed i l c-acciatore avanzafle 
piu del bifogno la feconda del vento, e II 
anímale gli ufciífe di mira. Se la cama fi 
trovi a poppa, ed i l cacciatore aveífe podo 
la fuá direzione a prua, allora fara meglio r 
che i l marinaro rivolti la barca , qualora 
i l mar fia tranquillo, ed in tempo di gior-
no , quieto , e chiaro . Gíunto che fia i l 
cacciatore al punto di trovarfi ferrato colla 
caccia, fi fiud:era d' incrociarla nella parte 
davanti , e per tal raezzo verra a chiuder 
l'ufcita da qualfivoglia parte , e fchivera. 
1' impeto della direzione dell' an ímale , Guil l . 
Cent . Dif t . Par. 5. in voce Chafmg . 

Cacciar F Oca falvatica . E" queíla una-
maniera d' efprimerfi ufa ta per fignificare 
una fpezie di corfa á* uomini a cavallo ufa-
ta in guifa, che raífornigliafi efFettivamen-
te al voló delToche falvatiche, íquali uc-
celü generalmente vanno accodandofi in 
volando Tuna dopo l'altra ordinatamente, 
e non a branchi confufi, e difordmati, fic-
come volano d' ordinario quafi tutt i gli al
t r i uccelli . l o quefta fpezie di caccia ,. o 
corfa;, i due cavalli dopo che hanno avu
to la liberté di feorrere i l tratto di. dodíci 
pertiche, allora l'altro cavallo, qualunque 
fiafi, al agúale viendata la raoíTavien món

tate 
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tato dar cozzonc , che ¿ ¡a terra , . Tultimo 
cavallo eíTendo tcnuto fcrrao , per íeguitar 
poícia Taltro r allorché fara giunto ad una 
data diíhnza flabilita , e fiiTata dagli arti-
eoli accordati r o da coloro , che hanno in
te re fie in queda caccia , o giuoco , o dai 
Giudici a quedo fine aíícgnati. Giunto adun-
que T altro cavallo alia fegnata diftanza, V 
altro íi lafciai andaré dal fuo cozzone , e 
cuel cavallo, che arrlva- al luego determi-
to per fine deíla corfa prima degli altri , 
vince la corfa . Sonó incredibili gli sfor-
2T , che fannofi dal cavalcante , c dal ca
vallo , che ha dato all'altro 11 vantaggio 
della divifata diílanza , per raggiugner 1'in-
nanzi fcappato , e íbverchiarlo . Simiglian-
íe fpezie di corfa , o caccia f come g r i n -
gleíi amano meglia chiamarla , non duro 
per lungo teropo ad efTere in ufo comune , 
avvegnaché venga fperimentata inumana , 
e deftruttiva de' buoni cavalü , maffimámen
te quando vien fatta con due cavalli ac-
coppiati infierne. 

C A C I O . I Laplandi fanno una partí co
lare fpezie di cacio del latte dei loro Cer-
^iatt i , i l quale non é foltanto di grandif-
fimo fervigio ai medefimi per cibarfene, ma 
cziandío per molti altri ¡oro ufi , ed occa-
f ioni . Ella é cofa comianifTima in quei lo
ro feveri c l i m i , 1'aver le membra intorpi-
dite, e raggrinzate , ed attratte dal freddo 
grande a fía i frequentemente . I I loro rime-
dio fi é per quefta inferraita tanto ufuale 
T arroventire al fuoco un ferro finché fia 
roííb^ ed aíTai infuocaíor e cacciarlo peren-
tro i l mezzo d' una di quefte forme di ca
cio ; raccolgono diligentemente quell' unto , 
a liquore untuofo , che ne goceiola fuori , 
e con quefio ungonfi ben; bene le attratte 
membra , ed é cofa veramente mirabile , 
come in un- íubito vengono a diftenderfi di 
nuovo alio flato naturale fano , ed a gua
riré . Sonó fimigliantemente quei dati Po-
poli aíTai fottopofii alie CoíTi, ed alle indif-
pofizioni , e mali dei polmoni , c di pari 
le curano non con altra medicina , che la 
pur*ora divifata j conciofTiaché pongono co
loro a bollire nel latte frefeo di cerviatta 
una gran quantita di formaggio fatto del 
latte medeíimo , e fanno pofeia delle ab-
bondant'rílime bevute di fimigliante decotto 
ben caldo, e quefte bevute le replicanopih 
« pi« volte il. piorno • Sogliono parimente 

C A D 
fare i l decotto medefimo meno gagliardo 
vale a diré, piu lungo, e con minorquan
tita di cacio f e di quefio fervonfene per co
mune loro bevanda per tre o quattro gior-
ni continoati ; e cib fanno aífai volte in 
un" anno , e fervono quefie bevute di loro 
purghe . Fanno eíTi quefla fpezie di medi-
catura per fottrarfi alie infermita , allequali 
gli fottopone la loro acqua , che in altri 
tempi é la loro ceñante bevanda, e non é 
realmente buona ; quantunque per impedi
ré , che non faccia loro male, íbglianvi far 
bollire dentro, prima di beverla , delle car-
n i , non meno ¿Tanimali terreftri, che dei 
pefci . I I loro gufio non é punto delicato, 
non aíTaporando, né fentendo gran fatto i l 
fapore delle cofe ; e le loro malattie , di 
pari , che i loro rimedj , fono in picciolif-
fimo numero. 

C A D r . Noi c'incontriamo aflai fovente 
in leggere altiffime lamentanze dell' avari-
zia , delle piíi che tiranniche eftorfioni , e 
delle enormiffime iniquita dei Cad) Turche-
fchi : qualfivoglia giudizio e preflfo cofioro 
venale : la gente corrompe a forza d1 oro y 
e di donativi i C a d ) : i Cadt poi corrompo-
no i Maulas, i Maulas, i Cadilefcher, ed 
i Cadilefcher i l M u f t i , e cosí perunacon-
tinuata fcala e ferie tutto é corruzione s 
malmenamento di dritti , e di Leggi, in i 
quita , e fcelleratezze .. Tournefori, Voyages 
du Le van t , tom. z. pag. 57» 

Cadauno Cad) ha i proprj refpettivi far-
genti , che fono perfone aífegnate a pofta 
per afcoltare , e riferire le querele , e cita-
zioni del popólo . Se la Parte citata man
ca di comparire all'ora e termine afiegna-
tole , la fentenza vien data in forma prov-
vifionale a favore del fuo Avverfario , o 
della parte citante » E'cofa d'ordinario inu-
tile l'appellaríi dalle fentenze dei Ca¿/) j con
ciofTiaché non é gia udita di bel nuovo l'ef-
pofizione del fatto nelle appellázicni ,. ma 
il giudizio vienvi formato fulla relazione da-
tane dalCa^ medefimo .. I C a d t perb ven
gono parecchie volte caífati daU'ufizio non 
fo^o,. ma eziandto puniti con flagellazioni> 
e con multe a cagione dei riclami , ebe 
vengono fatti delle loro ingiuftizie; 111 a ^ 
Legge Turca vieta i l punirgli in qualfivo
glia cafo, e per qualfivoglia misfatto, col
la morte.. Coftantinopoli ha avutodei Cadt 
fiíio dali'anno 1390. allorché Bajazetl.co-
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flrinfe Glovanni Paleólogo Imperatore dei 
Greci a ricevere i Cad) nella C i t t a , per 
giudicare tatte le difficoha , e pendenze , 
che foííero accadute ira i Greci,ed i Tur-
chi ivi üabíli t i . 

In alcune regioni dell'Africa , i Cad) fono 
altresi i G¡udici dclle matene di ReUgione. 
PreíTo i Morí ú Cadt é la denomiuazione, 
che dafli a!i' Ordme piü eminente dei loro 
Sacerdoti , ovvero Dot io r i , e Maeñri , cor-
rifpondenti in tutto , e per turto ai Rab-
bini preífo gli Eorei . Veggafi Jour. des ígav. 
T o m . 8r. pag. 100. 

C A D I L E S C H E R , Han no i Cadilefcher 
la ftfcfliüima autonta nelle Provincie , che 
ha il Mufo in Cortannnopoü.. ( « ) Q_uefti 
Cadilejcher quafi íempre , e d' ordinario di-
ventano poi M u f ú , ed é quelia come una 
ícala per ginngere a quefta ultima dignua. 
I I loro íiudio peínetele íi é íopra 1'Aleo-
rano , che é i l íoV , ed único Códice non 
meno delle Lcgai Civdi , che delle Leggi 
Canomche. 11 loro pofto nel Divano é al-
lato al gran V i f i r . Affai fovente fon loro 
pórtate le appellaxioni dalle fentenie dei 
Ca t í i , pertinenti .ad affari c i v i l i ; ed hanno 
cíTi puré la fopriniendenza di tu t t i gli al-
t r i Uf i i ia l i , e Miniftri di Giuítizia dentro 
T Impero , Ad eííi tocca la nominazione 
dei Cad i , e át'x Maula-Caá} \ ma per 1'ele-
zione dei Maula-Cadi vuclvi i l coníenío del 
gran Signore . In occafione di qualfivogha 
grave querela contro i l Cadi , efli íono 
quelli , che lo condannano , e lo depon-
gono . ( b ) 

( a ) Veggaft Jour. des fgav. tom. 58. 441. 
( b ) Tournefort, Vojyage du Levant, tom, 2, 
Lett. 14. pag. 57. 

Nell ' Egitto un "Cudilefchere un' Ufíziale 
fimigHantiíiimo ad un gran Cancelliere ec. 
e queílo viene cadaun" anno Ipedito da Co-
ftantinopoli al Gran Cairo, ed a quefto puo 
i l Popólo appeliare dalle íentenze del Cadi, 
e molte Caufe di memento , e rilievo gran
de nel Cairo fono immediatamente trattate 
nel Tribunale di quedo Cadilefcher, Pocock 

C A D M I A . Cadmía fornacum. Diofcori-
de , e Plinio differifeono grandemente nel 
darci la deferi/ione , ed i l piano di quefta 
íoftan/a , quantunque non meno efíi , che 
gli altn Auton tutti convengono , e s'ac-
cordino neila parte materiale della fuá ifto-

na , vale a diré : che 'ella é quefta ¿admia 
un recremento dei metalli adunaíaíi , ed ag-
grumatafi in quei fornelli , o fornaci , den
tro de' quali i metalli medcíimi fono ftati 
liquefaíti . 

Nomina Plinio una fpezie «ppeTlata C a -
pnitis , ovvero cadmía fumofa . Di queíla 
Dioícoride non ne fa parola . Quefta cad
mía -capnitis era la piu fina , e la piu fot-
tile di tutte le altr.e fpezie ; ed era trovata 
verfo la bocea, cd aU'-imboc-caturadellefor-
naci , ove le fiamme fcoppiano in fuori 
ufeendo nella parte eüeriore in ^tiizzando-
vi i l fuoco. 

•La Cadmía botrycides era riputata la fpe-
zie ottima . Queíla era , fecondo i ' avvifo di 
Plinio, di due colori , vaie a diré , grigia, 
e roífa . Ci dice quefio Autore , che la rof-
ía era la fpezie migtiore . Diofcoride non 
fa parola di quefta cadmía ^ come d'-una fo-
ñanza roda, ma dice fo! tanto, che la fpe-
zie grigia , o bigia botrjoides allorché il 
rompeva , compariva di un colore ruggino-
fo , e perentro íutta niaechiata . Sccondo 
Plinio, -quefta era la fpezie la piu mferio-
re di tutte l1 altre. 

Diofcoride non parla punto della fuá fpe
zie roífa , ma dopo di quefta ei nomina 
una ípeíie di -cadmía paonaz/a , che era in-
finitamente alT altra preftribile , e che den
tro era bianca , 

Siccome Plinio non parla di quefta cad
mía paonazza , né Diofcoride della roíTa >, 
COSÍ ella é coía probabile , che queíle cad-
mié foíftro la medefmia fpezie di cadmia , 
ni a fti mamen te convenendo tutt' e due que
fir Auton nel chiainarla la fpezie migliore 
di tutte le altre, ed aííai ecceilente . I Gre
ci hanno una maniera ci' tfprimere qualíi-
voglia cofa di colore paonazzo per mtzzo 
della voce C /an izafa , o che ne) colore 
s' aíTomigba <¡¿-K¿ma>, all ' acqua marina , 
Quefta voce Kü«^/tSí-« , fembra cííere íla-
ta la voce malamente inteia da Plinio , i l 
quale nel traduria , o da queílo tríedeíimo 
Aurore , o da altro Scrittor Greco , prefa 
avendola eífo Plinio per 1' altra fpezie y o 
fía la migliore della -cadmia bonyoides j e 
leggendo (poivia-covact per ii&ff* venne a 
tradurre cadmia roíía , per cadmía cileftrao 
paonazza . N o i , adir vero, ¡ocontriamo pe
rentro le Opere di Plinio fimiglianti inav-
vertenze, e trafeuratezze in buco numero j 

di 
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di modo che fiamo d'avvifo, cht it conci-
liare , ficcome abbiamo fatto , la fuá iftoria 
di quefta cadmía , fia coía migliorc , che 
fárci a fupporre, che egli aveííecognizione 
della divifata fpeiie di quefta íottanxa, che 
é ignota affatto , c non é da alcun' altro 
piíi aecurato Scrittore nominata j in forn-
ma, non efifte . 

C A D M I A . Cadmía K>í>ñtiz , viene in 
origine a dinotare la Torre , o Caftello di 
Tebe , fabbricato da Cadmo figliolo d' A-
genore. Quindi dagii Alchimifti é ñato tras-
ferito i l nome, per dinotare , e figmficare 
diverfe altrc coíe , come la materia della 
pietra filoíbfale , od anche la pietra filofo-
fale medefima , in rapporto alia qual cofa 
fonoíi aferitti alcuna fiata la dtnominaTio-
ne di feguaci, o compagni di Cadmo, che 
é quanto diré , uomini , che banno agíta
lo , battuto c prefo il forte , ed altramen-
te , T impcnetrabile caftello della natura. 

Alcuna volta quefta voce KcJ>«cí fignifi-
ca, una fperie di foftanza foííile , appclla-
ta Lapis ffl/ííw¿«¿rm al trámente : alcuna vol
ta un fiore , o fia fnblimato d' uío lomi-
gliante a quello del calamino , per tngtre 
in bel giaílo i l ramc : alcune voltf eiian-, 
dio una csrta fortania , che fomímniílra i l 
vetnolo , o fer fe , come dicono , o per 
accidente: finalmente figmfica alcune volte 
una ípciic di pinte , o pietra focaja ap^rel-
lata cobalto , dalla quale vien prepárate i l 
color paonazio. Vegganfi Link. Gotnm. de 
Cobalt, ap. Traní . Philofoph. n. 396. p. 193. 
Woodward , Catolog. For. Foffil. pag. 26. 
& íeq. Mercat i , Metalloth. arm, 7. cap. 3. 
pagv 146. 

C A D U C E O . 11 Padre Lafitau pretende 
d' aver rinvenuto i l Caduceo preífo i, popoli 
Selvaggj dell'America . La famofa pipa mi-
ílica da tabacco, ovvero Calumetto, fecon-
do il parcre di quefto, per altro rilpettabi-
le Atitore, altro non é , che i l veracc, cd 
origínale Caduceo , del quale gii Antichi 
Greci , e Romani ne furono foltamo i t i -
pi . Veggafi Lafitau Parallel. des Moeurs 
Sauvages , ap. Mcmoires de Trev. an. 1725. 
pag. 215. & feq. 

Ha compofto i l Wedelio un' ampia , cd 
affai erudita OiíTcrtazionc a poíta fopra !e 
Medaghe caductate . De Nummis caducea-
tis . Ext. in ejusd. Extrcit. Med. Dec. <5. 
Exercitat. 5. pag. 22. & feq. 

C A L 
C A L A M I N A R E . lap'ts calaminarís , « 

fia pietra calaminarc, ¿ nciriftona natural© 
i l nome d' una particolar foftanza minéra
le , che é propriamente la miniera, o ma
teria minerale, che veílc i l peltro . EUa é 
quefta una íoftanía fpungofa d' una ftruttu-
ra diliginc , e cave mofa , c cib non oftante 
in modo confiderabile pefantc . Vien tro-
vata in maííe di figure aüai varié , ed ir-
regolari , con íuperfkie rorze protubcranti, 
e cavernofe: íonoqtícfte di tutte le figure, 
e pefi , cominciando da un' cncia fino alie 
dieci, ed alie dedici libbre, ed alcuna vol
ta anche di vantaggio. 

La calamina, quando é pura , é di un co
lor grigio pallido brumecio , ma la fuá 
ftruttura fpungofa , e apena ¡a rende aífaj 
acconcia , e difpofta a ricevere varié me-
fcolanze di materie a fe etemgcnee , com? 
terree, e (omighanti ^ c quindi é , che afta i 
frequentemente vien trovnta gialliccia , o 
roííkcia . 11 lapis calannnaris é multo ufa ta 
efternamente nei cerotti per le feottature , 
eome anche nei coliirj per gli occhi : la 
fuá materia regolina , che é ii pehro^ fer-
ve aílai mtgUo per ruiurr« i l ramc in ctie
ne di queüo , ctie favcafi colla pura m i 
niera . HÁ7 , Iftoria de 'polf i l i , pag. <52. 

I i primo, che pro ví) p. bblicamenre , che 
il lapis calaminarís era la aiimera , o ma
teria minerale , ¡tí cui é racchiuío i l pel
tro , fi fu i l Dottor Lavvion. Veggafi l ' ar-
ticolo PELTRO , 

La pietra calamina é una fpezie di cad
mía foííile . Da alcuni viene eziandio prc-
ía ptr la cadmia vera di Galeno , e degli 
antichs, alia quale é indubitato , che afíb-
migllafi grandemente . Ailorché s' abbru^ia , 
i l íuo fumo s' ammafía, c fa deile concre-
zioni nei latí del cammino. Mercati, Me-
tallcth. Arm, 7. cap, 5, pag. 146, Veggafi 
I* artícelo CAL MÍA , Ciclopedia , e Supph* 
memo. 

S' atracca ed unifee in maííe quefta ma
teria ncile fiíiure perpendicolari , dalla fu-
perficie prefonde dieci buoni pollici f a 1'ar-
g ' l la , fra lo iparo a'ciutto, e fra le aflS'a-
ture delie pietre : e quanto alia fomiglian-
za accoftafi di molto ali'apparenza di mol-
te forti di miniere di piembo del Nort. I n 
Si f jm íiella Provincia di Somerfct la cala
mina é affai frequenteratnte meícolata con 
delle conertzioni di piombo i c quivi aftai 

fo-
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íbvente Ti trovano delle quantita confidera-
bili d i piombo nel letto, o fondo delle ve
ne del loro lapis calaminaris, ed é cofa pro-
babile , che quefto piombo fi trovafTe an
che nei fondi delle altre miniere calamina-
r i , fe veniffe fatta la diligenza di ricercar-
vi . Woodward , Nat. Hift. Angl. Foffil. 
T o m . i . pag. 19. Item , pag. 104. Item , 
T o m . 1. pag. 184. 

Non v i fono fegni certi per dirigere le 
miniere , 'ove fi trova quefta foftania mi-
nérale . Soltanto coloro , che ne vanno in 
traccia, non fi afpettano di trovarla in quei 
terreni , i quali non abbiano comunicazio-
ne colle coíline . Nello fcavare la calami
na , ufano i lavoratori T ifteífo método , e 
gP iftrumcnti medefimi , co' quali operano 
nelle miniere del piombo. Allorch^ne han-
no fterrata una bcona quantita, lo che vie-
IÍO efeguito con ifcagliarla con delle palea 
mucchi fuori del luogo ove attaa!mente 
fcavano , e lavorano , la conducon via in 
carriole a quei dati luoghi, ove la ¡avano, 
e la chiarificano , lo che viene effettuato 
Bella maniera , che fegue . Prendono un 
pezzo di terreno , e quefto lo ferrano in-
t o m o con deila mota ahandovi come un 
riparo circolare , lafciando apecti due l a t i , 
per entro ai quali fcorre dell' acqua , che 

arte vienvi fatta fcorrere : dentro a §1 
fatta chiufura paleggiano la lor calamina 
col reflo delle parti impure , e terrofe ; e 
quefie ultime partí vengdno pórtate via 
dall' acqua fopra fcorrentevi , lafciando i l 
piombo ( avvegnaché in queííi lavori ve 
ne vien fempre trovata qualchc porzione ) 
la calamina , e le parti piu pefanti, o pe-
trofe, o di fparo . Quando coloro hannola 
cosí lavata , e purifícate piu , c meglio , 
che hanno potu ío , col rivoltarla, e fmuo-
verla fra 1'acqua che fopra vi fcorre, p iu , 
e pih volte , vengono ad allontanare le 
parti piu grofíe, e fatticce tanto del piom
bo , quanto át \ \z calamina , e pongono le 
parti piíi minute , affinché non ne perda 
un menomo che , in vagli aventi i l fondo 
fatto di foríiffimo filo di ferro , Tuffano 
dapoi leggermente quefti vagli cosí pieni , 
alzandogli diligentemente fu e giu in gran 
conche piene d'acqua, per lo che coll'agi
tare lentamente i divifati vagli , le parti 
del piombo , come quelle , che fono piu 
gravi , e pefanti , prccipitano al fondo , g 
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le parti del la calamina d'effo piombo fpe-
cificamente piíi leggiere , rimangonfi a mez-
zo i l vaglio, e le altre parti deiP altre fo-
fianze , come fpecificamente , e refpettiva-
mente al piombo, ed alia calamina piíi leg
giere , alzanfi alia fupetficie, ed ivi riman
gonfi . Quefte parti eterogenee, o piu leg
giere rima fe nel primo ftrato del vaglio , 
vengono da quegli opera) diligentemente tol-
te , e gittate via , fchiumate le quali , ca
van fuori la calamina , e finalmente il piom
bo . Dipoi la calamina vien da eífi slarga-
ta^ e difiefa fopra un largo panno, oppure 
fopra un' ampio ben fifib graticcio , o fopra 
una fiuoja , e cib fanno per toglier via dal
la medefima cib , che vi poteífe per entra 
eífer rimafo d'altre foftanze , che d' ca
lamina , e quefta faccenda T efeguifcono coa 
eftrema diligenza col'e .proprie m a n í . 

Allorché la calamina é fufficientements 
preparata, e nettata e fcelta , come abbia-
ma dtvifato , la portano coloro dentro una 
fpezie di forno, fimigliantiíTimo, quanto al
ia forma, a quelli , 4n cui cuoeono i l pa
ne i fornaj , ma egü é molto piu groíío 
ed ha un cuore in un cantone , che é fe-
parato dal redante del forno da un' or lo , o 
fpartimento fatto con un' apertura verfo la 
fommita , per la quaíe apertura paífa la 
fiamraa, al difopra , e cuoce la calamina,, 
Lafcianla coloro nel forno per lo ípazio di 
quattro in cinqu'ore, durante i l qual tem-
po la vanno p iu , e pib volte dimenando , 
e rivoltolando con delle lunghiííime palé di 
ferro . Quando ella e abbruñolita tanto , che 
bafii, ben cotta , e feccata , la prendono, 
ed a forza di colpi di martello la riducono 
in polvere fopra una panca ben groífa , e 
refifiente, levando , e fcegliendo fuori quel-
le pietruzze, che vi van trovando per en
tro , di modo che alia per fine la calami
na viene ad eííer ridotta tutta pura in una 
polvere impalpabile per ufo del la guarigio-
ne dei maii degli occhi. Vegganfi le Tran-
fazioni Filofof. n. i ó8 . 

I I Glaubero é d' opinlone, che quefta fo-
fianza fia di un ' Índole , e natura allumino-
fa : altri poi per lo contrario vogliono , 
che fia di natura ferruginofa. I I fatto fi é , 
che é di un Índole aftringente , ed infieme 
deterfiva, e nettante \ aíforbifee gli acidi , 
e le umidita : e quindi viene a diventare 
d' ufo ottimo nelle ulceri , ed é cttima al-

C c c tresi 
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fresl per levurvia , e radere , ed .iflergere 
quel'e tuniche , o membranc morbofe, on
de fogliono eíícre infeftad gli occhi dei ca-
v a i l i . .Quando quefta calamina nella divifa-
ta guifa preparata , venga infuocata , e cosí 
ardente venga eñinta dentro le acque oftal-
roiche , ella diventa un'egregio collirio fom-
mamente celébralo dagli Autori ( e ) . 11 
grande arcano di Cratone per la guarigio-
ne dei raali degU occhi altro non era,che 
una ípezie di polvere impalpabile .petrofa 
mefcolata col midollo di pié di mamo , o 
col butiro maggefe ( ¿ ) . Paracelfo altresi 
íoleva preferivere 'úlapiscalammarisá&pven-
derfi per bocea , e come un' interna medi
cina ( O . . 

( a ) Lybav. Mchym. Pharm. cap. 10. ( b ) 
River. Praxis Medica ^ lib. 2. c. 8. p. 162. 
( c ) Caftelli, Lexicón Mcd. pag. 121. Boy-
Je , Opere Filofcf. riftret. Tom. 2. pag. 327. 
Vat. Phyfic Experim. pagin. 449. & jeq. 
Grew , Dífcorfo fopra le M i j h r s , L i b . 2. 
cap. 2. §. 9. 

Alcuni fra i moderni Scrittori , fi fono 
inteftati di far derivare la voce calamina 
dalla voce Indiana calaem , la quale dalla 
gente di quelle regioni é data a quella fo-
ílania , che noi appelliamo peltro \ e che 
ha realmente una fomigiianza grandiííima 
con quella foftanza, che noi denominiamo 
calamina, ma íiccome dall' altra parte ella 
é cofa piu che certa , che quefta é una 
feoperta degii u l t imi tempi , e recentiffi-
rna , e che fra la .natura di quefte due fo-
ftanze non vi ha la menoma fomiglianza, 
quanto all' apparenza ; cosí non vi ha ora' 
bra di probabilita, che una abbia prefoim-
preftito i l nome dall' altra . La voce cala
mina con moltiffiraa naturalezza , ed aííai 
píu dicevolmente vien dedotta dall' origine 
genérale di quefta forte di nomi moderni 
introdotti nella materia Medica, vale a di-
re r - g l i A r a b i c i . Avicenna , Serapione , e 
gli altri Medici Arabi appellarono quefta 
foftanza climia, e trovad quefta voce alcu-
ne volte feritta fimigliantemente calimia : 
I Greci moderni fcrivonla celimia ; e la 
voce calamia é cosí poco :da quefta diffe-
rente , che non vi vuole un gran che a 
rilevarne la vera fuá etimologia , od origine. 

C A L A M I T A . Calamita armata s'inten-
de quel pezzo di calamita , che é cerchia-
t o , incafTato , od aggiuftatoj ¡n un ccrchio, 
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od incafifatura di ferro, o d'aceiajo, afine 
di farlo prendere un maggior pefo , ed al-
tresi per diftinguere nel primo colpo d'oc-
chio i fuoi poli . 

L'armatura di un pezzo di calamita , nel
la figura di un paralellogrammo d1 angoü 
retti , e comporto di due íottili pezzi , o 
lame d'acelajo , o di ferro in figura di un 
quadrato , avente una groíTezza , ed una 
confiftenza , che fia proporzionale alla bon-
ta della calamita \ concioffiaché fe un pez
zo di calamita debole ayrk un' armatura 
forte , non produrra in contó veruno V tf-
fetto ; e fe 1' armatura di un pezzo di ca
lamita buona ed enérgica Ca troppo fotti-
le , debole, e dileginc , non produrra quel 
tal dato effetío, che produrrebbe^ fe V ar
matura fofíe forte , coafiftente , cd ,alla for-
za d' ettíi calamita proporzionata , Un ' ar
matura veramente adattata fara certamente 
quella , che andra lavorandofi pib groífet-
ta , e pofeia provando l ' eífetto , che fa-
rebbe , andar via aífottigliandola , fino a 
tanto che vedrerno , che ella producá quell' 
effetto uniía colla calamita, che produr pof-
fa maggiore ; concioffiaché , fe l ' armatu
ra fara ftata dapprima lavorata troppo fot-
tile , non fara non folo l ' effetto, ma con-
verra tornare a farne una nuova j dove 
quefto inconveniente non potra mai fucce-
dere allorché fia piu fatticcia , e pofla raf-
finarfi acconciamente , cd .efter ridotta a l 
ia proporzione del pezzo di calamita 5 che 
vuolfi incaíTare . L' armatura di un pezzo 
di calamita di forma sferica é compofto di 
due cuftodie d' acelajo atíaccate 1' una all' 
altra per mezzo d' una giuntura ; e fa di 
meftieri , che vengono a coprire una buo
na parte della conveffita del pezzo sferico 
d' eíía calamita . 

Ella é cofa maravigliofiíTima i l vedere 
come 1' armatura di un pezzo di calamita 
accrefea tanto 1'effetto della medefima, di
modo che le buone calamite , dopo che fo
no ármate, giungano ad alzare unpefocen-
to e cinquanta volte maggiore di quelio , 
che alzaííero fenza l'armatura. D i vaníag-
gio noi fperimentiamo, come que pezzi di 
calamita non gran fatto prezzabili, capaci , 
fenza l'armatura d'alzare foltanto un pefo 
di tre once, armati che fieno, arriveran-
no ad alzare un pefo d'oltre le fettebuonc 
libbre. 

CA-
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CALAMITA. {Jppendics ) La- forza dei 

pezzi di calamite naturale, pub effere gran--
demente accrefciuta dall'arte V e quefto 
effetto pare, che fia tVato iá' grado íommo 
amphato dai miglioramenti fuggeriti dal 
valente Dottor Knigh í . Vegganfi leTran-
íázioni Füofof. n. 474. p. & íeq. 

X Poli delle calamite naturali poííono 
eflere r ivol ta t i , ovvero poíTono effer cam
bíate le loro direzioni . Eíempj aífai con-
fiderabili di quefto fatto poííonfi vedere , 
ed incontrare fímigliantemente nelle Tran-
faxioni Filofofiche al num. IOI . pag. 164, 
& íeq. ed al num. 47^. pagv 3<5. & feq. 

Cosí la virtu magnética pub eírer eolio--
cata , e poftâ  in una ta! maniera , che 
le due eftremitaoppofte della calamita ven-
gano tutt' e due a diventare poli meridio-
nali ; ed ¡1 me^o , tutío in íondo , polo 
boreale, o del N o r t . Oppure le due oppo-
fte eftremita poílbno eííere Poli Settentno-
nali o del Nort , ed i due iati oppoíli 
Poli Mcridionaii. La meta della fuperfkic 
della calamita pub eííere accomodata per 
polo fettcntrionale r e T akra meta pee 
polo meridionale . I I polo fettentrionale 
pub eífer collocato , e piantato in tal guiía,. 
che venga ad eíTer circondato dal polo meri
dionale , di modo che le affiiature , o fili 
dei cantoni di cadauna fuperficie abbiano 
un polo di denominazione differerte da: 
quelío, che occupi i l mezzo . Vegganfi le 
Traní . Filofof. n. 976. p. $61. & ieq. 

CALAMITA ARTITIZIALE .• Le calamite' 
artificiali fono ftate fatte, e ridotte ad 
una fomma perfezione dal Gentiluomo teflé 
nominato , i l valentiffimo Signor Knight . 
Vegganfi le Tranf. Filofof. n. 474. p. 167. 
& feq. ove vengono eípofL diverfi efempj, 
ed cfperienze della forza di queñe calamite 
artificiali ; una delle quali , che pefava 
niente piu di un' oncia a pefo di oro , 
fenza la fuá armatura , e coll' armátura , 
•colla catenella , ed anello un1 oncia e 17. 
grani , alzava fei libbre , e dieci once di 
peío di libbra da dodicl once. Tranf. Filof. 
n. citato, pag. 166. 

Noi abbiarao ogni piu fondata fperanza,. 
che il dotto e valentiffimo Signor Dottor 
Knight medefimo vorra ben prefto obbli-
garfi il Mondo tutto colle fue nuove fco-
perte ingegnoíiffime fopra i l Magnetifmo . 
Intanto 1- in^eotiofiffirao Signor Cantón ha 
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pübblicato un' mé todo per formare , e fab-
bricare le calamite artificiali , fenza 1' ufo 
delle medeí ime , e che n e í c a n o per gran 
tratto á'í via piu perfstte y e producenti 
effetti aífai migliori , che la fteffa calamita 
Naturale . QueÜoJ Gentiluomo é nuícito 
cosí bene 5 e da prode nel cimento di daré 
un' aífai confidcrabile virtu magnética alie 
verghe dell' acciajo indurito , che gü é 
ve ñuto fatto d' impregnare tali verghe di 
quefta virtu magnética a cosí alto grado , 
che qualfivogüa verg'fl di qualunque pefo, 
o dimenfione , cHe fiafi giammzi vedüta , 
o udita,- ne V ha renduta capace di modo 
ch' egli aflerifce , che qualíivogüa verga 
medefíma nel fuo ftato prefente , é capace 
di eííere impregnáta.- Monfieur Cantón ha 
pübblicato per- mezzo delle fianipe la deícri-
•zione del mé todo da eíío tenuto in quefta 
faccenda , con tali direzioni , e rególe cosí 
efatte , e chiare , che qualfivoglia perfona 
pub effer valevole ad effettuare in tutto r 
e per tutto la cofa medcfima <,-

L5 apparato , oltre alie verghe d' acciajo 
indurito , c- d1 acciajo mórbido , con fule 
íültanto in un frugatojo da fuóco di ferro ? 
ed in un pajo di mollette , e quefii i f i r u -
menti piu iarghi , e piu lunghi ch' e' fa-
ranno , riufciranno in pratica fempre mi
gliori . Ma per 1' applicazione di fimigliante 
apparato , conviene , che ci riportiamo in» 
tieramentc a cib , che ne ha ícritto lo 
fie fio ingegnofiílimo Aurore , i l quale vera
mente ü é efpreífo con: una chiaFezza- ¥ 
evidenza , brevita ,- e precifione inarriva-
bile , e che per piü' agevole intelligenza 
del fuo método medefimo , ha unito alia4 
fuá defcrizione le efatte figure dei divifati 
ifirumenti. Veggafi adunque Método di fare 
le calamite artificiali , (enza 1' ufo delle 
calamite natural! , da- Giovanni Cantón , 
M . A . Londra 17 51. Vegganfi altresi le 
Tranf. Filofof. Volume 47. pag. 31. 
" G A L C E D O N I O ' . E ' quefto nell' Ifioria-
Naturale i l nome di una gemma del ge
nere delle gemme, o pietre preziófe femi-
pellucide , i caratteri della quale fono i 
feguenti • Sonó queñe pietre ofcuramente 
trafpárenti, di una ftruttura piaña, e rego-
iare , non tavolata j di una bafe criílallina 
femi-opaca, e liftate in varié fogge da ítri-
íciature di colori diverfi ; raa queílé diíperfe 

- fempremai in forme di vortici , e mefcoí. 
Gcc- 2- la* 
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lamcnti, o fpezie di nuvole, e fe vengano 
diligentemente efaipinate , vena toccato 
con; mano dipender quefte date nuvole da 
varié coramiffjoni di di ve ríe ierre di varj 
colori , ma inrinuateíi nella maífa íenza 
ordine , cd accozzatefi imperfetiamente , 
•ed alie volte comparifcono ali' occhio in 
diftinte molecule. Egli é ílato dub.tato da 
alcuni, fe gil antichi aveííero veracemente 
ccgnizione totale della pietra appeüata cd-
cedonio da noi a^tri moderni \ concioffiaché 
avendo eíli antichi deferirte un carbonchio, 
o fmeraldo calcedonico s cib, ch'eñi dicono 
non fi confá v né s' appropria di un me-
líomo che con i earatteri della noñra- pie
tra : ma noi ci dobbiamo fare a confide-
rare , come hanno eíii altresl deferitto un 
diaípro calcedonico che fembra elle re flaca 
la pietra me de lima , medeíimiffima , cui 
eífi deícrivono íotto. la voce túrbida , la 
quale conviene , e sr accorda m tutto, e 
per tiitto col noVito Qalcedonio t 

Del Calcedonia ve ne ha quatrro fpezie 
conüíciutc . 1. Calcedonia bianco pendente 
al paonax/etto . Queilo é i\ Calcedonio piü 
comune di tutti gli altri j e trovad for
mato non al tramen te , che le nortre ptetre 
focaje , in maífe di diaro^tro di due, o tfe 
dita , ed alie volte anche di vantaggio , 
E ' quello calcedonia di un color biancaftro 
con una aífai fie-vole nuvola di paoaazzetto 
loarla per tutto i l corpo della- pietra-r ma 
íempre in grado maííimo vicino alia fuper-
licie . Quelta pietra é alcun poco meno 
dura deli' Onice Cfientale I Calcedonj 
Orientali fono i foli di qualfivoglia valore : 
Tcngonvi trovati alie r ive , e fu i greti de? 
fiumi in tutte le parti dell ' índie Orientali j 
cd affai frequentemente vengon fopra l ' ac-
qua colle ítive dei battelli del!' Indic Orien
tali . Sonó comuniÜimi in Boernia, e nella 
Slefia, ed in altre parti deli' Europa ezian-
dio ; ma i no it ral i fono meno duri , piíi 
opachi , e di- piccioliíTimo valore . 2. La 
feconda fpecie del Calcedonia ottufo con 
vene lattee. Qoeíla é una pietra di picciol 
valore , cd aicune volte incnntrafi nelie 
bottegbe dei noftri Lapidarj , i qua'i prén
denla erróneamente per una fpezie di pietra 
nefrítica . Ella é bianchiccia , o bianco-
iudicia con alcun poco di color giallognolo 
per entro, con alcune vene bianco-laltate. 
Quefta ípezie trovati maffimamente nella 
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nuova Spagna . 3. La terza é di un Gat* 
cedonio ícuriccio , ñero , opaco , e nuvo-
loío r conofeiuto dagli Antichi íbtto i l no-
me di diaípro luftrato , o lifciato, oyvero 
Jafpts capnitis . Qucílo é i l CMcedoñio pt^ 
vago, e piu bello di tutte ie altre el a (IV : 
egli é di un bianco bruniccio pallido, tutto 
al di fopra nuvolato di un millo brunañro, 
appunto come i l Calcedonia comune lo h 
colla nuvola paonazza . Queflo Calcedonia é 
comuniílimo non meno nelle Indie Orientali, 
che neli' Indie Occidentali; ed anche nella 
Germania \ ma vicn pochiffimo valutato, 
e rado fi é che gli- artefici fe ne fervano 
in altri la vori , che in manichi da coltel-
lo , forchette , e fomigüanti baffi ufi . 
Vegga-fi T articolo GAPNITE . 

4. La quarta , ed ultima Ipecie fi é i l 
Calce donio giallo , e roílo . Quefto é infi
nitamente , e íenza paragone íuperiore in 
bellexza a tutti gli altri Calcedonj , ed é 
fommamente pregiaio , . ípezialmente in-
Italia , quantunque fia preíTo di noi po-
chiíiimo conofeiuto . Egli é q ue ño C a U 
cedonio naturalmente compofto di una mi-
ílura di giallo, e di roffo , fenz' altri colori 
per entro in una bafe nuvo'oía cnílallina ; 
ma trovad alcuna fiata meícclato con della 
materia del C alce donio comunt, , ed allora 
vi entra eziandio ía me feo lanza del color 
paonazzo. Quedo fi trova únicamente nell' 
Indie Onentaü , e non gia in grande ab-
bondanza . Tanto gl ' Italiani , quanto i 
Tedefchi ne fanno aífai cemunemente delle 
corone, e si gli un i , che gli altri le appel-
lano Cnjjulonj . Egl i é vero pero-che non 
fono determinati riípetto a fomigliante deno-
minazione ; concioffiaché lavorano eziandio 
delle corone d' agate, ele denominano col
la voce medefima . H d l , Iftor. dei Foííili. 
pag. 465. 

G A L C A N T O Quefto zolío , che é 
contenuto nel vetriolo , faífi evidente colT 
odore , che getta nella calctnazione, e nel
la diftillazione . Se venga fin dal principio 
urtato con un fuoco violento , e cosí lo 
fpirito eftrattone, fia purificato, i l liquore, 
che vien fuori da principio, ha un' odor 
fulfureo acutiííimo . L ' olio comune di ve
triolo digerito nell'antimonio , e poi diftil-
lato, fomminiftra quaníita molto maggiore 
di zolfo , di quello, che farebbe fiata pro-
dotta y. fe vi foffe fiato impiegato qualfi

voglia. 
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togÚa aítro liquore acido . E l ' itleíTo olio 
ái vemolo digerito eolio fpirito di vetriolo, 
e diftillato, íomminiftra ful terminare della 
diftillaxions un olio , ed un5 abbondante 
quantita di fiori fulíarei. H principio acido 
íalino nel vetriolo é manifefto nel fuo fpi
r i t o , ovvero in quel liquore acido pia ga-
gliardo , detto comunemente , ma affai 
impropriamente , i i fuo olio . Queíli fono 
gli elemenn , o principj del vetriolo in 
genérale ; ma a queíh ne viene da alcuni 
Autori aggiunto un altro , che é i l fale 
íeparato dal Colcothar, o fia caput mortuum 
del vetriolo dopo la diftiliazione : ma quefto 
non é punto drfferentc da quella materia 
acida í a lma , \$\t vien fuori in forma delT 
olio , colla íola differenza , che quedo fale 
é piu filTato ; e percib é affai improprio , 
6 íbvercluo il volervi aggiungere un- prin
cipio di piü r che in queifa foftanía real
mente non cfilie . Vegganfi le Tranf.Filof. 
num. 105. 

C A L C I N A . Somminiara la calcina nei 
fali una vanetá grandilTrna di figure 
Le concrezíuni piu perfette , che feguono 
fra quefti fali feínbraao effer quelle delle 
figure bipuntute , da una delle eífremita 
groíTe f e verfo F altra eflremita affottiglian-
tifi gradatamente : alcuni falr fono piatti , 
c di una figura quadnlatera j ed altri com
pre ffi , e fimííimi , ma fono di figura efan-
golare : alcuni ion formati non akramente 
che un conio , fendo tagliati come una 
pirámide , od un cono vicino ad una delle 
cílremita , ed ottufi , o rintuziati daH'al • 
tra . La foftama detta Sodtí , o íieno ie 
ceneri di fermenti , onde falfi il Sapone , 
fono vaghiííime , e varíe neüc loro confi-
guraziom di fal i . Sonó alcuni di quefti fali 
belliííimi , e fimííimi prifmi , co' loro an-
goli tagliati p re lío a ciafcheduna eílremita: 
altri fono bislunghi, e formati meno tego-
larmente, alcuni quadrati , e foramamente 
fottili ; altri fimigliantemente bislunghi , 
ma con una tendenia alia forma romboi-
dale , ed alcuni alquanto tondeggianti . 
Quefte poche figure fono ftate rinvenuíe 
dal prodigiofo numero di efperienxe fatte 
dal diligentiíTimo Levenoechio , e dopoi 
rinnovate, e ripetute da altri valenti offer-
vatori. I I nmanente colle figure delle loro 
varié refpettivc forme fono ftate ampia-
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mente deferitte , e ftampate nelle TranfaZy 
Filofofiche . 

Fa la calcina miglioramento fommo fopra 
i terreni fabbionofi rilucenti, ovvero fopra 
la ghiaja afciutta j ma eon grandiffimo fttn^ 
to riceve da eíía benefizio 1'argüía fredda 
Se ella venga mefcolata col letame, o col
la melma, o fia térra fangofa ícavata dall' 
álveo de' fiumi, ella ía una miftura eccel
le n te , malfimamente ove i l fuolo é affai] 
fabbionofo ; e nelle regioni Occidentaü íi 
proecurano delle raccolíe di orzo dai loro 
terreni fabbionofi col concimargli colla caU 
ciña , e eolio ñerco di vacca infierne me-
fcolati . La natura della ca ciña fopra la-
ierra , é fimile a quella del geífo , awe-
gnaché , ficcome eíprimonfi 1 fattori di 
campagna , e-Ha opera aü' ingiu ; ella é 
pertanto cofa migliore i l trattatla- nella-
maniera meciefiroa , lafciandola fopra il fuo 
letto V anno innanzi , che debba effere 
arata-, e lavorata E' ftato rlconofciuto 
e toccato con mano , che la calcina fa 
ere (ce re i l grano con una ¡oppa íotnüllima j -
ma- T ultima concimatura- non dee prolun-
garfi di piíi , che per cinque raccolte \ che-
^ quanto diré , fe tu concicnerai eolia cal-
ciña nella maniera tefté divifaca i l ruó ter
reno quelV anno , paífaíi , che fieno i cin
que anni , íi é giuoco forza il tornar d i 
nuovo a far lo fteflfo iavorio . 

Quando la calcina é ufara per un terreno,-
che fia porto in bacio , o dir lo vogliamo 
in piano inclinato , bifoguera meícolarla 
col letame, e gittarla malfimamente fopra 
la parte fuperiore , e pih alta< del terreno 
medefimo : la confeguenza , od effetto di 
quelto iara , che la pioggia la vera e por
tera fuori ¡a virtu- deüa calcina , e del le
tame a un tempo fteífo ,• e condurra i l 
tutto alia parte iuferiore, ove va a calare, 
I I concio, o letame, e la calcina mefeo-
lati infierne , .produrranno in1 un terreno 
un ciíetto aííai migliore, che fe vi foífero 
gittatc quefte follanze fole , vale a diré , 
o 1' una, o I ' alera di eííe . 

La calcina é fatta di geíío, o di qualfí-
vogha altra pietra , che non fia foverchio 
fredda , o fabbionoía , come a cagion di 
efempio , la pietra viva , e fimiglianti . 
Tutte le pietre foffici , e morbide , che 
fieno di una teífitura tollerabilmente fer-

Pata yj 
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rata, produrranno un'ottima calcina T come 
anche i l marmo quella fpezie di pietra; 
detta pianella , i gufci d' oítrica , i l coral-
lo , e la pietra focaja ; febbene queíl 'ultima 
fpezie di, pietra. é piíi malagevole ad effer 
cotta per farne calcina-ái quello che fieno 
le altre purché non fofle cotta in una for-
nace di riverbero avvegnacbé quefte fono 
capaci di precipitare i l vetro .Piu dure , che 
fieno le. pietre , dalle quali é fatta la calcinaf, 
íara fempre la calcina migliore . E quando é 
fatta di geííb, che é Totí ima, i l qualgeífo 
íia fatto di pietre dure, (ara fempre molto 
migliore di quella fatta dal gelTo preparato 
da pietre morbide, e foffici: ma per le pietre 
piu dure ricercáfi fuoco aííai maggiore per 
cuocer leTanto la prima 5 che !a feconda 
fpezie poíTono cuoceríi col le legne , col 
carbone» colle pióte fecche, o colle felci , . 
che fanno un fuoco veementi(Timo r e fom-
mamente. attivo , ed enérgico. Le fornaci 
lifate peí gefíb , o per le pietre r fono co-
munemente fatte in figura di un' ampia 
eonca , o caldajone , che fcavato od in
forma rotonda , ovvero quadrata , fecondo 
che torna piü: in acconeio , ed é di una 
tal grandeiza , quanta íia capace per rite-
nervi entro quelle quantita 5 ehe fi ha 
intencione di cuocervi . Sonó quefte gran; 
conche aífai piu larghe nella bocea v e 
vanno gradatamente riftrignendofi via via , 
che vanno avvicinandofi al fondo •. I latí 
iníerni di quefta conca fono incroftati con 
un muro fabbricato di pietra; da calcina ; 
nei latí efteriori , vicino al fondo , hanno 
un foro, od apertura , o porta, dalla quaíe 
efeon fuori le ceneri, e fopra quefta alcune 
hanno un' inferriata , o grata di ferro ,. 
che vien chiufa e ferrata al muro tutt'alT 
i n t o r n o m a altre hanno in vece di queíla 
inferriata una fpezie di; volta di pietra , o 
di groffi* pezzi di geffo j e fopra quefta ac-
comodano i fornaciaj i letti di pietre, o di 
quairivoglia, altra foftania, che dee cuocerfi 
nella conca: fopra quefii collocano gli ftrali 
di legne , o carboni , e cosí letto fopra 
le t to , o ñrato fopra í l ra ío , vanno conti
nuando ad aggiuftáre fino alia fommitadel-
la conca ; ed hanno únicamente queft'av-
vertenza , che; lo* ftrato ,, o letto fuperiore 
fia fempre di l é^m- r o carbone s. non di 
gictre , 
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Aüorché la fornace é nella divifata guife 

bea piena danno fuoco alia bocea del la for
nace dalla parte di fotto, e la calcina vien.; 
ad eífer fatta ,¡. e compitá in ternpi difFe-
renti , fecondo la natura della foftanza 
ond' ella é fatta . Quella fatta; di gefl'o l 
cotta e perfezionata comunemente nella 
fpazio di ventiquattr' ore ; ma perché fia 
cotia , e ftagionata^ la calcina fatta di pie
tra , ricercanfi generalmente feífant' ore di 
cuocitura , Dieci ftaja di carbone di térra,, 
ovvero un centinajodi faftelli di legne lun-
ghe tre piedi, cuoceranno quaranta ftaja di 
g e í i b e qtiefto'fomminiftrera trenta ftaja di 
calcina iczxíz .• OvQ' i l gefíb é raro, fanfi i 
fornaciaj a lavorare in altra guifa avve
gnacbé fopra i l geííb pongono dei calci-
nacci, riducendo i l tutto a forza d' acqua 
in una certa groífa pafta , che pofeia ridu-
cono in tante fpezie d'embrici, che fanno 
feccare , ed afciugar ben bene aü' aria , e 
quando fono in quefto ftato afciuttogli cuo-
cono , e riduconglj; in calcina' nella maniera, 
e col método comune ; ma una calcina di 
cotal forte non é ugualmente buona , e 
perfetta come 1' altre . La calcina calda 
tratta- fuori della fornace , e dimenata a 
forza d' acqua si faltamente , che diventa 
una- morbidiífima pafta , e quando é cosí 
ridotta , fe fia ben bene pofeia mefcolata 
col fabbione , viene a fare una fpezie di 
fmalto , che é di una qualita infinitamente 
fuperiore alia calcina fpenta comune. Mor-
íimer , delT Economía. 

Tutte le calcine fono di un' ottimo fer-
vigio ; ma quella fatta di pietra é molió 
migüore delT altra fatta di geflb. 

Quefta calcina cuopronla con della térra, 
e la lafeiano cosí fino a tanto che cada la 
pioggia, e la ftemperi, e cib effeííuaío la 
fparpagnano piu che íia poííibile, ed aliar-
ganla fopra la térra . Vengono gli operai 
mai fempre a fperimentare , che fe la cal
cina fia cavata della fornace , e condotta 
via calda , e fia laíciata fopra i l terreno 
a raffredarfi , ella diventa molió migliore, 
che in qualunque altra forma conqual-
fivoglia altro método. 

I I miglioramento poi , che Ja calcina 
viene a produrre nei terreni , ^ mafíimá
mente dovuto al fuo calore , ed al fale , 
che in cffacontienfi. Cibfegue in maniera 

in 



C A L 
ín tatto fomígliante a quella , onáe 1c 
ceneri di carbone , e !a filiggine del car-
bone medefimo , di venta u t i le , e proficua 
fopra fímigüante fpezie di yterreni; ma ven-
gono i noftri fattori campagnoli a toccar 
íempre con mano , come una meícolanza 
di buona térra , e di calcina , che fieno 
fíate infierne , ed abbian fatto lega per un 
tratto di tempo confiderablle, riefeono infi
nitamente migliori per quefio eífeíto , che 
la fola calc'ma per fe ftefla, fenza .térra. 

Rifpetto alia quantita di calcina per r i -
durre a buona fertilita i terreni, la comu* 
«emente aííegnata mifura per ogni pertica 
quadrata di terreno fi é quella di uno fía jo 
di calcina , oppure cento feíTanta fíaja per 
ogni jugero , o campo . Moreto»^ North. 

Neli 'ul t ima peñilenza degli animah bo-
v i n i , alcuni d' effi furono coperti colla cal-
a n a , due fíaja per cadaun bue , L'effetto 
parve eííere un' acutiííimo odorc, che fca-
turiva dal terreno , quantunque i corpi 
morti di quefti animali foíTero ftati fepolti 
dieei piedi fotterra . El la fu cofa fomma-
mente difficile i l rattenere i maftini] dallo 
fcavar la térra colle zampe , e fare ogni 
tentativo per giugnere ad arrivare fin per 
entro le foífe per divorarne le carni . 
Dove per lo contrario, allorché i cadaveri 
di queíli appeftati animali furono íotterrati 
íenza calcina , quantunque non foíTero fíati 
pofti fotterra piü della profondita di foli 
ctto piedi, i maftini non dieroníi per modo 
alcuno ad imprender tun tal tentativo . 
Quindi venne prefo configlio, come in fatti 
i l migüore di fotterrar quegü animali fenza 
calcina , come íCgli é probabile , che ne 
poífano eífer trarnandate, e íparíe per l'aria 
íe particeile d' Índole maligna. Che la cal
cina renda i fafí delle carni degli animali 
aífai piu volatili , e piíi pungenti , egli 
apparifee nel método , con cui fi prepara 
il» fale ammoniaco colla calcina viva. Veg-
ganfi le Tranf. Filofof. num. 480. pagg. 
224. 225. 

CA LCI N A . ( Appsnd. ) Acqua di calcina. 
Si é renduta oggimai cofa evidente per le 
efperienze fatte dal íommamente ingegnofo 
Dottore Alfton , come una parte di calcina 
viva é fufficientiffima per cinquecento, od 
anche per feicento parti d'acqua. L'acqua 
feiogliera fol tanto una porzione di calcina 
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viva; e quanío pib fia quella , che non lo 
pub , non pub eífere cosí fácilmente accer-
tato . Tuttavia íembra certo, ed evidente 
dalle efperienze del commendato Dottore 
Alfton , che una libbra di ¿calcina viva fia 
piü , che fufficiente per fomminiftrarci fei
cento libbre di buona acqua di calcina y e 
che coloro i quali fi fon fatti a fupporrc 
con Monfieur Charas , che la feconda , e 
molto piu la terza acqua di calcina fia piíi 
debole della prima , fon caduti in erro re 
únicamente per cagione della picciola quan
tita di acqua, che hanno uíata. Ed é (lato 
creduto generalmente , che per ottenere 
una buona acqua di calcina, non iraportaííe, 
che la .calcina viva foífe foltanto recente , 
e frefea , e plenamente calcinata , ma al-
tresi fí fono fatti a fupporre, che per una 
parte di ¡calcina viva v i voíeflero fole otto 
parti , o dieci , od al piü al piü dodici 
parti di acqua ; come fe appunto ella non 
foífe buona e valevole ad imprégname di 
vantaggio . Ma i l valentiíTimo Signor A l -
fíon ci aíficura di aver toccato con mano, 
per via di moltiíTime efperienze da eífo fat-
te con efírema aecuratezza, che é onnina-
mente , ed in tutto , e per íutto indifFe-
rente , che qualfivoglia acqua , fíafi quefta 
calda , fíafi fredda , verfata gradatamente, 
oppure tutta in una volta, í ' acqua mede-
fima verfata fopra la calcina , o la calcina 
gittata dentro J' acqua : qualunque fiafi la 
calcina viva od in pezzi , o ftemperata 5 
oppure ben anche che fia fíata per parecchi 
mefi efpoña all ' aria , per tali quantita di 
acqua , quali vengono comunemente úfate j 
e fe la calcina viva fia frefea , e recente , 
potra prenderfi quell' acqua , che piü fi 
vorra, vale a diré per una libbra di quefta 
data calcina viva recente , otto , dieci , 
venti , cinquanta ^ oppure cinquecento l ib 
bre d' acqua , poífono eífer prefe beniffimo. 
E g l i é únicamente neceífario , che , dopo 
che la prima acqua ha prodotto i- ebulli-
zione , i ' agitare , e rime icol are la calcina 
di nuavo coll' acqua , e daré fimigliante-
mente all ' acqua fteífa tempo , cd agio di 
impregnarfi , la qual cofa é meglio che in 
qualunque altra guifa, conofeiuta dalla cro-
fía formatafi fopra la fuá fuperficie. La fil-
trazione veramente non é neceífaria , fe cib 
non foífe per impediré , che per entro all* 
âcqua :non ^ i fí trovaífe qualche porzion-

cella 
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•celia di calcina non ifciolta ; o cíie la croíta 
non ifcemaffe la fuá chiarezza . 

I I Dottor Alílon per fuo ufo proprio , 
verfava otto libbre d' acqua bóllente fopra 
un libbra di calcina viva fatta di pietre in 
un vaío di térra cotta invetriato . E i ne 
bevve di queíV acqua di calcina viva circa 
una pinta , e mez-zo i l giorno peí tratto 
d' intieri fedici mefi continuati i riempien-
do fempremai i l va ío , quando era neceíía-
r i o , con aoqua recente e nuova , alcune 
volte calda , alcune altre volte fredda, fen-
za che veniffe ad offervar giammai la dif-
ferenza menoma nella divifata acqua di 
calcina , cui egli foleva coftaníemente f i l 
trare , o far paífare per .carta bigia, prima 
di be ve ría . Egli offervb , come la calcina 
non era sfruttata , ed efaurita dopo due 
anni , e due mefi , e come 1'acqua non era 
fenfibilmente pih dehole,9 qualora ftara fof-
fe per un qualche.tratto di tempo fufficien-
te nella calcina, lo che egli conofteva dal
la diviíata c r o ñ a , che vi fí andava forman-
.do . Ma la calcina divenendo conuderabil-
mente piü leggiera, dopo eíTere ftata ufata 
per un lungo tratto di tempo, vi fi richie-
devano perfine parecchi giorni di lempo , 
perché faceíjTe la fuá pofatura, e perché ver 
niíTe a formare la crofta , e dopo che k: 
croñe vi fi erano fórmate <non lafciavano 
la meta dell' acqua chiara , come feguiva 
da principio. In íommaqueüa íola, e fem-
plice libbra di calcina viva fatta di pietra 
íomminiftrb al Dottor Alfton circa feicento 
libbre d'acqua di calcina . Egli aggiunge , 
che avendo prefo V acqua di calcina fatta 
indifferentemente di calcina di pietra , o di 
geíío, o diguíci d 'oílriche, cd alcune vol
te fatta di tutt' c tre quefte foflanze in
fierne , egli non fu vale volé per modo al-
cuno ad ifcoprire nei loro eífetti la meno
ma differenza . Ma unaquantita cosí gran
de d' acqua di calcina non fara ottenuta 
ÁzWa calcina viva , feppure non fia frefca , 
e recente, inticramente, e compiutamente 
calcinata, e ben purgata da qualfivoglia al-
tra foftanza eterogenea 5 concioífiaché , qua-
ora le raanchino tu.íti i divifati requifiti , 

ella vcrra proporzionatamente a fommini-
ftrare minorquantita d'acqua di calcina. 

L' acqua di calcina , che é fiata per si 
lungo tempo confiderata non altramente che 
m cauílico , venne fco.peíto nell' ultimo 
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fcorfo fecolo, f ffere per lo contrario un fi-
curiffimo , e fommamente ftimabile medi
camento . Non échiarochi foffe i l primo 
cui toccaífe la forte di imbatterfi in cosi 
buona, e proficua fcoperta i ma fi fa per5 , 
come i valentiííimi uomini Yi / i l l i s , Bates 
e Moretón , ne fecero grandiílimo ufo. Lf 
acqua di calcina uccide i vermi , e fe no® 
tutt i , moltiíTimi altri infetti certamente ; 
quindi conchiude i l dotto Dottore Alfton 
come ella é un' egregio medicamento An-
telmintico per i bamblni, e quefta fuá no-
zione ell' é ftata pur troppo confermata 
dairefperienza. 

Egli é probabiliíTimo , che I ' acqua di 
calcika poteífe eíTere d' ufo grande nei lun-
ghi vjaggj per mare , per impediré la pu-
trefazione, e corrompímento dell'acqua , o 
che s' annidafiero in^eífa i vermi , come 
pur tfoppo avviene foveníe , che invermi-
nifcc , come anche per curare quelle ma-
lattie , alie quali é quella gente foggetta 3 
che vive nei mare. L'eíperienza é fuor di 
ogni dubbio , e con tutta la maggior cerr-
tezza ficura , agevole, ,e che non richiede, 
che pochiífima fpefa . Una libbra di ben 
co«a calcina v iva , fiafi di qualfivoglia fpe-
zie , .efTendo bailante per una botíe d'acqua, 
la quale puó non folo eíTere ufata per co^ 
mune 9 ed ufuale bevanda dagli a m mala ti , 
oppure per prefervativo della fanita dai fa-
ni ; ma eziandio per bollirla , ed efporla 
all ' aria per breve tratto di lempo , pub 
eííer benilfimo , e con íomma facilita r i -
dotta ad uo' acqua dolce , e per cucinare 
le piu delicate vivande acconciífima. 

Le virtu del 1'acqua di calcina non dipen-
dono gia dalla fuá índole , e qualita afibr-
bente , ma con tutta proprieta d' eípreífione 
medica pub appellaríi di pari aatialcalica , 
ed antiácida . 

L'acqua di calcina im^t^cQ , o tira mol-
to ip lungo la putrefazione delle foílanze 
animali . l i Dottor Alfton altresi é di fen-
timentor, che la .calcina viva in un pozzo, 
impedirebbe effeííivamente i l corrompímen
to dell'acqua , e per confeguente le putride 
efalazioni e 1' aria infetta , che quindi ne 
íorge, che alcuna volta produce nellecrea-
ture effetti fatali. 

i e virtu dell' acqua di calcina applicata 
eílernamente in parecchie malattie della cu
te , nei le efc.oriazioni 5 nelle MICCÚ , ,neiíf 

can-
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cantrene , e fomiglianti , fono bcn co-
nofciute . Non vi ha per avveníura i l 
gargarifmo migliore per parecchie indsf-
pofizioni della bocea , c della gola , deli' 
acqua di calaña . Ella é ñata altresi fpe-
rimentata fommamente proficua nei piu 
acutí dolori di denti. Prefa internamente , 
ha 1' acqua di calcha tutte le virtu di puro 
elemento, che non fon poche; ed in que-
fto probabiimente confiíie , e da quefto de
pende i l bueno effetto delle acqua minera-
l i , pih che dai mmerali medefimi, che in 
fe contengono , I I Dottor Alfton non efpe-
rimenta, che cagioni la fete , che anzi per 
lo contrario ha toccato con mano , come 
queíV acqua di calcina cava, ed acquieta la 
fsíe , non altramente che 1' acqua pura di 
ottima qualita , e 1' accoftumarvifi la ren
de re bbe exiandio aggradevole , ficcome in 
faíti l 'ha renduta a chi ne ha ficto lungo 
•ufo . L ' acqua di calcina é ad un grado no-
tabüe detergente, ed attenuante, anche di 
vantaggio che i l Tapone medeilmo, di queI-
k muccofita , viícidumi , ed altre pingui 
fecce animaU, nel che in parecchi cali ella 
é da aateporíl onninaraente alie acque le 
.piu puré , come anche all1 acque fleffe mi-
«erali . I n una parola, pub diríi in .genéra
le , come T acqua di calcina é nata fatta 
per purificare i l fangue quanto qualfivoglia 
ahro medicamento , che con tale intenzione 
Medica venga preferitto , parttcolarmente da 
qualunque feccia , edimpunta, fia pútrida, 
fía purulenta , fía feorbutica . Che l'acqua di 
calcina fia un medicamento litontriptico, é 
ftato a fufficienza dimoílrato dal Dottor 
Hales, e piíi ampiamente dai Dottor W h y t t ; 
e que fia verita é fiara ín oltre confermata 
.•dai valentiffimo Signor AUlon , i l quale 
ha fatto toccar con mano i ' eíricaciíüma 
virtu in tal riguardo dclT acqua di calcina ^ 
-non íolo allqrché tila é cavaía della prima 
infufione , ed accompagnata da"l calore arti
ficíale , ma eziandio dopo la quinta , ed 
anche ulteriori infuíioni, e nell'aria comu
ñe . Quefio valentuomo penía , che 1'ener
gía deli' acqua di calcina in queüo cafo 
con filia neila penetrantiifima fuá qualita de-
terfiva , per la quale infinuandofi nelle par^ 
t i folide dei calcoli , o pe r en t ro í e porofiía di 
q u e l l i , venga a diígregare , o diminuiré la loro 
eoefione, mache non venga a difcioglierglí . 

ConcioíTiaché neii' acqua di calcina non 
Suppl, Tom, I , 
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v i fia fe non fe una porzione piccioliílima 
di calcina potrebbe a buena equifa con-
geíturarfi , che i l prender per bocea alquan-
ti grani di calcina viva in foftanza produr-
rebbe per avventura maggior e juigliore 
effetto nel mal di pietra , di quello fien© 
per produrlo copiofiíTime quantitk d' acqua 
della calcina medefima , Ma puré , chi lo 
crederebbc ? queílo é un' equivoco : Qulndí 
i Signori Steíani hanno provato coü' eípe-
rienza , come i gufci d'uova,, ed i guícidi 
chiocciole cotti , e ridotti in -calcina viva , 
non riefeono in verun contó cosí giovevo-
li peí mal di pietra , come l'acqua di calcina, 

Q u a n í n poi alie aqud benedic'U compo/i-
tx •} o fieno acque di calcina compojic , nom 
fono fimígüantemente per verun cento pa-
ragonabiii coí i 'acqua femplice di calcina nel
le renelle , e nel mal de' calcoli ; n i di pa
rí., fecondo i l parere del valentiíiimo D o t 
t o r ' A l f t o n , non poífono fiare a fronte della 
medefima in quelle malattie , per cui viene 
quefi'acqua femplice di calcina viva preícritta. 

Aggiunge quefío Valentuomo n e ü a fuá 
Append'.ce , che quantunque ei non polla 
determinare, quanta copia d' acqua di cal
cina poxeífe eífer propria nei morbi acutí , 
tuttavia egli ha a lía i fíate fperimentato , 
come ella é ficura nelíe febbri fredde ; e 
dai cafi_, dei quali fa ivi egli parola , fem-
bra aífai probabile, che l'acqua di calcina, 
a motivo delle fue qualitadi , diluente , , e 
diurética , poífa riufcire piü proficua neílc 
febbri , di quello , che di preíente venga 
creduto . 

Que fio fatto pero pub provarfi in altre 
eíperienze ulteriori ; ed egli pub aíTerirfi in 
genérale , come 1' acqua di calcina é uno 
ípecifico diluente , detergente , antifeeptico , 
antelmintico , diurético, e vulnerario.; u t i -
lifiQmo in tutte le malattie dipendenti dal
le oílruzioni , od accompagnate dalle efiru-
zioni medefime , nclle vi ice re , o neüe glan-
dule , da flemma viícida , da concrezioni 
calcolofe , o da putrefazione, E ' altamente 
commendata per lo feorbuto, per le ícrofo-
l e , per la renella , per le tabi , per 1' em-
pyema , per í' afma , per i dolori a r t r i t i c i 
vagan t i , per i tumori edematofi , peí íluor 
blanco, per i fluíii nel diabete, ec. ec. e-
fteriormente poi per le malattie cutance , 
per le u l c e r i , per le cancrene , e fomiglian
t i raalori , Pub eífer prefa nella quantita 
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d'una libbra , una , due , e tre volte íl 
giorno; oppure, e queftofarebbe i l partito 
migliore, ufata per comune, ed ufuale be-
vanda . Veggaíi Alfion , Diífert. fopra la 
calcina viva , e fopra 1' acqua di calcina , 
Edimburg. 1752. 

L ' ingegnofiífimo , e dottiíÉmo Dottor 
Whyt t d'Edimburgo ha grandemente com-
mendato l'acqua di calcina pe! mal di pie-
tra , pe' calcoli, e per le renelle. Veggafe-
ne i l fuo faggio fopra le virtü dell' acqua 
di calcina nella cura della pietra , Querto 
Gentiluomo preferifce 1' acqua di calcina di 
gufci d' ortriche per fimiglianti malattie a 
queile fatte di qualfivoglia altra calcina . 
Ma il valendífimo Signor AUlon pare, che 
creda efler quefta materia indifferente , af-
ferendo d' aver curato intieramente fe íkf-
ío dal mal delia pietra nella guifa, e coíP 
acqua di calcina di fopra defcritta piu che 
baítantemente, 

CALCINA. I piu imperfetti metalli fono 
tutti eftremamente foggetti ad elTer ridotti 
in calcine, ed a ricevere nel fuoco uncam-
biamento diftruttivo, Fatto fimigliante non 
fi vede con maggiore evidenza quantonell' 
operazione della coppella , nella quale noi 
troviamo si fatti metalli intieramente ab 
bruciati, e ridotti i n ceneri , ovvero pre-
cipitati in criñalli lungo il p iomto, 

Veramente fopra quefta difpofízione de' 
metalli confifte P arte tutta della coppella : 
ma per mezzo dell' invenzione di fquagliare 
quefti metalli in contarlo col carbone , 
viene ad cíTere grandemente prefervaía la 
loro forma metallica , maffimamente , co
me la materia petrofa vetri'ficabile , colla 
quale fono d1 ordinario raeícolate le partí , 
0 veílito , od incroftaíure dei metalli me-
defimi grexzi , cagiona in eñi a motivo 
della loro natura attaccaticcia , cd adefiva, 
che vengano piü intimamente aduniríi con 
1 carbón i infuocati , Quefta doctrina riceve 
una conferma di gran momento dai meto-
do comune di ricovrare i metalli ridotti ia 
cenere nel forno liquefattorio; concioííiaché 
fe i l litargirio gonfia nella coppella , o pa-
rimente i l criftallo di piombo, o le ceneri 
di qualunque altro imperfetto metallo, fie-
no foltanto liquefatti in contatto con gli 
accefi ed infuocaíi carlaoni, immediatamen-
te vengono le ceneri a riaííumere i l loro 
ftato metallico primiero; e la cofa medeíi-
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ma viene di pari effettuata coll'aggiunger-
vi qualfivoglia materia untuofa , ed infiam-
mabile. Quindi fembra, che la materia un
tuofa ed infiammmabile del carbone fia quel-
la , che coll' infinuarfi per entro le ceneri 
metalliche , r icovri , e riacquifti alie mede-
fime la primiera loro metallica natura * 
Shaisa , Lezioni , pag. 274. 

C A L C I N A Z í O N E . L a talcinazione vien 
detta alcune volte inchieratio, incenerimen-
t o , e cinefaflio-j tuttoché quede , fiando al 
vero rigor chimico , difFerifcano dalla pri
ma , appunto come i l genere differifce dal
la fpecie ; ovvero íiccorne la vera calcina 
differifce dalle ceneri puré . Cafletli , Lexi
cón Med. p. 425. 

I I calcinare differifce dal femplice abbru-
ftolare, o brugiare , avvegnaché queftá fe-
conda azione lafci i coYpi d' un color ne
to , e la prima di un color bianco . Se i l 
vino bianco , i l tártaro , ovvero i criñalli 
bianchi di un tal dato Tártaro íleno bru-
giati , fenz' eíTere veramente calcinati , i l 
capuc mortuum fara ñero. Ma fe fia con-
tinuata la talcinazione , fino a che i l tár
taro fia perfettamente ridotto i n ceneri , e 
confervato tanto tempo, che bafti fopra un 
fuoco aft'ai forte ed a t t ivo , la calcina , che 
rimarra , fara blanca . E cosí noi veggia-
m o , come non lelamente le altre foftanze 
vegetabili , ma eziandio le legna bianche, 
come anche il legno del nocciolo , fornmi-
niftrano un carbone ñe ro , e dopo delle ce
neri bianche. Cosí ancora le foftanze ani-
m a l i , bianche naturalmente , quali apunto 
Tono le oífa, ed i gufci dell'uova , venen-
do abbruciate fi fanno nere , e tornano di 
bel nuovo bianche , poiché fono perfetta
mente calcínate. Boyle dei Colorí , Opere 
ÍMlofofiche Riftr. tom. 2. pag. 39. 

Qiiindi la fiífata Regola adufla nigra ^ pe-
rujia a l i a : la quale regola perbnon dee te-
nerfi per univcrfalmente , e si fattamente 
certa, concioíTiaché abbiavi rinvenute il Si
gnor Boyle parecchíe eccezioni. I I piombo 
talcinato per mezzo d'un fuoco veementif-
fimo, e íommamente at t ivo, fi converte in 
minio , che é di color roífo. Veggafi l ' ^ r -
ticolo MINIO , Ciclopedia , e Suppkmento. 

Differifce altresi la calcinazione dalla fem
plice , e mera combuftione , od abbronza-
mento, in quefto, che la prima ricerca la 
prefenza , e rafllftcnza, ed ajuto deli'aiia, 

dove 
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¿ove per lo contrario la feconda pub effer 
fatta k m ' effa . Cosí appunto una porzion 
di carbone coníervato in un vaío chiufo , 
e ferrato con eftrema efattezza , non arri-
vera mai a calcinarfi quantunque fia tenu-
to anche per lunghinTimo tratto di tempo 
fopra gagliardiffimo fuoco; ma allorché fia. 
cavato fuori % e pofto all1 aria aperta r ca
dera intieramente in bianchiífime ceneri 
fenza Tajuto di aicun' altra nuova calána-
zione . Boyle , Scept. Chimic. apud Philo-
foph. Oper. Compend. tom. 3. p. 270. 

Per mezio della calcinazione , le Paríl 
dei corpi non folamente vengono ad eíTere 
tnolto rotte , ed inframe , ma vengono 
cziandio rarefatte , e rendute fpecificamer.íe 
piü leggiere . Cosí la gravita del piombo 
crudo corríparato coll'acqua é oltre ad 11. 
a 1 . , dove per lo contrario la gravita del 
piombo medeí'mo caicinato é.comc g . ^ i . 
E la cofa medefima fi tenga puré degh al-
t r i metalli , quantunque m alcun» partico-
lari corpi la calcinazione alcuna fiata aumen
ta la gravita aííoluta , e diminuií'ce aicun 
poco la fpeciíka ., Cosí quattr' once di re
gólo d1 antimonio , per mezzo d1 eíTer con
íervato in infufione un' ora , e mezzo ,gua-
dagnera due dramme, e m e n o ; malgrado 
íutta quella materia , che é venuto a per
deré per via d' evaporazione : ma la ragio-
ne di quefto fenómeno fembra affai difficile 
ad afifegnarfi . L ' acceífione delie particelle 
del fuoco, che diventano fiffate, e ritenu-
te nei pori del corpo , vien íuppoño dal 
Dottor Quincy , eíTer la cagione come deli' 
accrefeimento della gravita aííoluta , cosí 
di pari del' diminuimento della gravita, fpe-
cifica , prendendo egli per un poftulato , che. 
le particelle del fuoco fieno moho piu leg
giere di quelle del corpo caicinato^ ( a ) . M a 
i l Boerhaave non glielo concede in verun 
modo, foftenendo per lo contrario , che i l 
fuoco fia i l corpo piu peíante di tutti i cor
pi , e foftanze dell' Univerfo (¿ ) . 

( a ) Qumcy , Lexicón Phyfic. Med. pag, 
63. ( b ) Boerhaave, Elemen. Chem. Pars 2. 
tom. 1. capite de: Jgne. 

Le virtu native dei metalli , edellegem-
me , infíftono alcuni ,. non vengono a per-
derfi colla calcinazione , lo che é an?.i una 
chiave , che ci apre Taditoa conoícere, e 
nnvenire egregiamente i ' intima loro indo-

natura, e facolta. iflííeriíce di vantag-
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gio i l Querectaño , che í corpi metallici 
non vengono diminui t i , ma piutíofto mol-
tiplicati , cd accrefeiuti per mezzo della 
calcinazione i queílo fatto, cd aííerzione pa
re , che venga fiancheggiata, e favorita dal 
Signor Boyle , i l quale da buon numero 
d' efperienze riíguardanti i l pelo, e gravita 
del fuoco , e della fíamma , cava queíla 
conclufionc , che nella calcinazione la parte 
umida , e le altre particelle volatili dei 
metalli non vengono perdute, ma foltanto 
íciolte , concloffiache poíTa beniffimo dalle 
loro calcine proecurarfi novellamente una 
vera veriííima genuina foílanza metallica 
Cafielli ^ Lexicón1 IV] edicum , pag. r2S.Veg-
gafi rArticolo METALIZO , C i d . e Súpole-
me to . 

C ñLCINAZIONE POTENZ ALE , FILO
SOFICA , ovvero Chimica K Con quefte ef-
prefTsoni vienfi adinrendere, ed abbracciare 
T amalgamazione , la precipitazione , l'eva-
poraztone, la fumigazione , e la cementa-
zione. Vegganfi gli Articoli AMALGAMA-
ZIONE , PRECIPITAZIONE , ec. 

La Detonazione per mezzo del nitro vie
ne altrcsl ridotta dal L'bavio a queíle di-
vifate fpezie di calcinazione . Veggafi l 'Ar-
ticolo DETONAZIONE , C i d , 

C A L C I T E . E 'queño nelP I(loria natu
ral e un nome, con cui appellafi una certa 
data íoílanza foflile benirtimo dagli Autori 
moderni conofeiuta per que lio nome , ma 
fembra , che pochiffimi di loro l ' abbiano 
bene, e perfettameníc conofeiuta , quanto 
alia fuá natura , ed alie fue proprietadi. E 
di vero alcuni, anzi molt i l ími ce ne han-
no parlato come d' un vetriolo roílb nati
vo , puriffimo , la qual cofa non é COSÍ 
in ncííun modo; ed i l comune de'Natura-
M i ha ftimato , che queíla íoílanza altro 
non fia , fe non fe uno dei perduti foffili degli 
antichi , avvegnaché i l fue nome continua 
anche a'di noílri, a trovarfi cortante nelle 
ricette per comporre la Triaca Veneziana. 
Tuttavia ella fi é queíla un' opinione nien-
te meno errónea, e faifa, che le altre tur-
te *, avvegnaché troviíi beniffimo anche a 
di noílri vero e legittimo i l Calcite degli 
antichi , e nei dominj Turchefchi egli é 
univerfalmente conofeiuto , e faífene cola 
ufo frequentiífimo % e quotidiano nella Me* 
di ciña . 

Ella é quefla una íoílanza foffice, mor-
D d d 2 bida ? 
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biela , e friabile , di una ílruttura íomma-
mente irregolare , ed é ad un grado confi-
icfcrabile peíante , e vien trovata in varíe 
cáveme , o profondita della térra In maííe 
icio!te di differenti forme , e configura-zio-
ni , e groííezze, che peferanno cioé da un 
oncia, fino alie due , e tre libbre di pefo 
da dodici once. Egli é d' ordinario d' una 
luperñcie piatta , e compreffa , ed ondeg-
giato, o huvólfttq con varié ftrifee , e l i -
neamenti . Con un leggeriífimo colpo íi 
rompe , ed allora fi vede comunemeníe , 
eííer comporto di varié ferie di ílrie corte, 
ombreggiate, e fatte a onda . I n un pez-
'io vi íi veggiono a (Ta i íoveníc cinque , o 
iei di quefte divifatc ferie , ed ordini di 
ñrie , i l qual pezzo fia della groffezza di 
tre quarti dt ua dito: ma al tre parti della 
maíTa medefmia fono akune volte total
mente piane , e non moftrano la raenoma 
apparenza di quede fcannelíature . E ' il Ca l -
cite d' un colore roflb bruniceio moito fo-
migliante a quello del rame grezzo , e non 
ridotto a pulimento . Se venga poño nel 
fuoco, alia prima abbronzatura prende un 
color d' arancia carico ofeuro , e pofeia di
viene d' un color di porpora profondo . Se 
poi facciafi bollire nell' acqua , la fuá par
te falina viene ad eííer difeioita , e pub 
beniffimo do poi fepararfi dal liquore in for
ma di criftalli d'un ve triólo verdaftro, ma 
d' una debele , e fcarfa tendenza verfo ja 
forma, e figura rombo i dale , che é appunto 
te configuraiione di quelli del vetriolo pao-
aazzo; di maniera tale che una si fatta fo-
ñanza é propriamente una miftura della ma
teria minerale del vetriolo di rame , e di 
ferro . I Turchi la calcinano ad un fuoco 
violentiífimo , e fomvnamente aítivo , e po
feia la prendono iníernamente per una pol-
vere medicínale añringente potentiíTima , e 
viene anche aííeriío 5 con ottima riufcua. 

Non vi ha ombra di dubbio, che queíla 
fía quelia medefirna foftanza deícritta dagli 
antichi Greci fotto i l nome di Calcite , con-
eioffiaché accordlfi a capello , e con tutta 
la maggior perfezione con queüa teíie: di-
vifata foftanza, e la vtfprima egregiamente. 
Dice efpreííamente queño Scrittore, che i l 
Calcite erâ  di eoJor di rame , friabile, non 
pietra \ e contraddiftinta con iílrifee, e ve-
ae . Eg l i ce la deferive per una delie piu 
lesgieíe medicine d' Índole corrofiva. , e la 
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raccomanda per gli ufi efterni nei GollirJ 
e per le eraoragie , nei morbi rifipelacei * 
e per gli crpeti , o íieno volatiche . Ma 
fembra che gli Antichi non ne conofeefie
ro gli ufi interni , come lo hanno conofeiu-
to í Modcrni , e come di prefente íi cono-
fe e ; febbene prcíío i Remaní era beniííimo 
i l Calcite conoíciuto eziandio nel le preferí-
zioni interne, e fattone un'ingrcdiente del
la famofiffiraa Triaca d'Andrornaco . H U I , 
Iftoria de'Foffili, p. 605. 

C A L C O L O . Per queíta voce viene pri-
raieramente a dinotarfi una picciola pietra, 
o petruzza ufata dagli Antichi nel fare i 
conti , o computi, prendendo de i voti , peí 
giocare fulle tavolette , e per fimigüan-
t i u f i . 

Nei tempi piu modepni, pezz-etti d'avo-
rio , o gettoni incifi d' argento , d1 oro, e 
di altre materie vennerp pofti in ufo ia 
luogo di querte divifatc pietruzze , .ma fe-
guita roño a ritenere 1' antico nome di cal' 
col i . Veggafi Pitifc. Lex. Ant iq . tom. 1. p4 
324. & íeq. 

Quindi 1'efprefíione , o frafe latina ponera 
cálculos , per dinotare una ferie di ragioni 
ed una moltitudine d'altre alludenti al Tufo, 
e pratica di quefti calcoli nel far conti . I 
Computiñi erano dai Giurifconíulti appel-
\ z ú calculones , quando od erano fchiavi, o 
fatti liberti di frefeor quelli poi di miglioi? 
condizione, venivano denonimati calculato-
res , ovvero mmerarii . Ordinariamente a-
vea vi in cadauna Famiglia di qualche di-
ñinzione uno di quefti Maeñri di Conti , 
o Gomputifti , i l titolo del cui Ufizio , s 
miniílero fi era , A calculis , oppure a ra* 
ñonibus . Hiftoire Acad. Infcript. Vo l . 3, 

Anticamente í Giudici Romani dar fo-
levano le loro opinioni per mezzo di tal* 
eoli , i qual i per la parte del!5 aflbluzione 
erano biancbi , e per quella della condan-
na erano neri . Calv . Lexicón Juris p. 135^ 

Quindi- calculus- albus preíTo gli antichi 
Scrittori viene a fignificare un voto fave-
revole , ovvero in favore , e pro di una 
psrfona, che dee eflere aííoluta, e confer» 
matanella carica 5 ovvero eletta a quakhe 
dÍgnita , o porto ; come per lo contrario 
calculus nigsr per condannaria , efcluderr-
la , ec. 

Viene aíferito , che quert' ufo fia rtato 
grefo 



C A L 
prefo come in preñito da i Trac! , í quali 
eranp ufi di contraíTegnare le loro felicita, 
o giornate profpere ed avventuroíe col blan
co , e le loro difavventure con pittruize 
nere pode ciafcheduna íera in un' urna 
Qumdi altresi ie frafi , od efpreílioni . S i 
gnare , notare aliquid albo , nigrove lapillo, 
feu calculo , Dies albo fignanda lapillo , e 
fomiglianti . Heder. Se bul. Lexicón , pag. 
638. & feq. 

Oh re la diverfita del colore , aveanvi 
eziandío alcuni cnkoli , nei qaali eíanvi , 
o diíegnate , od incife delle figure , e dei 
cara t ter i , ficcome quei calcoii , che erano 
in ufo per prendere i voti , o fuffragj, tanto 
nel Senato,quanto nelle Affemblee del Papólo. 

Erano i caíeoíi fattt di iegno fottiliffimo 
ben levigato , e coperti tutti al di fuori 
di cera del colore medefímo . Q cfto noi 
lo apprendiamo cía Cicerone, Ceratam uni-
cttique tahellam dar i cera legitima . La loro 
forma ci é ílata fino a di noñri coníerva-
ta, veggendofi efpreíiameníe nelle Medaglie 
della Famiglia Caffia; e la maniera di get-
tarle dentro V urne , nelle medsg'.ie della 
Famiglia Licinia . Cicero, De Di vmatione c.7. 

Le Lettere improntate fopra queíii Cal
coii erano U . R . , vale a diré , uti rogas, 
ed A , per antiquo . Le prime venivano ad 
efpnmere un* approvazione delle Leggi, la 
feconda una riprovazione. 

Dopoi i Giudici , che prefedevano alie 
caufe capitali , ufa ron o i calcoii , contraííe-
gnati colla Letrera A. per abfolvo, e colla 
Lettera C. per condemno , ed altri calcoii 
colle due Lettere N . L*., cioé non liquet ; 
che veniva a fignificare , come volevavi una 
ponderacione , o diícuííione maggiore , per 
venire alia íentenza . Hijloirs ñ c&ú. Infcript. 
ubi íupra. 

Nal poííiamo eziandio accennare un' al-
tra fpezie di calcoü ufaíi nei Giuochi pub-
b l ic i , per cui 1' ordine , e rango col quale 
gli Atleti dovevano comparire , e combat
iere , era determinato . Se , a cagion d'e-
íempio, gli Atleti erano vení i , allora era-
ao gittati venti di quefti calcoii in un' ur
na , dieci iiei quali erano fegnati con di-
fíinto htíméro dail 'uno, al dieci ; e la leg-
ge era , che ciaíchduno di coloro , che 
cavava fuori quei dato numero doveífe com
ba itere con quello s che a ve va cavato fuori 
ií numero medefimo , che é quanto dirs 
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quei!' Atleta , che tirava fiiori dell' urna i l 
numero uno, doveva combatierecairaltro , 
che avelTe tirato , e foíTe per tirar fuori 
parimente Tuno» 

Queíla fpezie di calcoii eran detti calculi 
athletici. Mabudel. in Hift. Acad» Infcript. 
tom. 3. pag. 394. & feq. 

C A L E N D A R I O . Hanno in Parigi una 
macchina Oraordinaria di queíla fpezie , 
detta le Royal Calender, Calendario Regio , 
fatta per ordine del celebratiffirao Monfieur 
Colbert, la tavola inferiore , o fia branca 
dei la qual macchina é fatta d' un pezzo di 
marmo lifcio , e la parte fuperiore incaífata 
con una piaftra di pulitiífimo rame . 

V i fono anche i calendar] fenza ruóte 
che fon lavorati per via d'un cavallo guer-
nito di una sbarra di legno , che va gi-
r&Bdo iníorno ad un grolTo albero fiíío di-
ritramente in térra , nella íommita del qua
le vi é con una corda attaccata , e ben le-
gata una fpezie di lanterna , le due eflre-
mita della quale effendo raccomandate , ed 
attaccate alie due eñremira della branca fu
periore della macchina , e queíle danno i l 
moto . Ma i l Calendario a cavallo é meno 
pregisto di quello fíalo il Calendario a ruó
te e la ragione fi é , perché i l moto di 
quefto fecondo é piu equabile, e piü cerío . 
Savarin D¡6\ion. Commer. t. 1. pag. 326. in 
voce Calender. 

C A L E N D E . Da Ederigo, { a ) e da al
tr i ci vengono fomminiürate le Ta volé del
le calende) per far védet e i l giorno dei no-
ílri me ( i , corrifpondente a ciafchedun gior
no delle calende de' Romani antichi . Ma 
eolia feguente regola poífono le calende ñ n -
venirfi fenza tavole . A l numero del gior
no nel me fe precedente aggiungi due , e 
fottratto dalla fomma i l numero delle ca
lende date , quello che refta fara i l nume
ro del giorno del noílro mefe. 

( a ) Schul. Lexicón , pag. 639. & feq. 
Cosí i l cinque delle calende d' Ottobre 

verra trovato , che corrifpondera a capello 
al di ventifette di Settembre . A cagion 
d' eíempio: 

Settembre i l di 30. era pridie Kalendas 
29 tertio 

• 28 ~ quarto ——-
27 quinto 
2ó fexto 

e cosí del rimanente. 
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C A L I C E . Qutfta vece cálice p ve Cío i 

Botanici é un termine genérale , col quale 
fanfi ad eíprimere la boccia , o coppa del 
fiori , o fía quella parte della planta , che 
circonda , chiude , e foíliene le altre, parti 
de! fiore medefimo ,. 

Le bocee di fiori fono fommaraente va
rié neiie loro refpettive ftrutture , e confi-
gurazioni , e vengono percib diüinte dai no-
mi di perianthium , involucrum , fpatha 
c gluma . Vegganfi gü articoli PERIAN
THIUM: ec. 

Diflinguono i Botanici due íbrti di cali-
ci r uno efterno , appellato cálice del fiore, 
dagli antichi perianthium, come quello, che 
é una cuflodia, che chiude , e comprende i l 
fiore , ed i femi, l ' altro interno, detto cá
lice del frutto y dagli antichi deaominato 
pericarpium ^ come quello, che é una fpezie 
di capíula , che circonda il frutto , ed é 
cíTa fleffa dal pedale circondata. 

I I callee e íkrno pub altresi efíer diviío 
in due for t i , una , che circonda ed abbrac-
tia i l fiore., e 1'altra , che lo fcñlene, dif-
ferenti per gambo , o picciolo in quefto f. 
che fi va fpandendo per difotto del fiore per 
far 1' ufizio di fomminiñrare i l fugo nutri
tivo in guiía, che polla alzarfi con piu fpe-
diteiza \ la cavita del picciolo allargato vien 
riputata parte non me no del cálice interio
re ,. che del cálice eíteriore . 

Moafieur Magno! prende i l cálice per la 
caratterlíhca delle piante ; avvegnaché, íe-
condo luí s per cota! meizo , poffono que-
üe eíícr meglio diíünte dalle condizioni, e 
varieta dei loro refpettivi calici , di quello 
poflano efíer diilinte per i loro gambi , o 
per le loro frutta .. Aleune hanno un cali-
ce tolo efteriore , altre ne hanno ícltanto 
un' interiore , alcune tondeggiante , e cir-
condantele, altre foftentantele; e tutte que-
üe 1' accennato Autore le fa formare altret-
tínti generi, o claffi diüinte . M^/jwo/, Nov. 
Charaíí . Plantarum Jour. des S^av. T o m . 76. 
pag. 525. BL feqc 

Calix auBus , cálice , accrefeiuto , h un 
termine ufato nella Botánica dagli Autori 
per efprimere una fpeiie di perianthium dei 
fiori compoíli . La boccia é cosí detta , ai-
lorché é compoftad'una femplice , ed ugual 
íerie di fcaglie, che fono d' una figura bis-
lunga, e circondante tutto i l fiore; ed un' 
altra picciola ferie di fcaglie, che circonda-
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no' folíento quede , chiufe e ferrate alfít 
bafe . 

C A L I F F O . Una delle principali funzio-
ni del Califfo in qualita á ' Imam ^ o fia pri
mo Prete del Muiulmani ímo, fi era i l dar 
principio alie pubblidhe preci cadaun vener-
di nella maíTima Mofchea , e di fare i l 
Khothbah , o fermone. Nei tempi pofieriori 
erano i Califfi i Miniftri aíTcgnati per queíl' 
ultimo impiego , vale a diré , minifiri affi-
ftenti, non operanti , dove i primi Califfi 
efeguivano queíl' ufizio in per fon a . Era al
tresi i l Califfo obbligato ad accompagnare 
in perfona alia Mecca i pellegrini , ed a 
marciare alia teíta delle ármate del fuo I m 
pero . Dava egli le inveftiture ai Principi, ed 
inviava fpade , bandiers , turbaíiti , veüiti,, 
c cofe fomighaníi , in forma di donativi , 
e regali, ai Principi della Comunicne A/ko-
mettana ; i quali quantunque foííero eíenti 
dalla fuggezione del Califato , continuavano 
a confiderare quelli come vaíTalli.. Veniva-
no fimigliantemente onorati coñoro con gli 
fpeciofi t i t o l i , di difenfori , foñentatori, e 
colonne della Fede Macmettana , e fimi-
glianti °, e queda caratterifiiea facevanla ai-
cuna volta pagar cara . 

Portavanfi d'ordinano i Califfi alie Mo-
fchce a cavallo fopra delle mulé , ed i Sul
tán i flavan loro attorno alia fella , quan
tunque foífero Maefiri di Bagdat foflenevan, 
loro le ftaífe , e guidavano la loro muía te
ñe ndola effi colle proprie maní per la bri-
glia in una data diftanza dai piedi , e cib. 
continuavano a fare fino a tanto che il C r̂-
liffo faceva loro fegno di montare a ca
vallo . 

I n uno dei balconi del palagio del Ca--
llffo ftavavi. fempremai appefo un pezzo, o 
palio di velluto ñero lungo venti cubiti , 
che arrivava a toccare i l terreno , ed era 
den? niinato la raanica. del Califfo \ aqneflo 
rcanscone non dovea paíTar giorno , che i 
gran di della fuá Corte non faceflero le lo
ro genufleífioni, o profondiífimi inchini , e 
proÜrazioni col riípetto maggiore , che im-
maginar mal fi poíTa. 

Gíi omaeei , ed onori deferiti. al Calijjo 
erano t ra ícendent i í f imied alievati. a vene-
rargli fin da bambini , non ceíTarono di 
dargli tutti i contraflegni, di ior venerazio-
ne profondiífima anche poiché ¡'autontadei 
Califfo venne infinitamente diminuita , ed 

ab-
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i í ^ a f l a t á . Affcttavano i Califfi in qualfivo-
güa cofa fplendidczza , e magnificerrza gran-
diffima , Riferifce Abulfaragio , che i l C a -
liffo Motazem non aveva me no di cen-
to feramine nel fue íerraglio , né meno 

-di trecento eunuchi per cuflodirle . 
Ma quefta magnifice-nza, € fontaofita ven-

ne grandemente abbaííata , e diminuita du
rante i l regno de 'Bonidi i n Perfia s Queí l i 
ípogliarono i Califfi di t u í t o , prendendo da 
effi i l loro V i f i r , e non lafciandogli in gra
do piu alto di quello di un íegre tar io , i l 
quale cura aveífe degli affari l o r o . I n que-
fio tempo, e maffimamente íotto i l Califa
to di Radhi , che fu i l fecondo de!la Fa-
miglia degli Abbat i , i l dominio dell ' Impe
ro di Maomet to venne ad eííere per si fat-
ta guifa fmembrato , e divifo , che quefto 
Principe era ridotto al folo e femplice pof-
íeíío della C i t t a di Bagdat . Ta le appunto 
era lo flato di luí 1' anno dell ' Egira 325. 
M a non fu que í lo gia lo rtaro piíi baffo dei 
Califfi , 1 quali , a l lorché i Bonidi fi ren
de t tero padrón i di Bagdat , vennero r idot t i 
alie í o l e , e mere funzioni della Moíchea 
eífendo incaricati di quefto governo, o de-
pofti a talento , ed a capriccio dei diviíat i 
Sov ran i . Per g l i fconvolgimenti della Sol-
date íca Turchefca parecchi vennero ezian-
dio meífi a morte in differenti maniere \ 
ma la cofa non andb innanzi altramente , 
lendo ció ú n i c a m e n t e avvenuto per un bár
baro capricclofo attentato degli árrabbiaí i 
foldati ; concioíTiaché venne cunfervata fem-
premai verlo i Califfi una fomma venera-
z ione , e r iguardo, a mot ivo della loro íu-
prema dignitk un tempo goduta. I n si fal
ta depreífionc ed abbalTamento di flato , 
vien detto , come uno d' eííi fi ñeííe addo
ma ndando V elemoflna pubblicamenie fulla 
porta della M o febea frai i ciechi . 

Parecchi di queíli Califfi tentarono di fot-
trarfi al crudeliffimo e pefantiííimo giogo 
di si fevero d o m i n i o . Di fatti i l Califfiü Ra-
fched mife infierne con ogni maggior fegre-
tezza un'cfercito , ma effendogli Ta cofa mal 
riufcita , venne depoílo . 11 Succeííore di 
lui M o k t a f i , che f u 11 terzo 'Califfo della 
Schiatta degli A b b a t i , arrivb al fuo fine, e 
feoffe i ! giogo del Su 1 ta no dei Selgiucidi, e 
da quefto generó lo fatto venero \ Califfi a 
ricovrare parte grandiíTima dell ' antico loro 
iplendor-e, e ricevettero mol t i fegni , e di-
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m o ñ r í i i o m della venerazione , e dsH' obbe-
dienza des Principi Maometrani loro confi-
n a n t i , fino al tempo della loro int iera , c 
t é t a l e rovina , la quale venne cagionata dal
le d i v i f i o n i , che nacquero fra 1 Sunnit i , e 
g l i Schi i t i ( a ) . I Califfi perdettero i n 
t u t t o , e per tu t to la loro autorita , e prel
fo che i l nome loro i n quel di luvio vero 
di deflruzione , € d' efterminio fuco dki Tar 
tar í , i quali roverfeiaroníi íopra le regioni 
tutte d1 Or ien te . Dal tempo della abolizio-
ne del Califato ebbcro i Principi Maomet -
tani un particolare Ufiziale a í íegnato nei 
loro refpettivi d o m i n j , i l quale fofleneva la 
fagra autorita di 'Califfo. N c l l a T u r c h i a ve~ 
ni va queíli riconofcmto fotto i l T i tolo di 
M u f ú , e nella Perfia fotto quello di Sad-
m { b ) . 

( a ) TD' Herbé ! . Biblioth. Qritnt, pag. 985. 
& feq* in voce Kaliphah ( b ) Fita di Mao
metto , pag. 70. & fcq. 

C A L 1 S T I N I . Fecero i Cal,¡lmi uno de' 
due Part i t i della Religione Riformata nel 
Regno della Boemia nel tempo del Conc i 
l io di -Bafiiea ; e i ' aitro Partito furono i 
T a b o r i í i V c g g a f i F articolo T A B O I U T I . 
Ciclope di a , 

I Caltjlini non vengono dal Catalogo de
gl i Ere t ic i della Chiefa Romana noverati 
fra g l i Eret ic i avvegnaché nel le cofe 
e í íenz iaü al domma Cattoi ico pertinenti íi 
uniformareno veracemente alia Chiefa Ro
mana . La r i forma per tanto , che venne a 
queíli accordata, amarono m e g l i o , che ve-
nifie loro fiífata nei quattro feguenti a r t i -
c o l i , vale a diré 1. N e l l ' ammetter di mío-
vo i laici , o fecolari alia Comunione del 
Cá l i ce . 2. Ne l foggettare i P r e t i , c Ch ie -
r i c i rei di del i t t i c r iminal i alia Poteíla, dei 
Magi f l r a t i C i v i l i , 3, D i poter privare i l 
Clero de' fuoi terrem , baftimenti rcali , e 
della giurifdizione temporale . 4. D i permet-
tere a qualunque Prete , che folie capace 
d' aver facolta , di predicare a t a len to , ed 
o v e , e come voleífe la parola di D io ( b ) , 

( a ) Lenfant , !HiJloke de la Guare des 
Jluffi, Tom, 2. Biblioth. Germán. Tem, z$, 
pag. 2. & feq. ( b ) Trev. Vit t . Univ. T . 1. 

C A L L O . N e i cafi delle fratture , allor
ché le olía fono propriamente rimeífc e raf-
íc t ta te a l l l o r o luogo , e che fi év veramen
te prefa la cura di confervarle nella giuíla 

fitua-
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í i tuazione, i l Cerufico ha fatto tutto quei-
lo , che ad eííb afpettavafi ^ e la Natura 
poi fi é quella , che da prode penfa , e 
provvede al rirnanente , con far naícere nel-
la parte divifa e difgiunta un callo , che 
trafuda fuori fopra le picciole anerie , e 
fulle fibre oííute della parte disgiunta , in 
forma áf una materia , o diré la vogliamó 
gelatina fluida, vifcofa, la quale con íom-
ma prcíkzza va riempiendo le crepature , 
e le cavila fra eífa parte . Quefta prima 
apparifee d' una íoftanza cartiiaginoía , 
ma coll' andar del tempo ella di venta in-
tieramente oííea , ed unifce , e connette ie 
parti rotte , e difunite infierne tanto tena
cemente , che i l merabro viene ad acqui-
íbre una re fi lienza piu forte , e maggiore 
contro qualfivoglia urto eílerno , di quello 
le abbiano le altre partí fane . 

Ma íiccome la carne nuova nelle ferite 
a (Tai íovente ere ice troppo rigogliofa , non 
altramente , che 11 cal o nelle fraííure , e 
rigonfia, cosí ne avvíene , che i l membro 
rimanga ineguale, e deformato. I foli me-
todi , che p o (Ton o eíTer tenuti per impedi
ré , che i l callo trafmodi da' fuioi dovuci con-
fini , fono di farfi una fafeiatura alquanto 
piü attiílata , e ílretta del confueto , ed 
andarla bagnando con dellofpirito di v ino, 
ad acquavite ; concioffiaché per firaiglianíe 
guifa non folamente i l callo mantienfi nella 
fuá dovuta acconcia fituazione, ed impedi-
fcefi, che rigonfi deformemente j ma vienfi 
ahresi ad indurire viemaggionrente , e ad 
aíTodarfi; ma qualora i l -callo é gia divenuto 
duro, e confuiente , non vi ha mezzo, né 
medicamento alcuno, onde poíTa abbaífarfi , 
e diftruggerfi . Eijicro , Chirurgia , pag. 115. 

C A L O G E R I . I Calogeñ , appellati C a -
logsrs , fono i Monaftiei Greci , e diífcri-
feo no dai Papas UáTrus , che fono i Preti 
Secolari , 

Fuori del corpo dei Calogerí eicono tutti i 
Prelati della Chiefa Greca; concioíilaché i 
Papas fíeno incapaci di qualfivoglia Digni-
ta a quella fuperiore delle Arcipreture , od 
Arciprcti appellati n^wVsflreey, primi Preti . 

Quantunque la denominazione venga dal
la loro eta, vi fono tutta via ammeíü mol-
t i di loro fino dalla prima loro gioventu . 
Ci afíicura il Tournefort , che in moltifli-
mi Conventi ammettono coloro dei Reli
gión fino d' eta di dieci , o dodeci anni . 
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Rifpetto poí' alie femmine , eglí aggitinge, 
avervi molte di eíle, che fono folcanto una 
piii moderata fpezie di Maddalene, le qua-
l i , come fon giunte ad un'eta bene avan-
zata , fanno voto folenne di ílrettamente 
praticare queile virtí i , che ne'loro annifio-
ri t i hanno piu deile altre trafeurato , o non 
praíicato ; e ritiranfi in Conventi , a me-
narvi una vita , alquanto meno fcandalofa 
di quella , che menaíTero per 1' innanzi ? 
fotto gli occhi d' una fuperiora, o com' eífe 
l'appellano Hegumeniífa , la quale é total
mente lontana dal diportarfi con foverchia 
fe veri ra , e rigore , 

I Calogeri in alcuni luoghi , fono diílin-
t i , e diviíi in Cenobiti, in Anacoreti, ed 
in Aícetici, o fieno fpezie ds Eremiti , la 
vita degli ulíimi dei qu^li é oltre ognicre-
dtre fevera , e racchiuía , e íegregata da 
ogni umano commercio . 

I femplici Calogéri non fono qualificad 
per celebrar la Mella. Se vengano ordinati 
Sacerdoti , cominciano ad effer nominad 
Hieromonachi, o fieno Monaci fagri; ed ia 
qaeíla qualita pofTono celebrare la Mefla ^ 
nelle Feñivita folenni; ma per V ordinario 
fervigio fon ritcnuti in tutti i Conventi dei 
Papas. Vegganfi Suid, Thes. Tom. 2. pag. 
2(5. in voce K«XO>WOÍ . Du Can ge , Gioílar, 
Latin. Tom. 1. pag. 688. Montfaucon , Pa-
la:ograph. Gríec. pag. 454. Tournefort, Vo-
yages du Levant, Tom. 1. Lett. 3. p. 40.43.. 

C A L O M E L L O . Ev i l Calomdlo la cofa 
medefima , che i l Panchymagogum famofo 
del Quercetano. Ella é quefta una purga, 
o medicamento catártico effettivo, fommi-
niftrata non folamente alie perfone adulte., 
ma eziandio ai barabini , per. efpellere , e 
cacciar fuori quegli umori fecciofí , vifeidi, 
e tenaci , dai quali forgono i vermi , e 
che le donne fogliono chiaraare con accon-
ciííitm proprietá leíto , o nido di vermi « 
{ a ) I I Calomello, ben bene ftropicciato eol
io zolfo d' antimonio , viene altresi íperi-
mentato per un' egregio medicamento alte
rante . ( ¿ ) 

( a ) Quincy , Pharmacia , Pars 2. fefl. 15-
pag, 26$. ( b ) Saggi Medid d' Edimburgo, 
Tom. i . pag. 47. Veggafi i ' articolo ETIÓ
PICO del Plurnmero. 

C A L O R E . I cambiamenti del calore, o 
caldo nel freddo fono alcuna-fiáta cosí gran-
d i , e fubitaoei nella Carolina meridionale, 

che 
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-¿he trengano ^ cagionare la differenia di ben 
trenta gradi nel Termómetro del Fahre-
neith nello fpaiio folo d*unagiornata-. Veg-
.ganfi le Tranfasioni Filofofiehe , nu. 470. 
left. 4. 

I I caldo nell' Artracane nt\ mefe di Lu
c i lo dell'anno 1746. fu cosí ecceííivo , che 
¿ alzb nel Termómetro di Monfieur de 
T Isle pofto alP ombra al grado otíaníano-
vefimo, che corrifponde al Termómetro di 
-Fahreneiíh al grado 103.^. E peí t m t o in-
íiero di tutto ¡i mefe di Luglio, e perpa-
fecchi giorni del mefe d' Agofto , i l Ter
mómetro fi mantenne piu alto , di quello 
foglia alzarfi per mezzo del calor naturale 
del íangue , che nel Termómetro di Fahre-
neith é collocato al grado novantatefimo . 
Memoric dell' Accademia di Berlino dell' an
uo 154(5. 

Quindi eg 1 i • a p par i ice m a n < fe i ff. mamen te 
.eíTere totalmente errónea J'opinione di que-
.gli Au to r i , i quali ío íkngono, che gham-
.mali non pofTan vi veré tn un aria, laqua^ 
le fia piü calda del calor naturale del ían
gue umano, o che giunga nel Termonetro 
a novan ta fei gradi . 

Tut í i quei corpi, che íieno rifcaldati ol-
tre un certo dato grado , le vengano ap-
plicati ai noftri corpi, ci danno pena , e do
leré , ci ílimolano , c c' infiammano ; e quan-
do fono grandemente caldi arrivano a mor
tificare qualfivoglia parte dei noílri corpi , 
cui cfli tocchino. 

CALOR - anímale. A-quali organi , od a 
quali operazioni fia dovuto il calore dei cor
pi umani, come anche dei corpi degii altr-i 
animali , é anche ai di -nofiri infinitamen
te incerto , e dubbioío . Le opinioni , che 
di prefente prevalgono , e fono dai piu dotti 
tenute , fono le feguenti . 1. Che i l calore 
dei corpi degli animali viene originato ed 
é dovuto alT attrizione fra le arterie, ed i l 
fangue . 2. Che i polmoni fono la fonta
na, e forgente di queño calore . Che 1' 
attrizione del le parti dei Solidi d' una in 
un'altra lo produce. 4. Che dipende, cd é 
dovuto a tutta la ferie, e corfo, per cui i l 
noftro alimento , ed i noílri fughi fono co
me fofifopra , ed in iftato d' alterazione . 

Gl i argomenti, che íiancheggiano la pri
ma opinione fono : Che fe un'arteria é le-
gata , o tagliata, quella parte d' eíía , che 
-non corre diventa fredda ; e ceífaudo la pul-

Suppl. Tom, I , 
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íazione dell' arterie •, 1' effetto , che ne fe-
gue, é i l freddo , e la morte. Un'acereíci-
mento cli m/oreaccompagna una circolazio-
ne piü veeracnte , e vivace , e viceverfa 
una circolazione debole , e lánguida é ac-
compagnata da picciolo -calore . Una perfo-
na, che arda da una febbre , o che fia r i -
fcaldata peí foverchio moto , ed efercizi® 
fatto, ha un polfo pleno, e-frequente i nei 
dehquj , e ívenimenti freddi , nelle clorofi-
d i , e fomiglianti , i l polfo é baffo , e -de-
boliflimo j ed últimamente , che il tamo-
metro fa vedere , i l fangue arteriale eílere 
alcun poco piü caldo del fangue , che feor-
re per le vene, (¿jcrto viene cakolato dal
la figura cónica deile arterie , dalie loro in-
fleííioni , e diramamenti in iíquifitamente 
picciole capillari ; quandi fa di meftieri , 
che fia grandiífima la re filien 7 a., e per con-
feguente grandiffima altresi i'attrizione •, daí 
numero , dalla lunghezza , e dall' elaüicita 
delle loro tuniche , dalia forza propellente 
del cuore , e dalla loro valida refiftenza .. 
Da tutte que fie coíe le particelle del fan
gue guadagnando perpetuamente nuovi mo-
"vimenti , nuove direzioni , -e ructamenti , 
vengono aílüttigliate , condenfate , hanno i 
loro angoli affilati, e vengon fatti omoge-
nei » Quindi la ñuidita, i l color roíTo ed 
i l ealore della maíTa, che i vi é perfeziona-
ta . Queda Teoria pero é picna di dubbj ; 
concioííiaché quello, che viene afieritodel
le arterie , pub effere afferito di qualfivo
glia altra parte , le funzioni -di cui fono 
•neceífarie alia vita . I I calore ^ e la pulfa-
zione delle arterie non confervanfi infierne 
in qualfivoglia proporzione regolare: in al
cun i cafi morbofi vi ha un cajor grande 
fenfibile , cd un polfo picciolo, e baífo , e 
rice ver fa in altri i l polfo é pieniíTvmo , ed 
i l freddo é grande . Oltre a cib , tutta k 
forza di quefia dimofirazione confilie in far 
vedere , che i l moto delle arterie , ed i l 
calore fono generalmente in proporzione , 
la qual cofa pero non mofira , qual fiane 
la cagione , e quale !' eííetto : non che a 
vero diré o che una fia cagione , od effet
to dell' altro ; concioffiaché tanto T uno che 
1' altro pofifano eífere effetti d' alcuna a lira 
cagione . Rifpetto pai alia prova -del Ter
mómetro , ella fembra fimigliantemente 
fommámente dubbiofa , e cib, che rende i l 
dubbio raaggiore fi é , che i l fangue delle 

.E e e vene 
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vene non fi coagula con quella preflexza , 
come fi coagala i l fangue delle arterie . I n 
fomma, a dir breve , fi fatta Teoría non 
viene ftabllita , né fiancheggiata da alcuna 
prova , che appaghi, e che con vinca . 

La feconda opmione fí é , che nel cor-
po umano la fontana], o forgente del calore 
fono i polmoni. Tut to queíio é flato aííe-
r i t o , perché eflendo nelle arterie i l íangue 
nícaldato , é avanzato per provare qucfta 
Ipoteü con aggiunta confiderabile , vale a 
diré , che nei polmoni i vafi fanguigni per 
ogni , e qualunque verfo accompagnano , 
dividono , e fubdividono lungheífe le rami-
ficazioni de 11' efofago; e ficcome quefte van-
no perpetuamente cambiando la loro fitua-
xione , e la lor forma , dívenendo o piu 
langhe , o piu corte , formando angoli o 
piü acut í , o piu ottufi; cosí é giuoco for-
2a , che i vaíi fanguiferi concomitanti ad 
o^ni momento , facciano de' nuovi an^oÜ , 
c dieno al fangue tiuove direzjom , che fi
nalmente i l íangue entri in una eíirema-
mentc fina reticella , fi fpanda per ogni 
via e verfo grandemente in fottiliífime ve-
fcichette d' aria , ove quefte veíciche d' a-
ria vanno perpetuamente cambiando i loro 
angoli , i loro punti di contatto , la loro 
forma , i l loro volume , i loro interfíizj , 
e cosí di mano in mano . Da tutto que
do , e dail' elafticita delT aria , e del pefo 
dell' atmosfera , vien dctto , ed afferito , 
che il fangue fia battuto, corapreíTo all1 in-
dictro, ed innanxi, rotto, ed intrifo infie
rne , fciolto, e condenfato, fatto roíTo , e 
caldo nella refpirazione . Quefta Teoría , 
per quanto fembri plaufibile , tutíavia in 
vcrun contó non appaga . CoacioíTiaché i . 
cib , che fi é gia detto poc' anzi dell' irn-
probabilita , che i l calore fia genéralo dali' 
única attrizione dei fluid i , ha beniífimo 
luogo qui ancora. 2. Quantunque i polmo
ni fieno regolarmente compeníati d'abbon-
devole copia ¿P aria , la quale pofiiede , e 
pefo , cd elafticita bailante per produrre i l 
vicendcvole gonfiamento , ed abbaíTamen-
to delle tíivilate veícichette, tuttavia la vi
ta non meno , che i l calore mancano in 
un íubito, fe queft'aria in paífando peí fuo-
co , od in qualfivoglia altro modo , fia 
ñata fpogliata d' alcuae particelle, o d' al
cuna fuá qualita , difFerentc dal fuo pefo , 
e dalla fuá eíaíH«ita . 3. L ' argomento pre-
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fo daH'azioneaddiziomle dei folidi deí pol
moni nel íangue , p¡5 di qudlo , che ven
ga tróvalo neiT arterie, dal loromaofiore 
e coftantemente variante moto, hembra ef-
fer prefo di pefo > c totalmente cavato da 
Una parte deli'eíperienza fatta da Monfieur 
Hook , da eífo prefentata, e fatta fuglioc. 
chi medefirni deila Societa Rea íe , in cui i 
polmoni di un cañe raaíVmo eííendo ftati 
cofiantemente difte'fí da un frefeo foffio di 
aria, i l cañe centinub a vi ve re , ed il fuo 
cuore continub^di parí a battere regolar
mente : di modo che non vi é bifogno di 
quefta frequente , e grandiífima variazione 
d' angoli , e di punti di contatto, fopra di 
cui venga , e debba cífer fabbricata ía div¡-
fata attrizione addizionale . 4. Che 1' aria 
fredda entrando violencemente nella íofian
za fpungofa dei polmoni, in meno nume
ro fe veíciche d' aria, nelle quali i l íangue 
fi fpande quafi fuperficialmente , ver re he a 
fare i l fangue caldo , é un' opinione affatto 
improbabile , né fíancheggiata da veruna 
verace prova . E ficcome la cagione non 
apparifee in veruniffimo contó a priori , 
si fembra , che V effetto per dimoftrar que-
ño non fia la cagione . Perché 5. Che i l 
fangue viene piuttofto raffreddato , che ri^ 
fcaldato nei polmoni , pub eífere argomen-
tato , ed inferito dal benefizio rieevuto dal
la inípirazione delP aria fredda in molte 
malattie inflammatorie , maffimamente ¡a 
quelle dei polmoni . Nelle febbri ardenti , 
accompagnate con polfo vivadífimo , e 
pieno , colla cute rofla , e con ampia , e 
vivacifíima refpirazione , é ftato fommini-
ftrato aífai fovente del folüevo coli' aprire 
una fineftra, e con far refpirare al pazien-
te dell'aria fredda, che per quella penetra-
va nella camera1. Gl i effetti della qual co
fa é ftato oflervato , eífere , che quantun
que i l corpo foífe ben ben coperto , cib 
non oftante in un minuto di tempo ¡a ref
pirazione diveniva piu rimefla, e quafi íu
bito dopo i l polfo fcemava della fuá fover-
chia pienezza , e rigoglio; e non la faccia 
foltanto , ma tutto i l corpo eziandio dimi-
nuiva aflai fenfibilmente i l fuo fiero e 
lore , e colore . 6. Se i l fangue foífe rií-
caldato nei polmoni , noi avremmo minor 
bifogno della loro funzione , allorché nói 
ci troviamo ben caldi , ovvero in un luo
go caldo ; avvegnaché i l calore dei nofíri 

•cor-
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corpi ¡n tale ipo íe f i , o queilo deil ' atmos
fera , tanto con t r ibu i íca ai po lmon i ; o fac-
cia si bene 1' ufizio d'effi polmoni ; e che 
viceverfa noi ave í í imo piu bifogno de' me-
d e f i m i , a l lorché noi fiam freddi , o che ci 
t ro vi amo in ambiente d' aria fredda . M a 
quando noi fiamo caldi , e che non abbia-
mo agio di rinfrefcarci , no i refpiriamo ple
namente , e con forza; e viceverfa quando 
no i fiamo fVfddi , e non abbiamo agio , o 
non poffiamo eííere rifcaldati , la noftra ref-
pirazione é lánguida , e picciola : viene ad 
efTer cofa contraria a c í o , che uno s1 afpet-
terebbe , fe P azione deli ' aria fopra i ! fati
gue nei polmoni foífe quella di r i fealdargli : 
7. 11 fangue , che viene da i vafi piccioli dei 
polmoni non é piu efpanfo , e d i la ía to di 
que l lo , che foífe innanzi , ficcome é flato 
malamente a í f e r i t o , e non provato pero 
con alcuna cfpericnza , lo che farebbe fuor 
d' ogni dubbio , qualora i l íangue v i foffe 
p iu caldo; perché i Jiquori fon rarefatti da! 
calore , e poco piu di quello fialo i l fangue. 
8. Se i l fangue doveffe i l fu o calore a l l 'az io
ne dei polmoni , converrebbe , che noi lo 
prendeíT.mo , e confideraffimo per un ' alera 
forgeníe di calore nel l ' uovo , e nel feto . A l -
la riípolla , od obiezione , che i l calore della 
madre é íufficiente per tale eífettuazione , 
fino a tanto che quefta nuova funzionc viene 
a diventare azione propria , poffonfi oppor-
re due oífervazioni . La prima íi é , che 
verfo i l termine del covamento pub un uo
vo effer la (ciato dalla cicccia , ad altra ma
dre d' uccelli covante i n una ftagione fredda 
per un fpazio di tempo alcun poco piu lun-
g o , di quel che farebbe fie uro peí pu lc ino , 
fe tu t to i l fuo calore dipendeífe da e í í a j b e n s i 
lungo qusnto baila per un ' uovo , che non 
©oníiene principio calorofo , per divenire 
della tetnpra del i ' aria ambiente ; ma nelT 
aprirlo i l pulcino non é flato trovato n é to
talmente freddo , né morto . La feconda co-
ía é , che un feto maturo tolto v í a , e ca-
vato dalla madre , ma durante a ílarfi av-
volto dentro le proprie membrane, pub v i -
vere parecchie ore i n v i r t u del fuo proprio 
calore, fenza la menoma a í M e n z a , ed aju-
to dei polmoni . Quale fi é mai in buon' 
ora la cagione di si fatto calore , prima 
che i polmoni facciano i f loro ufizio? Co
me mai vien' egli queilo proprio calore a 
mancare, fubito che i po lmoni giuocano l 
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Saggi di Medicina d' Edimbargo, . Compen
dio , T o r a . 1. pag. 228. & feq. 

Lp, terza opinione fi é , che la cagione-
del" calore del corpo umano e di quello 
degli an imal i dipenda dali' azione delle par-
t i folide Tuna, fopra F altra . I i cu ore , e 
]? arterie hanno un confiderabili ífimo m o v i -
m e n í o , e dovremmo promettcrci natural
mente , che i l calore foífe originato da! d i -
vifato m o v i m e n t ó . M a fimigliantemente 
non dovra per modo alcuno queíla í en t en -
za fembrare plaufibile, fe ci faremo a daré 
un'occhiata alie feguenti rifleffioni , 1. Le 
par t í m o v e n t i f i , quelle perb cui noi appe!-
liamo folide 5 non fono né dure , né afciut-
te : ora quede due condizioni fono per ogni 
c o n t ó , ed infallantemente nece í í a r i e , affin-
ché da eíTe vogliafi far generare i l calore 
per vía d ' attrizione . 2. N i u n o dei loro 
m o v i m e n t i c b a í l a n t e m e n t c , c si faltamen
te rápido , che in queíla guifa ce ne pof-
fiamo promettere i l calore. 3. Queíle pa r t í 
non hanno gran mutazione di fuperficie nel-
le loro a t t r i z i c n i . 4. Le fibre mov ib i l i han-
no del grafio , della mucilaggine , oppure 
dei l i q u o r i , che le circondano per ogni ver
fo , per i m p e d i r é , che vengano dií l rut te , 0 
foverchio rifcaldate dall ' attrizione , Saggj 
Medic i d' Edimburgo , T o m . 1. pag. 231. 

La quarra cagione a í íegnaía peí calore 
de' noflr i corpi é quello andirivieni , per 
cui i l no Oro alimento , ed i noflri fluidi 
trovanfi perpetuamente per alcun verfo ad 
alcuna alterp.zione fot topoí l i , . 

Queilo procedimento , od andirivieni 
fe con do i l fentimento del D o t t . Stevenfon,: 
pub e fie re un fui generis , un non ío che-
di un5 Índole , e natura di mezzo fra la, 
ferraentazione , e la putrefazionc ; ed e g l i 
faffi ad immaginare , che s' avvic in i tanto; 
a queff u l t ima , ch' egli fi determina s de
nominar la eolio deífo vocabolo . N e l l a pu
trefazionc , che é u n potent i f í imo difibl--
vente dei corpi , 1' azione intedina dellc 
loro minute particelle , crea , raduna s o 
per un verfo , o per i ' altro é la cagione r 
od i l mezzo , onde forge i l calore ... E5, di 
fentimento quedo valentuomo 5 eííere aífai 
probabile , che i ! divifato fideraa , o pro
cedimento , o andirivieni venga condotto; 
fopra , e dentro t u t t i i: nodri fughi , maf l i -
mamente ove fi t rova fangue , e quedo 
maff i ínameníe nelle vene ; di modo tale ? 

E e e 2,; ch^ 
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che venga aü1 eflere iV faitgue^ non meno C A L V E Z Z A . Altro non é la calvezzít 
la fontana del calore, che la íorgente prima che un raancamento dei capelli mairima-
á t \ moto . Egli oflerva , come cib c con- mente in qut-lla parte del capo, che e da-
graente, e fi confa colle Leggi della Filo- gil Anatomici appelíato Sinciput . Diffe-
iüfia naturale , colla ragione íopra la chi- riícc la calvezca dall'alopecia , dall' mea , 
mica del corpo anímale , come anche coile dall' ophiafts , e dalla tinca , avvegnaché: 
meccaniche di quelio •, le partí minute tutti i divifatí difetti freno originan da al-
coraponenti i folidi poíTcdendo un'oraine , cun vizio nell' umor nutri t ivo j dove per 
o ferie di leggi ad eííe particolari i ed i lo contrario la celvszza dipende dal totale 
loro intimi cambiamenti, ed azioni di una raancamento del medefimo umore , ond'é 
íopra I ' aitra non debbono eífere calcolatc che i capelli cafcano e lafeiano affaíto nu.'a 
per quefte ftrettiffime leggi meccaniche . quella parte del capo . Queda diüinzione 
Egli oíferva últimamente , come , poiché pero non viene fempre oílervata dai Medici
no n é ñato dimoftrato , che qualfivoglia modemi . Caflell i , Lexicón Medie, p. i i6t 
fluido acquifti calore ntWz. ftretta guiíamec- Allorché i fopraccigli perdono i loro peli j . 
sanica, dalla frizione con un corpo íolido; quefto difetto viene appell.uo Ptilojis . 
o che fia fatío un cosí riíevante cambia- Fra le cagioni della c - ihezza , una delle 
mentó fopra la ftruttura delle parti minute prindpali vitn 11 patato r 'uío traímodante y 
dei corpi , fiecome vicn fatto in- quedo e foverchio delle feramine . I vecchi fo-
filkma , od andirivieni , fenza produci- gllono per- ío piü divenir c a l v i ( a ) , Alcuni-
mentó di calore nel tempo medefimo j ed preiendono , che la cagions proiTima della 
•avvegnachá neüa fermenía2Íone, nelia pu- calvezza fia l ' aridita del cerveilo , ed i l 
trefazione , e íomiglianti , non venga prc- íuo riíiraríí, e feoftarfi dal cranio; eífendo 
t c ío , che il calore fia dovuto ai vafi con- ñato oflervato 5 come nelle perfone calvs 
tenenti i foggetti cangiati , ma a quelio , vi ha íempre una vacuita, o fpazio vuoto 
che avviens alie loro minutiííimc particelle fra i l cranio , ed ¡1 cerveilo( ¿ ) , 
nel fottoporíi al cambiamento , ella fembra ( a ) Bartholin. Anatom. L ib , 3. cap. 1, 
in tutío e per tutto una parzialitk per le Lang. Bpijl. 2. Lib. 7. ( b ) R a y , Sapienz» 
meccaniche niente fiiofofica i l foftenere , di D i o , Parí . 2. pag. 248. & feq. 
che ai nofiri fughi venga comunicato tutto CALVUS . Zuccone , e come dicono i 
i l loro calore dai folidi , e lo acquiílmo Tofcani. Zueca monnone, era un frequen-
per via dolió ñropicciamento con i vafi . tilfimo modo d' ingiuriare prefib i Romani ^ 
Vegganfi i Saggj di Medicina deila Societa fra i quali un fomigüante difetto era íom-
d' Edimburgo , Tora. 5, art. 77. e fuo mámente fereditato. Quindi ne ebbero ap-
Corapendio, Tora. 1. pag. 222. & feq* preífo di loro origine varj trovati, ed arti-

U n ' Autore de'noftri tempi faffi ad im- diverfe , di falfificare i-capelli , di farfi delle 
maginare , che i l calore degli animali fia zazzere pofticce , c fu rinvenuto per tale 
rinvenibile , e fpiegabile dal fosforo , e 
dall' aria. , che in fe contiene . I l fosforo 
efifte, fe non piu , in uno flato quieto , 
e dormiente nei fluidi degli. animali; ed é 
altresi conofeiuto , come tutti eífi fluidi 
contengono in sé dell' aria : egli é perianto 
únicamente neceífario , che le particelle 
íosforeali, ed infierne le particelle dell'aria 
vengano in contatto, lo che avvenendo é 
giuoco forza , che per neceífaria confe 

effetto i] gia noto , e tanto decantato gals* 
riculus . Pitijc. Lex. Antiq. t. 1. p. 332. 

I piü modemi Romani pero fembra , 
che non fe la prendeííero piu che tanta 
contro la calvezza- j concioífiaché noi tro-
viams preífo di loro una certa fpezie di 
rninkiri , od ufiziali , o dir gli vogliamo 
fervi , denominati glabratores, oppure gla* 
bíarii ^ 1' incomberiza del quali fi era i \ 
tendere, e radere i capelli da tutte le paf" 

guenza ns venga ad eííer generato i l calo- del corpo, ed eziandio dalla íeíVa. In una 
r e ; e fe negli animali non vi foíTe una 
copia grande di umori acquofi , ne avver-
rebbero aííai fovente delle fatali accenfioni. 
Dottor Mortimer , ap. Tranf. Filof. n. 476. 
Seziane 20, Vegg.. Taríic., FOSFOSLO . 

Ifcrizione di ua marmo antico vien fatta 
menzione di un tal Diofanto. 

TI.CJESARIS ORNATOR GLABR. 
vale a. diré ornator glabrarius. Veg. P í t t fd 
Lexv Antiq. Tom. '2. pag. 8d84 b. 
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C A M A L D O L E S I . I CamalMefi tro

van fi denominati ancora Camalclolites, C a -
maldulitcs, e Camalánlenfes , in Italia co-
flantémente appellanfi Camaldolejt. 

V abito di quefti Monaci é bianco , ed 
i l motivo dell'abito di queño colore fa la 
vifione avuta da San Romualdo , i l quale 
vide una (cala , íbpra della quale afcende-
vano al Cielo de'Santi Monaci veftiti tutti 
di bianco . Non hanno queíli Monaci né 
Dormentorio, né Refettorio comune , rna 
le loro Cellette fono in piccioli cafamenti 
feparati , ed ifolati gli uni dagH altri . 
Trovanfi a tavola infierne due Tole voite 
l 'anno, né recitano infierne il Divino Ufi-
2Í0 fe non fe le Domeniche , e¿ ' giorni 
Feíiivi . Gedd. Vita de' Monaci pag. Q. 

V Abate Guido Grandi Matumanco di 
grido fommo del Gran.- Daca di Tofcana 
Giovan Gaítone era un Monaco di queíV 
Ordine , il quale fece pubbliche col le Bañi
pe varié Btffertationes Camaldulcnfss , ris-
guardanti l ! origine , e lo ftabilimenro di 
queft'Ordine . D'tfjsnatioms Camaldulenfcs , 
L u c £ , ann. 1707. in 4. Negli Atíi Eruditi 
di Lipfia ne abbiamo un' eíattiííimo Eilratto, 
ann. 1709. pag. 49. & feq. 

C A M A L E O N T E . Non é il Camaleonte 
i l folo anímale , che poíTegga la proprieta 
di cambiar colore . Fa i l dotto Monfieur 
Grcw parola di un* altra fpeiie di lucer-
tola , la quale , qualunque volta fi ñiz-
zifce, e "monta in ira , muta i fuoi colori, 
di verde , ch' ella é , divenendo roffic-
c i a ( a ) , A fie r i fe e quefi'autope la coía me-
defima di una fpeiie di forcio , che é un' 
infetto dell' Hola di Neyis ( b ) . 

( a ) Mufxum Rsg. Societat. Grew , Pars 
1. fe&. 2. cap. 3. pag. 47. ( b ) Bibliothsque 
JJniverfdle, Tom. 6. pag. 209. 

Quell' uccello , che noL appelliarao uc-
celb di Paradifo, é alcune volte denomí
nalo Camaleonte aereo, Chamaleon aerius . 
Grew, Muf. Reg. Societat. Par. 1. feft.4. 
pag. 5<5. 

Nel movimento della lingua- del Cama
leonte vi ha un non fo che di fomma-
mente firaordmario , che, per rapporto ad 
acchiappare i raofeherini peí cibo dell' aní
male , l i slunga in fuori un tratto cosí eñe-
fo , quanto é tutto i l corpo di effo Cama-
konte; e quando quefto la ritira ín dentro 
lópaa. effa lingua di, bel nuovo a lífírii. 
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gnerfi , a rimpiccioliríi , e ad eíTere per-
feítamente proporzionata alia groíTezza dell' 
animaletto medefimo . 

Per ifpiegare si fatto curiofo , e firano 
fenómeno per vi a meccanica , egli é vera
mente un problema non eosl agevole a 
rifolverfi , avvegnaché non vi apparifeano 
roufeoli acconci , ed adeguati peí divifato 
eftetto . Monfieur de la Hire tuttavia faffi 
ad immaginare , eífer neccffario , che la 
lingua del Camaleonte fia provveduta di due 
fpezie di muícoli , vale a diré , uno cir-
colare e 1' altro longitudinale ; per mezzo 
dolí' azione del primo dei quali ella viene 
ad effere fiefa ed allungata , e per T azione 
del fecondo contratta , e ritirata di bel nuo-
vo . In fatti per un raeccanifmo fimigliante 
i lombrichi , ed altrí vermi allungano , e 
raggrinzano fe medefimi in una proporzione 
niente me no confiderabile di quello, che 
fegua nclla lingua del Camaleonte . Veggafi 
De la Hire , Mechanique , Propof. 112. 
pag. 240. & feq. 

Vegganfi in oltre per rapporto all' ifioria 
piena dei fenomeni , che fi ravvifano nel 
Camaleonte, Wheel voyage Grece , Lib. 3. 
pag. 239. & feq. Biblioteque Univerfelle s. 
Lib. 13. p. 236, & feq. Jour. des S^avants, 
Tom. 83. pag. 494. & feq. Graew , Muf. 
Reg. Societat. Par. 1. feft. 2. p. 40. &feq. 
Acad, ícienc. Mem. per T iíloria naturale 
degli Animali , pag. 17. & feg. 

L'eftratto di quefta parte vien fommini-
firato dalle Traníaz. Filofofichc al nu. 49. 
pag. 991. & feq. jour des S§av. Tora. 2>.. 
pag. 533. & feq. Veggafi ancora i l Vallis-
nieri , Iftoria del Camaleonte AíFricano , 
Venezia 1715. ifl 4. Un1 eftratto di quefta. 
vien fomminiftrato dal Giornale de' Lette-

,rati d' Italia , T o m . 23. art. 2. pag. 28. 
& feq. 

G A M B E L L O T T O . I I Cambellotto vero,, 
o fia cambellottoOú%ñtz\t é fatto dei puri 
e meri peli di una fpezie di becco, o ca-
pra , che é aíTaí frequente nei contorni di 
Angora , e che fa la dovizia , e le ric-
chezze di quella Citta ,. gli abitanti tutt i 
della quale fono perpetuamente impiegati 
non meno nellamanifattura, che nel com-
merciodei cambellotti. Tournefort, Voyages 
du Levant, Tom. 2» Lett. 21. pag. 185. 

Egli é certo , che preífo gli Scrittori-
Msdii J E v í noi vegglam fatto. parola, di-
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aleuni drappi fatti di pelo di cammello , 
fotto la denorainazione di Camektum , cd 
a,nche di Camelinum ; ma quefti dati drappi 
ci vengono rapprefentati non altramente , 
che in foggia ftrana duri , ruvidi , e fpi-
nofi , e fembra , che veniflero m á x i m a 
mente ufati per veftiío dai piíj aufteri Mo-
naci a 6ne di mortificarfi , e far perpetua 
penitenza in portandogli íulle carni , non 
altramente che camicie , o giachi dei terapi 
rccenti fatte di pelo * D u Cange ¡ Gloffar, 
Latin. Tom. i . pag. Ó99. 

In Europa non abbiamo cambeliotti fatti 
di puro pelo di bccco, o capra i avvegna-
ché anche in Brufclles fperimentano indis-
peníabile manifattura i l mefcolare il divi-
iato pelo con della ícttiüífima lana filata . 
Suvann , . D i ¿^ Commerc. T o m . 1, p. 535* 
& feq. 

C A M E R A , ( Jppendice ) Q_aanto alie 
proporzioni delle camere, la loro iunghezza 
dovrebb' cíTere alia loro ampiezza come 
1. 7. a 1. ovvero un poco rneno in circa , 
ma. non dovrebbe oltrepaffare quefta data 
proporzione ; e come per V altezza ella 
farebbe tre qufarü dell' ampiezza , o lar-
ghezza. altezza delle camere átl fecondo 
piano dovrebb' efler due partí meno della 
altezza delle camere del primo piano , cosí 
fe i ' altezza delle camere del primo piano 
fia fedici piedi , quslia delle camere del 
íecondo piano dovrebb' eílere di quattordici 
piedi, ed orto dita. Rifpetto poi all'altezza. 
del terzo piano , dovrebb' eííer íbltanto tre 
quarti delT altezza del fecondo . 

Nel fabbricare le camere da letto do
vrebbe avcríi tutto i l riguardo non meno 
alia íiíuazione del letto , che a quella del 
cammino ,. ConcioíTiaché il cammino per 
ogni ragione non dovrebb' eífec piantaco 
appunto nel mezzo della camera , ma di-
üante da eífo mezzo circa due piedi, o due 
piedi e mezzo ; c rifpetto a cib biíogna 
aver P occhio alio fpazio , ove dee fituarfi 
U letto che impedifea , che queda difu-
guaglianza non fia feoperta ., Fabbrica , 
Dizíonar . i a voce . 

C A M E R I N O . Ev quefto alcuna volta 
ufato per le Capanne dei felvaggi , o di 
altra meCdiina s e povera gente. 

Le abitazioni degrindiani nella Virginia 
fono camerini, alti oltre nove o dieci pie-
di ^ i quali foa fütti neila. íe^uente ma-
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niera . Ficcano coloro fei pali nel terreno 
facendo , che le fommita ven gano tutíe a 
toccarfi infierne V una dentro V altra, fic-
ché facciano una fpezie di cupoletta e cosí 
legangli ben validamente tutti infitaáá 
I lati eílenori di queííi pali gli cuoprono 
con delle corteccie di albero , per difen- / 
dergli dalle ingiurie delle íhgioni j ma U-
feiano nel vértice un foro a linea perpen-
dicolare nel mezzo del camerino , o capan» 
nella divifata, affinc'né i l fummofe ne efea 
fuori . Interno interno dei latí interni di 
eíli camerini vi hanno dei banchí , o mu-
riccioli di terreno fattivi come di geíto 
che fervon loro di fedili ron meno 3 che 
di l e t t i . Trarif. Filofof. a. 126. 

C A M P A G N A . I I principio di ciafche-
duna campag-:a e in guiía aííai confiderabile 
piíi raalíano, di que lio , che fe gli uomini 
fi rimanefiero in quartieri . Dopo i prirai 
quindici giorni x o tre fettimane di accam-
pamento , la poca fanita va ogni giorno 
piíi prendendo piede, eífendo molti infermi 
da quefto dato tempo negli Spedali , ed i l 
reftante dei Soidati piu forti va difenden* 
dolí , ed incanto va la ftagione piíj calda 
giornalmente avanzandofi. Quedo ílato fa-
no continua per tutto i l tratto dell 'Elkte, 
feppore i Soidati non portano abiti umidi , 
o non dormono in umidi letti ; poiché in 
queílo cafo fi fara, vedere una comune dis-
íenteria in un grado, o maggiore , o m i 
nore , proporzionato ai calori precedente
mente fofferti. Ma lo fiato poco fano della 
Campagna con piu forza fi fa fentire , e 
companfee verío la meta , o verfo i l fine 
d' Agollo , mentre le giornate con inuano 
ad eífer calde , ma le notti fredde , ed 
umide , accompagnate da nebbie , e dalia 
guazza , e rugiada : aUora , qualora. non fia 
avvenuto piu. prefto, prendono grandilTimo 
pie de , e cominciano a prevalere le diífen-
tede y e quantunque la lor violenza fiafi 
niRíVíftílata totalmente fin dal principiare 
del!5 Ottobre , tmtavia la febbre guada-
gnando terreno , continua per tutto i l rima-
nente della Campagna , né fin i ice di ces-
fare nemmeno nei quartieri ci' Invernó 
fino a che non cominciano le brine , ed 

ú Sel0'- . . . r , 
Nel principio della Campagna lono le 

maíattie , ed indifpofizioni cosí analoghe j 
ed unifbrmi , che ne pub effere quaft a. 
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capelio predetto i l numero ; ma peí rima-
Hente della ftagione , ficcome ie malattíe 
fono ailora divenute di una natura attac-
caticcia, e contagiofa, c che dipendono in 
grandiffima parte dai fovercbi calori dell' 
Eftate , egli é irapoffibile i l farfi ad indo-
vinare quanti fieno per cffer coloro , che 
fon per cadere ammalati dal principio al 
fine deU'Autunno . Egli é flato altresi_ cífer-
vato, come gl iu l t imi quindici giorni della 
Campagna , qualora venga quefla prolun-
gata fino al principio di Novembre , é piena 
di maggior numero d'infermita, e d'infer-
mi , che nei primi due mefi dell'accampa-
mentoi di modo che é fempre cofa migliore 
i l marciare una quindicina di giorni piu pre
ño per ritornarfi ai quaftieri d' Invernó , 
avvegnaché vengafi a ícaníarc queflo difor-
dine. 

Riípetto poi alie fpedizioni militan fatte 
in tempo d ' I n v e r n ó , quantunque in appa-
renza fieno piü fevere , tuttavia elle fono 
accampagnate da minori indifpofizioni , e 
malattit , qualora la truppa fia ben veftita, 
abbia baoni quartieri, e non manchino ad 
eífa ie provvifioni , 

Le lunghe maree in tempo d1 Eftate non 
fono íenza pericolo, feppure non venga no 
fatte notte tempo, oppure pertempiíTimo la 
mattina innanzi che i l calore prenda fover-
chio piede . Prinpje, Oífervazioni fo'pra le 
malattie deD'Armata , paa. ii84 & feq. 

C A M P A N A Molto^antico íi é 1' ufo 
delle Campans , e di pari eftefo , e cornune . 
No i le troviamo úfate preífo i Giudei, fra' 
Greci, fra i Romani antichi, dai Cníiiani, 
e preífo la Gentilita , apphcate in varié 
fogge , e ad ufi diverfi , come al eolio di 
uomini , di belve , di uccelli, di cavalli , 
di peco re ; ma í pez ¡ai mente atcaccate , ed 
appefe negii ediñzj , o religiofi , quali ap-
punto fono le Chieíe , i Templi , i Mona-
fterj , o nelle fabbriche civili , e luoghi pub-
blici , come nelie Cafe , fu i Mercati , nei 
Bagni, o Terme ; ovvero in luoghi , e fab-
briche müitari , come nei Campi, e nelle 
Piazze di frontiera , o Forttzze . 

Quanto alie Campane dei Monafterj noi 
ne abbiamo contezza di cmque fpezie no
ve ra te dal Durando , vale a diré , 

Squilla , attaccata, e fuonante nei Refeí-
torio : Cymbalum , quella del Chioñro : 

la , quella del Coro : nolula , ovvero , 
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dupla , quella dell' Orologio ; Campana -j 
nei Dormitorio; e ftgmm ^ nei Campanile» 
Durand. Rational. Lib. i . cap. 14. 5^e/w^. 
Gloífar. p.99. p. 515. e p. 522. D H Cange, 
Gloífar. Latin. Tom. 4. p. 862. 

I I BeletoC^) aíferifee preífo che la cofa 
medefima: foltanto ^zx Squilla pone il tin-
tinnabulum , campanello , e colloca cam
pana nei Campanile in vece di ftgnum , e 
nei Chioítro finalmente pone campanilla , 
Altr i pongono i l tint'mnib.lum , ovvero 
tinniolum nei Refettorio , o nei Dormito
rio ( ¿ ) , ed aggiungono un'aitra campana-, 
appcllata corr'tgluncula , che foleva íuonaríi 
nei tempo deila difcipliha , fegno , che i 
Monaci doveílero difciplinarfi ( c) . ¿a cam
pana áetta. cj/máalum vien detto-, che alcu-
ne volte fuonava dentro a! Chioííro, ed era 
i l fegno ? onde i Monaci erano chiamati al 
Refettorio 

( a ) Beleth. Divinorum 'OfflcloT. 'cap, 8í5. 
( b ) Du Cange, Gioff, Latin. Tom. 4. 

pag. 1130. & pag. 1431. ( c ) Idtm , Tom.x, 
pag, 1232. Idem Tom 1. pag, 1332. 

Preífo i Greci , coloro , i quah di notte 
íempo fi poftavano a far la ronda nei Cam
p i , o nelle Guarnigioni, portavano un pre
ciólo campanello con eífo loro, che íuona-
vano ad ogni íentinella , per vedare fe quei 
Soldati , che dovevano far la guardia , 
crano ívegliati . Suid. ap. Aquin. Lexicón 
Militare , T o m . ' 2. pag. 366. Pitifc. Lex. 
Antiq. Tom. 2. pag. póó. 

I l Codomphorus, o fia T uomo portante 
la campana, camminava altresi nelle proces-
fioni de' funerali ad una data di fian?, a dal 
corpo del defunto , non foio per tenerne 
lontana da eífo la calca , ma per avver-
tire a un tempo ftcfíb i l Flamen Dialis a 
tenerfi fnori di firada , affiaché non rima-
nefie po|ltílo>, o dalla veduta , o dal canto 
funéreo. Pitifc, Tom. 1. pag. 480. in voce 
Codonophorus , 

I n Atene i l Sacerdote di Proferpina , 
denorainato Hieropbantus , fuonava una 
Campana per chiaínare i l popólo al íagri-
fizio . Danet. in voce Campana . 

Eran vi eziandio le Campane nelle cafe 
dei gran Signori per ifvegliare la mattina 
per tempo i fervs(e?). Zonara ci afficura, 
che le campane erano appefe con delle ftrin-
ghe ai Cocchi trionfali dei loro Generali 
vittoriofi , e quefto aífine di por loro in 

men-
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mente , come continüavano eífi tuttavla ad 
eífer foggetti alia pubblica Giurtizia ( / ) . 

( e ) V \ ú k . Lexicón Antiq. Tom. z .p. 966. 
( f ) Zonar. l í . apud Pitiícura loco chato. 
Venivano le campane poík al eolio di 

quelli feiaurati, che eranoftati condannati, 
e condotti a raorte , affinché la gente fi 
poteíTe guardare dall' imbatterfi fulla loro 
lirada, e cosí imbatterfi in un trifto augu
rio , come di veder un uomo da impic-
carfi j ovvero uno condannato per caufa 
eriminale , che dovea eífere offerto in voto, 
c fagrificato Diis manibus . Pitifc. Lexic. 
Antiq . T o m . 2. pag. g66. 

Quanto alie campme , o cacnpanelli , o 
campanacci attaccati al eolio degli animali 
Bru t i , ne vien fatla eípreíTa mtniione da 
Fedro . 

Cdfa cervice eminens 
Chrumque eolio jaHans tlntinmbulum . 

Phasdr. 11. 8. 4. 
I I levar via dal eolio alie beñie i l cara-

panello era dalla Legge dichiararo furto , 
e come tale anche punito ^ ed in evento 
che per tal cagione la beftia vemífe ad effer 
perduta , la perlona che le avea cavato i l 
campanello, era tenuta a dar foddisfazione, 
ed a pagarla al Padrone . P/í//¿. Lex. Antiq.. 
Tom. 2. pag. 966. 

Preííb i Giudei noí troviamo fatta men
cione nella Divina Scrittura delle Campane, 
di cui facevano ufo nel Templo. La figura 
di quefte date campane non é nota ; ma 
elT erano fatte di rame , ed i l loro tuono 
era acutiffimo , cd udivafi in grandiffima 
di lianza . Calmet , DiSion. Bibl. T o m . 1. 
pag. 276. 

I I fommo Sacerdote aveva una ferie nu-
merofiflfima di piccioliífimi campane!Üni di 
oro attaccati all' criatura del íuo Abito 
Pontificale, e quefto per dar avvifo del fuo 
íngreflb non meno, che del fuo ufeir fuori 
del Santuario , e liberavanlo a un tempo 
fleíTo dal difturbo del picchiare alia porta. 
Danet , Dif t . Antiq. Calmet, loe. cit. 

I I Profeta Zacearla parla dei campanelli 
attaccati alie cavezze dei Cavalli da guerra, 
ehe venivano loro poñi , affinché s'aufaíTero 
alio ftrepito , ed al rombazzo militare . 
Calmet. Di£L Bibl, Tom. 1. pag. 275. 

V i fono delle difpute intorno al nume
ro dei campanelli , che erano framifehiati 
«olle jnele granate nel guarnimento d'Aron-
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ne s, o fia nel di lui paramento . Alcani 
pretendono, che non foffero , fenonsé due 
íbl i , altri vogliono, che foffero cinque : v i 
ha chi gli fa afeendere fino a feflfanta fei 
alcuni fino a fettanía due , ed altri final
mente gli fanno arrivare ad ottanta. Vie
ne afferito, che i Re di Perfia avevano un* 
abito fomigllante . Noi poi poíTiamo ag-
glungere , che le Dame , e Matrone Ara-
be , che fono perfone vicine al grado prin-
cipefeo , non meno per loro ornamento s 
che per loro divertimento aitresi hanno dei 
campanellini d1 oro attaccati , ed a p pe ti 
alie gambe-, al eolio , ed ai loro gomiti , 
i l movimento de' quali, allorché bal laño , 
produce una foave , e graziofa fpezie d'ar
monía . 'Le Principe fíe di quelle regioni vie
ne altresi afferito , che Togliono portare de
gli anelli d' oro ben grandi vuoti , e con-
c-avi, nelle cavita de'quali vi é un nume
ro grande di faffolini ; e quefti anelli , che 
\ Fiorentini direbbono campanclle , allorché 
quefte Principeffe camminano, fanno un fuo-
no fííniliffimo a qutllo dei campanelli. A l -
cune voite portano de'larghi, e ben gran
di cerchi, attorno attorno ai quali fono i n -
caítrati de' piccioli ancllini , i quali produ-
cono col moto del cammmare l'eífetto me-
d elimo . Al cune voite ancora elle portano 
dei gruppi di bubbolini, o fonaglietti d'oro 
attaccati all' ellremita dei loro capelli , i 
quali portano fciolti , e fcapigliati, e pen-
denti giu per "fe fpalie, ed il fuono dique-
fti ferve non meno a far fentire alia gen
te , che paffano le Padrone, che a dar fe-
gno ai fervi di ritiraríi , e come in argu
mento di rifpetto infinito , non fa¡r£i maí 
trovare in quei luoghi, per dove quelle lor 
Principeüe paffano , od ove fi trovano , 
Calmet , loco citato . , 

I n una carta di Moníieur Reamur vi ha 
una curiofiííima offervazione nelle Memo-
rie del!' Accaderaia di Parigi, che ha rela-
zione alia forma delle campane , per dar 
loro un fuono , che fía forte infierne , e 
foave. Egli faffi adoffervare, come lepen-
tole , le caldaje, ed alrri valí piíi immedia-
taraente neceffarj , al fervigio della vita , 
fenza ombra di dubbio furono fat t i , e fab-
bricati prima delle campane ; e che é cofa 
fommamente probabile, che accadeííe, che 
cffervando, che quefii divifati vafi , allor
c h é , o urtavanfi infierna, o che venivano 

baí-
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.battuti \ñ qualfivoglia forma ) e guifa da-
vano , e producevano del fuono, e del t in-
tinnamento , ne prendeflero oceafione di 
formare gli uomini delle campanea le quali 
faceffero , e fabbricaflero «olla íola inten
cione , e fine di fuonarle , e di fabbncarle 
in quella forma medefima j ma che non 
apparifce, che quefla fia la figura , e for
ma da fccglierfi piíi che altra ; perché ií 
piombo, che é unmetallo, i l quale, quan: 
do fi trova nel fuo comune flato , non é 
in contó veruno fonoro , tuttavia diventa 
m grado fommo tale , qualora venga setta-
to in una tal data forma particolare , e 
ehe é efl rema mente diverfa dalla comune 
figura, e forma áe\\e campane. Nello fqua-
gliare i l piombo per le occafioni comuni 
del gettare in picciole quantita , viene co-
munemente fatto in un romajolo , o pa-
delletta di ferro j e íiccome tutta la quan
tita viene radiffime volte intieramente ver-
lata , la porzione , che rimane , la quale 
cade nel fondo de lia padellena , fi raífied-
da e coílipafi in una maíía celia figura me
defima del fondo del romajolo diviíato . 
Sendo perianto 14 romajolo , o padclletta 
•concava nel fondo , quefto piombo viene 
ad efsere per confeguenza un ícgmenío sft-
rico piíi grofso nel mezzo e piu íottile vtr
ío le affilsture od orli . Né é il romajolo 

i n verun contó parte ncceísaria deü'opera-
zione ; concioffiaché fe una mafsa di piom
bo venga gettata in quefta guiía in una 
forma di térra , o d'arena, in tutti qutíli 
cafi viene il piombo in tale configurazione 
fommamente nelia guifa fiefsa fonoro . Ora , 
fe que fia fola forma é valevole a dar fuo-
no ad un metallo, i l quale in time le al-
tre forme é intieramente muto , quanto 
rnaggior grado di fonorka converra , che 
fia conferita necefsariamente a quei metal-
H , che fono dipersé fonori , dando loro 
quefia divifata forma, che qualfivoglí?. aitra.í 
Sembrerebbe ) che le campane farebbero 
per eífcttuar moho meglio il loro uffizio i n 
quefta forma nel piombo pur'oTa divifata , 
di quello fofsero per effettuarlo in qualun-
que altra forma , e che quefta verrebbe ad 
efsere una cofa di vantaggio infinito nel le 
picciole campare , e campanelli dei comu
ni orologj deliecafe, che abbifognano d'un 
í n l b , e d' una fquilla nota , e che fi facef-
íe molto íentire , tutto che non fofsero d' 

•Á Suppi, Tom. L 
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uns grofŝ ezza gran fatto grande . Ofserva 
con infinito giudizio Monfieur Reamur, co
me fe i nofiri vecchi avefsero avuto agio, 
e le opportunita d'apprendere i fuoni dei 
metalli in quefta daefso divifata figura, noi 
avrcmmo a' di noftri le campane di quefta 
medefima forma, e non gia della corrente , 
e comune . Vegganfi Meraoires Acad, Parif, 
ann. 1726, 

C A M M E O . La voce Cammeo, che g l i 
Ingleíi dicono Camaieu , come anche i 
Franzefi , gl' Inglefi medefimi diconlo an
che Camahe (<?) . I Latini poi dicevanla 
Camaeus (¿>) , alcuna volía camahutus , e 
camakelus , gli Jtaüani coftantemente Cam
meo ( « • ) . 

( a ) Jun. Paini1 of Ant. Uh, 2. cap, 1. 
pag, 95. ( b ) Du Cange , Glojfar. Latín, 
tom. 1. pag. 690. in voce Camaeus. (c) Me
na ge , Origin. pag. 151. 

I I Cattarello fa derivare la voce dalP 
Ebraica Chemaya , che importa acqua di 
D i o , alludente alie vifibili onde , che ap-
pariícono in parecchie di quefte pictre [ a ) . 
A l t r i amano meglio di derivarla dalla Gre
ca voce xauai , voce a (Tai frequenteracnte 
ufa ta dai Greci per efprimere una cofa 
baífa,, al luden do alie dentellature , o feoí-
ture di pietre fomiglianti , oppure a quelle 
cáveme, perentro le quali vengono trova-
te 

( a ) Guíter. Curio/. Inv. cap. 5, pag. 76. 
,( b ) Menage , Origin. pag. 151. 

Egli dee intenderfi di quefti Cammei , 
quando Plinio parla di quella gran quanti
ta di pitture di gemme vendibili , e degli 
fporgimenti colorati delle pietre preziofe . 
Cfmmamm pitiura tam multiplex , lapidum-
que tam di/colores macula, Flirt. Hiílor. Na-
tur. lib. 2. cap. 93. 

Contano i Naturalifti medefimi civerfi 
efempj ammirabili di pietre fomiglianti ; 
maífimamente di quello del Re Pirro , in 
cui vedevanfi dipinte le nove Mu fe , ed 
Apollo fuonante la lira , e ciafcheduna M u 
ía col refpettivo proprio attributo, fecondo 
viene loro dai Mitologi affegnato : i l tutto 
efpreífo da macchie íparfe proporzionatifii-
msmente fulla pietra dalla mano medtfima 
della Natura. Idem , ibid. l ib. 37. cap. 1. 
Soün. Polyhsft. cap. 1 v. 

Parla i l Gaffareiii d' una pittura d1 un 
Croe i filio efi líente in Venezia rapprefentato 

F f f in 
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in un tnarmo con tale naturaiezza, che i 
chiodi , le piaghe , e perfino le gocciole 
fíefle del fangue vengonvi vivamente ef-
preflfe. 

I I Cardano non vuole per modo alcuno 
concederé , che fimiglianti pitture fieno 
raeri lavori deila Madre Natura . Egü íi 
fa a íupporre , che queüa della pietra di 
Pirro fia ñata dipinta prima da alcuno ar-
tefice uel martno , i l quale effendo rimafo 
per lunghiíTimo tratto di tempo perduto, e 
rimafo fotterra , abbia ivi cambiara natura , 
e formatoíi in un' ágata (íi ) . I I Gaffarello 
tratta queft' opinione del Cardano per un 
concetto degno di rifo , non potendo in-
durfi a credere, che abbia a fupporfi , che 
tutte le pietre di fpeiie fomtgliante fieno 
prima ñate dipinte ; e rifonde con Alberto 
Magno tutta quefla faccenda in un' influííb 
delle ílelle: Quindi é , che i Cammei tro-
vanfi con maggior frequenza nei paeíi , e 
regicni piu calde , appunto perché iv i 1' a-
zione delle Coftellazioni e piu enérgica, e 
piíi potante ( ¿ ) . 

( a ) Cardan, de fubtilit. lib. 7. ( b ) . A l -
bert. Magn. T r a B . 3. cap. 4 . Gaffarel. cap. 
^ p . j j . & feq. 

C A M P O . L ' ordine e la fabbrica , o 
ñruttura del Campo de' Romani era vera
mente ammirabile , La íua figura era un 
quadrato divifo in due parti principali : 
nella parte íupcriore, era piantato i l padi-
gUone genérale , o fuffe i l Pramium , e 
le rende degli Uffi/iali piu rifpettabili , e 
principali; nella parte inferiore erano plán
tate quelle íimigliantemente de i gradi rai-
nori della Mi l i z i a . 

I n una fiancata del Pretorio, o Padiglio-
ne genérale, ña va i ! padiglione2L^/?or/«w , 
o dir lo vogliarao 1' appartamento del Te-
foriere dell' Efercito; e vicino a queño era-
vi i l Forum , che íerviva non meno per 
piazza di mercato , che per le affemblee 
del Configlio militare. NeU'altra fiancata, 
a lato del Pretorio eranvi alloggiati gü Am-
bafciatori, o Legati, ed i Tribuni a ve va
so i loro quartieri fotto di queñ i , oppoñi 
appunto alie refpettive loro Legioni . Ac-
eanto ai Tribuni ñavano i Prefetti delle 
Truppe foreñiere , di contro alie loro ref
pettive ale, ed all'intorno di queñi erano 
piantati gli alloggiamenti degli Evocati , 
che é quanto diré qucgli degli ñraordinarj, 
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ed ableBt equhes , che chiudevano la part^ 
piíi alta del Campo . 

Fra i due fparcimenti eravi una l iña , o 
pezzo di terreno , denominato principia 
per gli altari , e per le immagini , e fimu-
Jacri delle Deita , ed anche probabilmente 
le prime, e principali infegne. 

I I mezzo della partizione inferiore era 
affegnato alia Cavaileria Romana , allato 
alia quale ñavanfi acquartierati i Triari i , 
preffo di queñi i Principes , e chiudevano 
queñi gli Haflati: dopoi ne veniva aííeña-
ta la Cavaileria foreftiera , ed in ultimo 
luogo la Fanteria, Pedites. K m n . Roiran. 
Ant , par. 2. lib. 4. cap. 12. pag. 211. 
,& feq. 

Fortificavano i Romani i l loro Campo 
con un foííb, e con un parapetto, o ripa-
r o , cui appellavano foffa , o vallum : ia 
queño fecondo alcuni diftinguono due part i , 
vale a diré V agger , o terrapieno , ed iri 
fudes , o fofíero palizzate di legno per af-
íicurarlo. Quindi i'cfpreffione muñiré caflra 
fojja & vallo . 

Erano i Campi alcune volte circondati 
con muri compoñi di pietre tagliate , e le 
tende ñeñe erano fórmate dei materiali 
medefimi. 

Monfieur Thorcsby ci fomminiñra lade-
fcrizione d'uno fcalpello Romano ufato per 
íagliar le pietre, ed altri materiali per fer-
vigio delle fabbriche dei loro Campi . Tran-
fazioni Filofof. n. 325.*pag. 407. 

11 Campo degli Spartani era di figura cir-
colare , che venne preícritta da Licurgo , 
come la figura migliore , e piu acconcia 
per la difeía : regola totalmente contraria 
a quella dei Romani , i Campi dei quali 
in tut t i i tempi furono di forma quadran-
golare. Tutte le forme angolari furono da 
Licurgo rigettate, per la ragione , che gü 
angoli né fono buoni , ed acconci peí fcr-
vigio , né buoni per la difefa , feppure non 
vengano guardati da mont i , da fiurai , da 
muraglie, o da altro lavoro faíto ad arte. 
Poner. Archaeol. Grsec. lib. 3. cap. 8. tom. 
2. pag. 70. 

Nei Campi Greci i Soldati piíi vaío-
rof i , e di maggior coraggio, venivano col-
locati nelle eñremita , i l rimanente della 
foldatcfca nei mezzo, affinché i foldati piu 
forti potefiero eífere come una guardia , e 
fíanchcggiamento ai piü deboli , per íoñe» 



nere i primi affalti. Cosí Acbilie, edAja-
ce vengono da Omero collocati come le 
due punte, cd eQremita del Campo Greco, 
innatui a Troja , non altramente, che con-
trafforti, o baluardi di cadaun lato. Hom. 
Iliad. A . veri.806. 

Nei Campi piantati per iííarvi di feguito s. 
alxavanvi i Greci dcgli Altari alie loroDi-
vinita , affegnavanvi i boghi per le pub-
bliche aflemblee j. i Tribunaü di Giuftizia r 
e cofe íimlglianti.. 

A l diré di Plutarco , i foli Lacedemoni 
furono queili , che ammetteíTero m i Campi 
lor Militari i Saltimbanchi ^ i giocolieri, i 
buffoni, i ballerini, e le íbnatrici, e can-
íatrici . E di vero lo Spartano Legislatore 
concedette al Popel fuo liberta molió plu 
ampia, nel Campo deli'armata , che nella 
Ciítk , e que i b col fine d' allettarlo a por-
taríi aüa guerra con maggior diípofizione 
d'animo, e piu di buon grado . Quindi i 
loro efercizj furono piu moderati , i loro 
temperamenti meno dur i , e refiüenti, e le 
loro azioni meno feveramente nótate al-
lorché trovavanfi alia Campagna , di quel-
lo lo fofiero, qusndo erano alie cafe loro; 
di maniera tale che efíi furono i l folo Po
pólo dell' Univerfo , al quale la guerra 
foííe un vero ripofo . Plutarch. in Cicom, 
I tem , in Lycurg. Potter. Archaeol. Graec. 
lib. 3. cap. 8. pag. 72. 

La magnifícenla della Corte Turchefca 
appariíce fimigliantemente con isfoggio mag-
giore nel Campo di guerra , di quelio ap-
parifcalo nel Serragiio. Le tende degli Uf i -
ziali maggiori , nulla meno comparifeono 
di grandioü palagj , non meno per la loro 
eftenfione, che per gli addobbi, e che per 
i fontuofi apparati ; ritenendo tuííi non me
no gli ornamenti Citradinefchi, che queili , 
che ufano in quelle contrade . Ciafchedun 
Grande ha due ordini di tende , o padi-
güoni , uno de' quali ferve peí tratto della 
giornata e ccífata quefta paflano all'appar-
tamento della fera. 

Nella fronte del Campo Turchefco fono1 
acquartierati i giannizzeri , ed altra folda-
tefea, a piede , o fia la fanteria , i padiglio-
ni dei quali comprendono i l loro Aga . 
Nella Retroguardia fono i quartieri dei 
loro Spaliy ,, cd altri foldati a cavallo . I I 
Corpo del: Campo é pofíeduto da Padiglio-
8HS e Tende ílazionarie del Vifir > o fía 
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Genérale, del loro Re i s effendt f o fia gran 
Cancelliere, del loro K a h y a , o fia Mag-
giordomo, del Tefterdar Bafsa , o fia Te-
foriere , e del Kapisley Kah¿afee , o fia 
Maeñro delle Ceremoniev. 

Nel mezzo di queñe terre vi é un trar-
to di térra fpaziofo , nel quale fono innal-
zate le fabbriche peí Divano, ed un1 K a f -
n a , o Teforeria . Rycaut , Prefente Stato 
Ottomanno , lib. 3. cap. 11. pag. 204. 

Allorché i l terreno é diíegnato , e con-
traífegnato per farvi un Campo , tutti fían-
no all ' erta ed in aguato, per piantarfi v i -
cino alia Tenda Lailac , che é i l luogo , 
ove fono tenuti i Tribunal! di GiufHzia , 
avvegnaché la fituazione di queña Tenda 
fia quella , che da norma a tutto i l rima-
nente. Marftgli, Stato militare deii'Impero 
Ottomanno, cap. 20. Mem. de Trev. ann. 
1755: Pag- , 

G l i Arabi continuano a vivere in C a m 
po , non altramente che fi faceífero gli an-
tichi Sceniti. I I Campo ü Affyxe E m i r , o 
fia i l Ke di quella regione che é fítuaía 
intorno al Tadmor , viene deferitto da un 
viaggiatore, che lo vide con gli occhi pro-
p r j , e quefio h come fparfo fopra un' am-
pifiima pianura, e prende ed abbracciauna 
fpazio COSÍ vaí lo , che quantunque uno ab-
bia i l vantaggio di rifguardarlo di fopra una 
collina, che é iv i preíío , non puo giam-
mat arrivare a mi fura re per gran tratto 
di via la fuá eftenfione .. 

La Tenda reale era vicino al mezzo r 
appena difiinguibile dalle altre tutte, falvo 
che ell'era alquanto piu ampia ,, eífendo nel 
rimanente fatta come tuíte le altre, d'una 
fpezie di panno fatto di pelo Tranfazioni 
Filofof, n. 218. p. 154. 

Campo volante . E ' quefio ufato per urr 
terreno,, ove ñaííi accampato un Corpo di 
foldati' volante. Guill . Gent. Di6\. par. 2, 
in voce. 

Campo da Eflate, Qaflra afliva;, preflb i 
Romani, un campo leggiero ordinariamen
te , e mobile, di modo che veniva alzato, 
o diftrutto nel breviífimo tratto d' una fola 
notte. I n quefio cafo veniva un tal Cam
po detto anche femplicemente C a j i r a , 

CampojlaBile y Caj ira ftativa . Era quefio 
quel Campo in cui T Efercito Romano, o 
le Romane Legioni dovevano dinporarfi 
ferme i v i v a l e a diré nel luogo medefimo 
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per un tratto di tempo piü lungo j e per 
cib íiehiedevaíi maggior briga , e piu ac-
curati lavori per fortificarlo non meno, che 
per regolario . Vegetius, de Re Mil i tan lib. 
3. cap, 8. I Campi Román i in una marcia , 
era no appellati nell' eta di mezzo Manfio-
m s . Moni. Brit. Rom. lib. 1. cap. 7. pag. 
roo. & feq. 

Campo d* Invermta , Cafira hiberna , o 
quartieri u' Invernó , era comunemente pre-
(o dentro alcunaCitta , o fortezza \ oppure 
era no in maniera tale fabbricaíi, che mo-
ílravan d'effere per fe ftefü altretí-ante For
te ize . 

I Campi Romani dierono íalvoita origi
ne a delle Cittadi , che ven ñero fórmate 
dei medefimi , ed affaiffime volte prefero la 
loro denominazione da quei campi ík í í i , che 
uta tempe formarono . Queíio m a fifi mámen
te avveniva, allorchc un'Eíercito tratrene-
vafi per lungo tratto di tempo in un luo-
go medeíimo , fpeiialmente in tutta i ' I n 
vernara , ove era loro giuoco forza 1' alzar 
molti lavori , e fabbriche , e fortificarfi con 
cgni maggior cura , ed cíattezza . Cosí C a 
fira Cornelia , Citta delT Africa , non Ion-
tana gran fatto da Utica ( « ) , fu in ori
gine i l Campo di Cornelio Sciptone ( i ) . 

( a ) Ccefar , Bell. C iv i l , lib, 2. cap. 23. & 
cap. 27. ( b ) Livius , lib. 29. cap. 35. 

OiTervano gli Antiquarj, come preífo di 
noi tuíte le Piazze moderne di frontiera , 
o fortezze , i nomi delle qaali terminano 
in ce/ler, a'tro in origine non furono, che 
Cafira hyberna dei Romani. 

Campo a mezza luna. Cafira Innata era-
no quei Campi , od accampamenti fatti a 
foggia d'una mezza luna. Pitifc. Lex. A n -
íiq. tom. 1. pag. 370. 

Campi rinterzati , Cafira tertiata Erstio 
si fatti campi un terzo piu lunghi che lar-
g h i , che da Igino ci vengono rapprefenta-
n come il modello dei Campi Romani . 
Sckel. in Hygin. Graev. Thef. Art . R. T . 
10, pag, 1087. Cafira y in quantum fieri po-
Uter i t , tertiata effe debebant ut puta in Ion-
gum dúo miMia quadringenti, in latum mille-
fexcenti pedes . Pitifc. Lex. Afitiq.. tom. 1. 
Pag- r577-

Campo Navah , Cafira Náutica , ov vero 
navalia. Peí quedo veniva dinotata la ña-
zione di un' armata navale . Cafar r de Bel
lo Gal lie» üb. 5. cap. 2 2 , 
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Campo d i C i t t h , Cafirdlurbana . Era que-

ño uno fpiazzo vicino alie mura delía Cit
ta Kon dilungato gran fatto dalla via No» 
mentaría, ove ílavanfi accampate 1c guárale 
Pretorie. Quindi venne altresl denominato 
Campo pratorio , Cafira pratoria , ovvero' 
Caflm prjctoriana { a ) . Cofa fomigliantiffi-
ma noi leggiamo eziandio d' un Campo 
che írovavafi in Geruíalemme , appellata 
dall'Evangelifta San Luca con nome alTo-
luto Campo , vetfJtpfioTiij, Cafira ( b ) . D% 
cib noi non dubitiamo d' apprenderc , che 
i Cafira Antonia ^ de'quali ci parla G uíep-
pe Ebreo , foííero dopoi ufati come un Ca* 
ftello ( O -

( a ) Sueton. m Claucl. cap. 21. Capitolin; 
in Vit. Balbin. cap. 10. Vetus Scholiafies f u -
venalis ad fat. 10. verf. 95. Tacic. Anna* 
lium , lib. 4, cap. 1. ( b ) Luca: cap. 21. v , 
94. & 37. ( c ) Fab. Thef. oag. 4B5. 

G A N A L E Artsriofo. 
Canalis arteriofus . Deícrive i l D.)ttore 

Agricola una válvula neli' ingreífo del Ca~ 
nale arteriofo perentro V aorta diíccndente 
compoQa di quattro lati . Due d'effi impe-
difeono i l fuo eífer chiufa fin dopn i l par
t o , e gli altri due vietano , che venga adj 
eííer diígiunta dall' orifizio del camle arte-
riofo . Commerc. Nonmberg. 1735. Hebd. 
4. §. 2. 

V i fono fíate alcune diflenfioni , e dif-
pate fra i Signori Mery , Buiffiere , Ro-
baull , ed altri , intorno all' ufo reale del' 
canale arteriofo, come anche intorno a quel-
lo del foramen ovale . Vegganfi Memoir. 
Acad. Scienc. ann. 1691. pag. 198. & feq. 
Bibl. ¡tal., tom,-4. pag. 83, & feq. Veggaíi-
1' Articolo FORAMEN OVALE , Ciclop. e 
Supplemento. 

C A N A P A . La Cañapa , detta dai La
tí ni Cannabis ) é una pianta affai valuíabile , 
la quale ama i l terren forte , graí ío, e fan-
gofo; roa fa di meftieri dopoi , che fia caU 
d o , ed afciutto . Quei terreni , nei quali-
fono ilate per qualche tratto di tempo del
le barchs di legname r o del fieno , fono 
aífaiííirae fíate fperimentati buoni per fat" 
crefeere a difmifura le piante della campa. 
Un terreno, che fia abbondante di ghiaja, 
qualora fia ricco, eprofondo, fara íommá
mente a propofitoper feminarvi \a. canapa-r 
roa fe fara un terreno mefehino aridiíTimo, 
od aífai molle, e fangofo , non vi riufcir» 



queda fcmina in verun contó propicia. La 
Campa é una cofa veracemente ottima per 
diftruggcre le ma!e erbe, fclvagge , e pre-
giudi¿iaii , nía egli é appunto cih , che i 
noftri taitori dkono faccheggtare ^ ua terre
no , che noi Itaiiani meglio aífai diremmo 
sfruttarlo, che é quanto diré cfaurirlo effi-
faccineate, femiaandovi la eanapa di modo 
che ella fara fempre cofa migliore i l fe mi
nar la campa in terreni rancidi, e non tor
nare a far la medefima femina cosí íubito, 
o troppo frcquentemente in uno íleíTo pez-
zo di terreno. 

I fcmi di campa i migliori per femina-
re, fono qucl l i , che fono piü riloceníi , e 
ehe riterranno la loro luceníezza , e non fi 
romperanno , allorché vengano ftritolati . 
Tre quartieri di Londra , o fieno Buffelli 
faano la quantita di íeme per ún campo , 
od jugero ái'eanapa , febbene p'ü ricco , 
che fara i) terreno, in cui fi femina , pin 
abbondame altresi potra eífere la quantita 
della íemente , e potraffi con ficurezza al
argare piu la mano i e viceverfa , in even
t o , che il terreno fia piu povero , omeno 
graflfo , dovra riftrignerfi la mano , e non 
arrivare a tre buffelli, o quartieri Ingleíl . 
Sogliono akuni contadini daré un' arata 
femplke al terreno, ove vogüonvi feminar 
la eanapa , lo che fogliono appunto effeí-
tuare fubito prima di gettarla in térra ; ma 
altri per lo contrario preparano i terreni 
con niente mi ñor diligenza , e finezza di 
quello fi facciano i Giardinieri i loro fpar-
íimenti di terreno. I I tempe piü opportu-
no per feminare la eanapa fi é dal prin
cipio del mefe d'Aprile fino alia fuá fine. 
Fa di meftieri , che i l femé della campa 
non venga gran fatto fotterratc , ma co
pe rto a fior di térra .. Se venga íeminato 
in un tempo afciutto , conviene prima di 
tutto y che fia guardato , e ben cufiodiío 
dagli uccelli , i quali íono oltre ogni cre-
dere golofi , e divoratori incredibili del fe
mé di can-apa , prima che quedo germo-
gli , non lo toccando per lo contrario eííi 
uccelli poíché ha germogliato^ 

La eanapa mafchio , o dicanla campa 
dell' E í h t e , che non porta íeme, ed é da 
noftri fattori campagnoli appellata eanapa 
ptimaticcia , nel mefe di Luglio avra i fuoi 
gambi bianchi, efaraallora a tiro pereíTcr 
batí uta y e gramojata » Le ai tre piante di 
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eanapa y che rimangono ful terreno, e fono 
quelio, che áxconh eanapa femmina, deno-
minata dai noftri Contadini eanapa tardiva, 
o /econda , debbonfi lafeiar ful terreno fino 
alia fefta deU'Arcangelo S. Michele. Quan--
do quefia é matura , deefi non akramente 
che I ' altre piante primaticcie , lafeiarfi a 
feccare alquanto , e quando fara un poco 
afciutta , allora dec eflere aramaíTata ; quan
do fara ben' afciutta quefia eanapa femmina 
deefi battere per cavarne fuori la femenza 
per ufo . Mortimer della Coltivazione , 

U n campo, od jugero di eanapa fommi-
niftrera , ailorché fia ñata feminata in buon 
te-reno , da i due ai tre quartieri di fe
menza; e quefia femenza infierne colla ea
napa non lavorata verra a pefare dalle ein-
que alie otto libbre , e talvolta anche dt 
piu ; ma la eanapa mafchio , o fia eanapa 
pnraaticcia non verra a pefare a un di 
preffo piu deila meta á e l h campa femmi
na , o tardiva . I I far venir della eanapa 
nei pruprj terreni non folo fomminifirera 
un vantaggio grande ai padroni di quelli , 
ma alia povera gente altresl , come queí-
la , che fomminifirera loro una feconda ope
ra , o lavoro , onde guadagnarfi i l vitto f 
dopo la raccolta del grano > e delle biade j 
e che dará loro impiego , anche nel tem
po , che piove , e che non pub portaríi 
percib a lavorare per i campi : eppure, fe 
noi vogliamo farci a diré la cofa , com'é , 
tuttoché i l di vi lato punto di vifta rifpetto 
ali'utile della Campagna fia grande , viene 
preffo di noi aífaiíTimo trafeurato. 

C A N G R E N A . Qualunque fia la parte 
infettata da fimigliante malore , dee eíTcr 
prefa, ed avuta fomma cura , per impedi
ré , fe fia poflibile , che la cancrena venga 
a terminare in uno sfacelo . Nei pazienti 
d' un forte temperamento , ella fi é fempre
ma i cofa propriüima , e fommámente dice-
vole in que fio cafo i l far prima un'abbon-
dante cavata di fangue, e quefia converra 
ripeterla, qualora 1' occafione lo richieggia . 
Ed é fommamente neceffario procederé in 
si fatti cafi nelT apprelTo guifa . E' infini
tamente proficuo nel principio del male , 
il rimuovere , ed allontanare tinte le ca-
gioni efierne violente d' infiammazione ; 
come una legatura foverchio firetra nelle 
ferite , e nelle fratture , non dee farfi , e 

e deb-
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e debbonír allontanare tut t i i corpi etero» 
genei 3 i quali trovanfi per accidente ftan-
ziaíi nelle partí , come a cagicn d'efempio 
ípine , íchegge^, aghi , o corpi fomiglianti ^ 
come anche qualíivogiia impropria , e di-
facconcia appiicazione ellerna , quali ap-
punto Cono gli o l j , e gl ' impiaftri, con fo-
ftanze d' Índole, fredda r ed aftringente ; e 
maflimamente nei vecchi , e nelle perfone 
di temperamento debole, e delicato, fa di 
meflieri 1' aver Pocchio a man te riere si fat-
te perfone in vigore, ma i l mantenerle in 
una si fatta dieta , che venga a formare 
buoni íughi peí nutrimento , Se i l palien-
te é debole, ed in eta, e che fia natural
mente di un' abito, e coftituzione fredda ; 
raaffimamente fe abbia perduto buona par
te di fangue ,! ed ábbondi éi crudezze , la 
dieta affai dicevole, e da feguitarfi da que-
fta data perfona , fara quella di prendere 
delle buone mineftre , e brodi, fatti dipol-
Iq , o di buona carne ,* con del mace, o 
macis) ed altri proprj aromati bolliti infie
rne : le bevute fimigliantemente di liquori 
cordiali con de5 tcrl i d' uovo sbattuti per 
entro , cannella , e zucchero ; 1'uova fre-
fche medefime bevute 9 non gia indurite ; 
le gelatine forti di piedi di vitelía 5 di cor
no di cervo , di rafature , o limature d' 
a'vorio , ed i vini vecchi, e generofi : op-
pure , ove le circoflanze, in cui trovafi i l 
paziente , non permetteranno, ch' ei faccia 
ufo delie divifate cofe , e nulla sffatto fia 
per giovargü i'ufo delle divifate foftanze 
o liquori groíB , la birra fíniíTima non trop-
po vecchia potra con proprieta e vantag-
gio infinito eífergli íomminiílrata , e pre-
feritía . Rifpetío poi alie medicine , aííai 
acconce, c dicevoli fono le tinture cordia
l i , le acque , e gli elettuarj , come a ca-
gion d' efempio ia confizione d' alkermes 
con gli aromati , e con altri ingredienti 
cordiali meícolati per entro ; delie bevande 
fatte a norma del T é , di falvia , dr feor-
dio r e d' erbe fomiglianti r con degli aro
mati , con alquante rafchiature , o brucioli 
di faffafras oppure di fandali gialli ; av-
vegnache per fimiglianti mezzi , i l fangue 
ítagnante verra ad eífere grandemente fciol-
t o , ed afFottigliato, e le partí fane , ed in 
buon tuono di quello faranno ritenute in 
una giufta dovuta eircolazione , e le parti 
l ie cattive> e nocevoli verranno fcaricate y 
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e diíTipate . Egli é^altresi d'alcun fervigi© 
in fimiglianti cafi l'applicare bene fpcíío al 
nafo una fpunghetta inzuppata neir acqua 
della Regina , o fia d'acqua d* Ungheria , 
oppure bagnaríí con eífa i polfí , o le ar-
terie delle temple ; le raidolle del pane di 
fegale, mefcolate con polvere di garofani, 
e diíciolte in gagliardiííimo aceto , od in 
cífo bene inzuppate , e lattane pofeia una 
pallotiola, equefla accoftata frequentemen-
te al nafo , é altresi una cofa , che porta 
d* ordinario vantaggio non piccolo, Quanto 
poi a quei paziemi , che fono d'abito , o 
temperamento piíi caldo, fanguigno, e bi-
liofo, le zuppe , ed i decotti meícolati co$ 
fughi acidi di limone , e d' altri acidi ve-
getabilj , fono corroboranti fommamente 
proprj : Cosí quella bevanda Inglefe , che 
é fatta di fariña d'orzo bollita mefcolata 
eolio fciroppo di limoni » o di cedri , ov-
vero di more celfc, e colla gelatina d' uva 
fpina roífa , che debbonfí ufare per ufuale 
bevanda quotidiana , Ma in quefti cafi, al-
lorché i l calore é piccioio , ed i l paziente 
debole , e fpoflato, ovvero che per 1' innan-
zi fia aceoítumato al v ino , fe gli pub per-
mettere di mefcolare colla divifata bevan
da una piccioía porzione di vino ; ed i l v i 
no del Reno é i l vino piu adattato in fi
miglianti cafi di qualfívoglia altro vino 
o , qualora perb fia neceílario , puoíTi per-
mettere al paziente un cintellino di vino 
piu generofo da beverfi dal medefirao fra 
certi dati intervalli 

I medicamenti d'Índole temperata , ov
vero refrigerante , fomminiftrati comune-
mente nelle febbri , poífono fimigliante
mente eífer con= fomma coerenza , e dice-
volezza preferitti in quefti cafi r ma fopra 
gü altri tutt i la china vien giudicata in si 
fatti cafi i l maffimo dei rimedj interni .. 
Per quefti cafi particolari perb fa di me-
ftieri aggiungere , come richiedefi nel Ce-
rufico infinita, cura e diligenza nello fcari-
care dalle parti affette i l fangue fiagnan-
te , e corrotto , per quanto la cofa é riu-
fcibile , e poffibiie ed infieme d' impedi
ré , che le partí fane vicine non vengano 
dal medefimo attaccate , ed affette ; ĉ  1 
metodr principali per ottener cib f^"0 T 
dopo che fieno ñati dati gli acconci ,. e 
coerenti medicamenti interni , di fare del
le fcarificazioni , come porteranno le oc-

caüa-
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«aíioni del le partí infette , eolio fcapello 
chirurgico j e queñe divifate incifíoni deb-
bon' eííere tutte faite per lungo , ed in 
grandsffioio numero fopra la parte, e deb-
bon'eííer aperte in una data fufficieníe pro-
fondid j e queíto , affinché non fojamente 
i l íangue üagnante poffa eíTer per cotal via 
{caricato, ma perché poffa fimigliantemen-
te effere aperta per via di quede apenare 
F entrara ai topici opportuni medicamenti, 
che debbonvifi applicare . Ultimamente deb-
bonvifi applicare con ogni piü eíatta cura, 
cd attenzione delle fomente difeuzienti , 
balfamiche , e flimolanti , ed infierne dei 
cataplasmi, fopra le divifate partí infette; 
e qudh efterni medicamenti é giuoco forza 
I ' atíai frequeruememe rinnovargü . Una fo
menta in grado fommo eccellente in íimi-
glianti occafioni fi é quella , che é com-
polla col meícolare una pinta d' acqua di 
calcina tre once d' otíima acquavite can-
forata , con mezz' oncia di ípirito di fale 
ammoniaco , ovvero di ípirito di v ino , con 
ínfondere nel medefimo porzioni adeguate 
di mirra , d' aloe , e di zafferano , o ve
ramente di ípirito di vino , od -acquavite 
can tora ta , con una picciola porcioncella di 
triaca di Venezia , e d'Elifir proprietatis . 
U n decotto di ruta , d' alfenzio , d'abroti-
ne, e di fiori di camomiüa, con una mi-
üura di quattr once di triaca di Venezia, 
e due once di íapone di Caftiglia , e mezz^ 
oncia di íal gemma , tutto luíieme per la 
mi fura d' un quarmecio Ingleíe, o fia boc-
cale Italiano compongono una fomenta di 
graadifíimo valore . Quefta conviene che fia 
appücata ben calda piü volte il giorno , per 
mezzo di pezze morbide di tela dllino raddop-
piate , oppure per mezzo di pezzi di panno di 
lana mórbido bene inzuppato nelía divifata 
fomenta calda, e la fomenta pub confervar-
íí fempre fopra la parte per mezzo d'un mat-
tone , o tegola caldiffima tenuta fopra la 
fafeiatura de lia parte affetta, che COSÍ con-
fervera fempre calda la pezza inzuppata 
nelta fomenta. 

La povera gente pub trovare con pochif-
fima fpefa un nmedio domeítico nei gam-
bí dei cavoli , ovvero nello fterco dei ca-
valli , o dei buoi , fatto bollire dentro 1' 
aceto , od anche nel vino , fe i l primo 
non poffa averfi : queíla bollitura dee effe-
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re appücata ben calda con pez re di tela 
di lino , o di panno laño ben' inzuppatí , 
ed é cofa infinitamente migliore i l confer-
varla calda ;per mezzo di un' embrice ro
yente porto fopra i panni bagnati , che aprir 
p i ü , e piü volte la parte offefa, ed efpor-
la ali' urto dell' aria efterna , per tornare a 
fcaldar le pezze inzupate di bel nuevo . 

Quanto piü la cancrem é difperata , e 
che é piü proffima a diventare sfacelo 3 
tanto piü lunghe, e profonde é giuoco lor
za , che vengano fatte le fcarnificazioni . 
I n quefti cafi , qualora i l raale fia nelle 
gambe , nelle braccia , ed i n luoghi fomi-
glianti , poífono le fcarnificazioni non folo 
faríí per lo lungo, ma eziandio trasverfal-
mente, ed approfondarle beniílimo fin che 
giungano a toccare ful vivo , c cío fatto 
le partí affette .debbon'^flfere ben ben cú
rate con i coerenti, e proporzionati topici 
medicamenti, e ben fafeiate, e tenate cal-
de piü che mai fía poíiibile ; ed in pro-
greffo deve effervi applicato un catapias-
mo d' índole penetrante, e difeuziente, af
finché i l fangue nelle partí viziate poffa 
effere riftorato, per quanto fia poffibüe , e 
riaequifti la liberta al fuo proprio moto . 
U n ' affai conveniente ed adattato catapias-
mo per fimigiiante effetto pub effere fat
t o , e comporto di pochi manipolí di feor-
dio 9 d' affenzio, di matricale , di malva , 
di menta , e d' abrotine bollito in un oxy-
cratc , fino alia confirtenza di cataplasma , 
e di placenta, con una mezz' onzia di fa
le ammoniaco , e due once di parta di 
íemi di lino , con un'altra mezz'oncia d* 
olj infufi di ruta, e di camomilla aggiun-
íi dopo a tuíta la compofizione divifata , 
Prima che un si fatto cataplastiia, od im
pía rtro venga applicato alia parte , ella é cofa 
fempre mai moho lodevole3 e eonvenÍ€«te i l 
mefcolarvi per entro una porzioncella di Tria
ca di Venezia , oppure ancora una por-
cionzella d' acquavite canforata , per dar 
maggior polio, ed accreícere la fuá virtü , 
ed tfficacia . 

Simtgüanti applicazioni é cofa buena , 
che vengano rinnovate tre volte i l giorno; 
concioffiaché , fe vengano rinnovate di van-
taggio , e piü fovente , vengono ad efpor-
re fovverchiamente le partí infeíte alf urto 
loro pregiudiziale deli' aria efterna , col fle

quen-
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quentemente difcoprirle : e fe fofle piíi di 
rado, farebbe poffibile , che accadeffero frat-
tanto dei cambiamenti , dei quali é fom-
mamente efpediente , che ilCerufico abbia 
a tempo contezza . Fa pertanto di meftie-
r i prendcrfi fomma cura, o per mezzo di 
ma í ton i , od embrici ben fcottanti, oppure 
per altro fimigliante modo , che vengano 
confervate le divifate applicaxioni ben cal-
dc per tutto i l tcmpo , che ílanno fopra 
le partí infecte ; concioíTiaché qualora ve-
nitTero a raífreddarfi fopra le partí raedefi-
me , verrebbero non folamente a riuícire 
inutili , ed infruttuofe , ma eziandio pre-
giudiziali, e dannofc. Eiflero , Chirurgia , 
pag. 215. 

C A N C R O . Per la voce cancro viene nella 
Medicina a dinotaríi la cofa fteflfa , che altra-
mentc vicn detta Carc ims , ov vero carcinoma , 
V.KPKÍVU>1¿OÍ , quantanque queft'ultimo da al* 
cuni vien dillinto , volendo, che i¡ KctpKi-
vcoyu* ) carcinoma, fia foltanto un turaore, 
che abbia della tendenza a divenire un 
cro. Nent. Fund. Med. Tom. 2. Lib. 8. c. 9. 

U n cancro diñen Ice da uno Scnrro m 
quefto , che i l íecondo é fema dolore . 
Shaw , Nuova Pratica di Filica, pag. 616. 
Veggafi 1'articolo SCIRRO . 

Differifcono fimigliantemente i tanm dal
le ulceri cancerofe, cosí feraplicemente ap-
pellate , ovvero da quci tumori , 1 quali , 
quantunque fieno di un' Índole íimigliame 
genérale , diverfificano , e variano in pa-
recchie circoílanze. Veggafi 1'articoloCAN
CEROSO . 

Compariicono i cancri con tale , e tan
ta diverfita, che riefee meramente impoflTi-
bile i l daré, e l'aííegnare una deñnizione , 
che convenga, e s' adatti a tutti egualmen-
te . Moílrano alcuni una durezza rotonda , 
difuguale , livida , e dolorofa : altri fono 
comprcííi , fenza lividura , ed alcune fíate 
anche fenza i l menomo dolore . La varíe
la divifata dipende maíTimamente dalla lo
ro origine , e cagione , e dalle diííerenti 
parti nelle quali hanno fatta loro ftanza , 
e fonofi formati , come, a cagion d' efem-
pio, nel petto , nell' útero, nelle labbra , 
nel nafo , negli occhi , nelle orecchie , e 
fomiglianti. Vegganíi le Tranfazioni Filo-
ioLn. 260. pag. 47<5.. 
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Riflrlngono alcuni Autori i cancri a queí-

l i foltanto , che nafeono nel petto delie 
donne , avvegnaché fieno i f o l i , che s' af» 
fomiglino nella forma loro , e configuraxio-
ne ad un granchio; e danno i l nome gre
co di yMpKt'pr^a , carcinoma , e d' ulcera 
cancerofa a quelü, che vengono nelle altre 
parti , Junck. Conípeítus Chirurg. Tab. 50. 
pag. 299. 

Gl i Autori in genérale fogliono attribui-
re la cagione dei cancri ad una particolarc 
fpezie di fermento acido, i l quale alia bel
la prima coaguli i fughi inglandule, e po-
feia fi faccia a rodete , ed e{ulcerare la parte . 

Monficur Gendron rígettando fimigliante 
Teoría, ne foüituifce un'aitra . I I cancro, íecon
do quefto Autore , non éjm difordine , odin-
fermita dei fluidi, ma ben si dei foli d i . Na-
íce queüo da un' indifpofizione , o difords-
ne dei vafi iínfatici, edeferetorj delle glan-
dule , i quali per alcuno, qualunque fiafi , 
accidente divenendo irapeneírabili , e cef-
fando di filtrare , e di conclurre , íecondo 
I ' u íato, i loro liquorí, vengono a degene
rare gradatamente in una mafia cornea com-
patta , capace di puliulamento, e d' ulcera-
zione. Quello , che fembra fianchcggiare , 
e confermare si faíta ¿ivifata origine , fí 
é , che neí cancri crefeiuti alia lor matu-
rezza , vienvi fempremai trovata una cer
ta data foílanza dura callofa, non difíimi-
gliante al corno , con vafi fanguiferi per 
entro alia medefima fparfi , e diffeminati , 
i quali pevb fono piu piccioli , piu mínu-
t i , e piü ftrettí di quello , che efii fofifero 
innanzi la formazione della durezza. Que-
fta calloíita é trovata neí cancri cutaneí , 
quantunque vi íi eftenda in una maniera 
difFerente , apparendo dal bel principio fi
migliante ad un porro , dal quale (caturi-
fcano dei filamenti cutaneí . Allorché l'eíul-
cerazione ha prefo alquanto piede, apparí-
fce non altramente che capi di fpilli fitti 
nella carne , e quefti altro non fono, che 
Je eftremita dei divifaíi filamenti . Si fatta 
foílanza, trovata fempremai neí cancri ve
ri , e genuíni , fecondo i l ícntimento del 
Signor Gendron , é i l cañero medtfimo fof-
mato dal trasformamento dei vafi iinfanci, 
e glandular!. Sopra queüo principio egli fi 
fa a rifolvere lo fpanderfi , che fa íl cancro 
m una fpezie di vegetazione effettuáta dal 
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cor Ib del íug'ni nutritivi per le ramíficazí©-
ni del tumorc , come appunto aecade per 
le corna , per le unghic , o per altre ío-
ftanze di fomigliante natura. I I doleré poi 
viene originato r e prodotro' dalla compref-
fiooe de!le partí nervofe , appunto come 
qucllo dei ca l l i , e de lie lividure fatte dalle 
o l t r u i i o m del fangue j e non gia , íkcome 
vien fuppoíio comuaemente', da un fa!e 
cauÜico , i l quale verrebbe a cagionare con 
í o m m a preih/za un' efea ra , o fia quelia 
crc í ta , che naíce fopra le piagbe . Csyuhon, 
Recherche fur la Nature &c . des Cancers , 
cap. 3. & feq. T r a n í a z . Filofof. num. 260. 
pag. 477. & feq. A ü Erud, Lipf . ann, 1701. 
pag. 306. & feq. 

£ i l cancro una di ciielie crudeli malat-
t i e , per le quaíi non é flato peranche rin-
venuto un'appropnato , e competente rirne-
dio, e cib deefi eziandia affedfe-del quan-
do i l cancro é ne' íuoi p r inc ip j , non é per-
fetto 5 e trovafi ncl fuo itato occulto . I 
molti fpecifici, c medicament i , che pofíon' 
cffere per quefto malore cmdcliffimo dalla 
Medicina fommini f t ra t i , fono tutti pa lüa -
t i v i e d al piu al piíi per tenerlo indietro 
per mezzo delT acconcia dieta , e de' r ime-
á] generaii . Le Clerc , Trat . Chirurg, Ope-
raz. cap. 8. pag. 198. & feq. ove leggeíi efat-
tamente deícntta 1' operazione del taglio d' 
un cancro del pe t lo . 

E g l i é un ' aforismo famofo , che i can-
cr¡ oceulti fono mig i io r i non medicati, che 
medicati; e che i l paziente vivera p i u l u n -
gamente con effi , che fenz' effi Ma 
1 Medici non debbon' effere fgomentati da 
un vecchio aforismo ; ed i loro tentativi 
non debbon riñnngeríi foltanto ad una cu-
râ  pagüativa , ma radicáis cziar.dio . I pa-
gHativi medicamenti in qualche modo , a 
íb rza d'eíternc medicature di fpezie , e d' 
Índole narcótica, per alleggerire i l dolore , 
e per rattenere i l cancro dal dilatarfi vie-
maggiormente j in parte , per via di medi
camenti interni i principali de'quali fono i 
diaforetici, o fia i l diaphorüticum Potsrii , i 
marziali , parecchic preparazioni di terre 
verminofe , e la tintura d'antimonio { b ) \ 
ma particolarmente i l fugo del fol ano le
íale , che é un medicamento tópico di gran-
diííima fama per la cura paliiativa dei can-
exi . Egli era i l gran fegreto di Percival 
Wi l loughby . Moii f leur Gendroa migliorQ 

Suppl. Tem. I . 
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quefto medicamento coll' aggiunta del zuc-
chero faturnino , o fia faecharum Saturni 
( c ) . Paracclfo, e TElmonzio fanno gran-
diflimo rornbazzo col magnificare le loro 
preparazioni aríenicali , ed altri afíbrbenti 
mineral! , í quali fono certamente valevo-
liffvmi a coníumare , e diftruggere la car
ne fungofa ; ma la cura, fe con do cib , che 
ne afleriíce Monlleur Gendron , confine 
únicamente nello sradicare e diveliere fin 
dal fuo centro, e bafe i l corpo callofo, i l 
quale con le poco giudiziofe , o per dir me-
g l i o , colle improprie, ed incompetenti ap-
piieazioni dei topici medicamenti corrofivi, 
viene anziché a divellerfí , e coníumarfi , 
ad irritarfi , ed inafprirfi vieraaggiormen-
te ( d ) , ' 

( a ) Hippoc . ylphor. 38. Se8: 6. ( b ) A S I . 
ErucL Lipf, ann. 1700. pag, 310. ( c ) T r a n -
Jaz . Filof. dove fopra , pag. 481. ( d ) Idem 
ibid. pag, 480. 

La vera enra dei cancrt, fecondo i l pi i i vol-
te al legato Scrittore é realmente cffettuata 
o col trinciamento, o colla totale amputa-
z ione , o troncamento delle parte , ovvero 
coli' applicazionc dei cauterj. L.i prima pub 
effere praticata ove i l tumore fia movibi-
l e , e la fuá bafe termini a l l ' i ng iu ; e non 
aderifea alie parti adiacenti , c per con fe-
guente non invii , e fporga dei filamenti 
verlo le parti medefime : i l divifato cafo 
avvicne appunto in tutti quei cancrt , che 
fono fian originati da tumofi feirrofi , o 
ferofoloí i . Veggafi M . Gendron, Lib. citat. 
cap. 8. A¿\. Erud . Lipf. ann. 1701. p. 308, 
& feq. 

Ma faffi queño valentuomo medefimo ad 
cííervarc , come i cancrl veri , e genumi 
radiíTime volte fono fradicati con profpero 
evento , e buona riuícita, come anche faffi 
a riftettere, che 1'operazione farebbe in mag-
gior conceito , e meno fereditata , qualcra 
gli feirri , e ílrume ed altri tumori appellati 
fimilari , non veniíTero per equivoco turpe 
affaiífime volte battezzati per cancri , e per 
tali curati . Tranfazioni Filofofiche , loco 
citato pag. 479. & feq. 

AíTerifce i l Dottor Cheyne , come una 
rigorofiífima dieta di latte di fomara , di 
circa due boccali di latte per cadaun gior
no , fenza alcuna altra fpezie di cibo non 
meno, che di bevanda, cominciata a tem
pe opportuno fia valevoliíTima a guariré ü 
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mmro. . Katurale método di curare 1¿ ma-
íat t ie , pagg. 263. 264. 

Nelle memorie dell'Accademia Reale deí-
leScienie di Parigi faííi meruione della gaa-
rigione radicale di tre cancri invecchiati , 
per mezzo di un' infufione del le foglie di 
plumbagine in olio d' uüva . Quefti divifaíi 
mncrtttmQ ftati coraunemente dichiarati in-
curabiíi per la ragione , che trovavanfi g ü 
aderenti alie parti ofíee. L'Autore di que-
ña memoria , Moníieur Sauvagts de la 
Croix , oííerva , come leulceri caneeroíe ve-
inivano unte tre volte i l giorno colla pur'ora 
mentovata infufione di foglie di plumbagi
ne , e che 1' operazione venne npetuta fino 
a tanto che I ' efeara negra perentro ai me-
drfimi camri formataíi, venne ad incroílarfi 
t-anto fufficientemente, che i ! pazieníe non 
veniva a íentir piü dolore , alíorché veni-
vangü fatte le úfate applicazioni : ed affe-
riíce , che queüo avvenne in capo a quin-
dici giorni. Vegganfi Memoires Acad. Sicnc. 
ann. 1739. pag. 471, Edit. París . 

Sonó 1 cancri aleone volte inrerni . Noi 
abbiamo le liiorie cfattiííime di due di fí-
rniglianti cancri interni neile Traníazioni Fi-
iofofiche ( « ) , dalle quali itlorie i l Dottor 
Burton fi íiudia , e sv affatica di dedurre i 
diagnoüici di un cancro dentro 1' abdo-
me { b ) . 

( a ) Tranf. Filo/cf. num. 404. fezione 2. 
( b ) Ibidim } pag. 111. 

Per impediré i cancri . Alíorché fi fcuo-
pre a ver vi iJ pericolo di un cancro vicino a 
na ice re , deefi , fe fia poffibile , correggere 
1' acrimonia del fangue , coll' ufo acconcio 
non ¡TíCno deglv interni , che degli eílerni 
medicamenti, e con uno ílretnííimo , e n-
gorofiíTimo governo, e método rifpetto aíía 
dieta } che dee e fíe re onninamente ed a 
capello oííervaía . I brodi , e le mineílre 
fatte di carni d' animali giovant , con en» 
rrovi fatte boíl iré delT erbe appropriate , e 
dicevoli , quale appunto farebbe la ícorzone-
ra , e le altre tutte di quefta tribu , in 
eafi fomiglianti partorifeono grandilfiaio be-
nefizio, e vantsggioj acconciífim*, e íora-
íríameníe íana bevanda faranno in cafi fo
miglianti y o I ' acqua di farro , od un de-
cotto di radice di China , ovvero di falfa-
pariglia , oppure di follanza fomigliante ; e 
q.uando i dolori provenienti dallo feirro fo-

violeat: ¿ e vuolfi teners ia dietro j,per-

C A N 
ché non venga a degenerare in un cmero * 
puofifi per un tratto aggiungere una propor» 
zionata quantita di fe mi di papavero al di-
vifato decotto , e pub anche effere addol-
ci to, con aggiuíiata porzione di fciroppo di 
di acó di um . Due , o tre volte i l giorno altrest 
dovrebbe prenderfi un'aggiuftata doíedi pok 
veré di Guaícogna , di íale d 'aífcnzio, del 
cinabro nativo , e d' antimonio dioforctico 
crudo j aggiungendo a ciafchedana dofe , fe-
condo che lo richiedera 1' occaGnne , ua 
mezzo grano di láudano , e cib per repri-
mere ed ifcemare la violenza del dolore .. 
Sommo bentfizio alcuna fiata é Üato rice-
vuto eziandio in quello cafo dal prendere a 
la polvere , od i l fugo de' millepicdi, che i 
Fiorcntini dicono Centogambe, unito eolio 
fperma ceíi . 

Simigliantemente faranno grandiíUmo be-
ne le purghe frequen temen te preíc , della 
fpezie, ed Índole mercuriale ; come anche 
fara cofa fommamente proficua i l farfi ca
var fangue tanto nella Primavera , come: 
nell' Autunno . Una laíira fottihíliraa di 
piombo bene impregnara d' argentovivo y 
potra di pari elicr polla fopra la parte con. 
moka dicevolezza , e con quafi fifíca cer-
tezza, che fia per ridondarne vantaggio non 
lieve. Con fimigliame método otterraííi cer-
tamente lo fcemamento , ed anche i l to-
tale fvanimento del dolore , ed aífai fíate 
cziandio arriveraffi ad impediré la forma-
zione di un cancro. 

In evento, che la piaílra di piombo d i -
viíata venga a fperimentarfi di niuno effeí-
to , potrannofi di pari applicare alia parte 
degl'impiaílri , e delle unzioni comporte di 
tah ingredienti , quali fi fa dai Medici , 
che fogliono acquierare i dolori; e di que
da fpezie i feguenti fono írati quafi ferap?e 
fperimentati fommamente proficui. Prendafi 
d'ungüento diapompholygos-, once due , d" 
oppio , raezzo ferupolo , ponganfi dentro un. 
ungüento proprio , od altro untume , e rae-
fcolmfi bene infierne: cpn queüo bene fpef-
fo s'unga , e s' inzavardi la parte . Oppu
re prendafi di un5 amalgama fatío d'argen
to v ivo , e di piombo , due once , mefeo-
liíi con proporzionata quantita d' ungüento 
di rofe, o con qualfi ogüa altro fimigban-
te ungüento : quindi fpianifi ben bene ; ed 
aüarghifi fopra un pezzo di panno uno * 
od aitro panno , e s' appüchi aila Joggu.. 
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¿T ¡mplaflro Topra la parte offeTa . Oppure 
yrenciafi di iiíargirio d'ac^to j un' oncia di 
olio íprcmuto di femi di morella , di fe-
mi di papavcro , e d' olio infufo di rofe , 
due once per cadauna di queñe foíhnze : 
meícolinfi con aífai lungo, e coníinuaío íbat-
t imentó infierne in un qualche ungüento , 
€ verfo i l fine delF operaiione vi fi aggiun-
ga una poriione dai fei fino ai dieci grani 
d' oppio parificato , fecondo che i ' urgenia 
dei fintomi potra richiederc; quefla compo-
fizione dovra ftenderfi in guifa fcraigüante 
fopra de'panniiini uíati , ed applicati ie gia 
diviíate volte replicatamente alia parte oficia . 

I n evento, che Tapplicazione de'divifati 
untumi riuíciífe per alcuno accidente pre-
gmdiziale , in luogo loro pofíono eíTer be-
niííimo praticati gl ' impiartri . Appropriatif-
fiosí íaíanno rsmpiafiro di piombo di Myn-
íyfhi:, e gV impiafiri di piombo rofib, ov-
vero Pompho'yx ^ oppure 1' egregio , e 1 om
inan ente commendabile impiaftio compo-
fto Reír apprefíb maniera ^ cioé : prendafi 
de 11 a polpa , ed infierne dei íughi depura t i 
di morella, del papa vero di giardino , o fia 
papavero ortenfe , e deil' acqua di cicuta , 
quart'-1 once per cadauna foftanza : fa bolli-
re tutta que fia í(-fianza in un vafo di tér
ra cotta invetriato ad un fuoco lento , e 
mezzanaraente attivo , aggiungendo verfo 
i l terminare della boíl i tura otto once di 
cera bianca , ed un' oncia d' olio di rofe , 
qnindi ríduci i l tutto in un' impiafiro. Op
pure : Prendí del lo zucchero di piombo, di 
cerufia , deil' amalgamazione d1 argento v ivo , 
e di piombo, e deli'olio ípremuto di femi 
di morella , e deil' olio infufo di rofe , per 
cadauna delle divifate foñanze i ! pefo me
dico di due once: fanne un'impiafiro; ap-
plicalo adeguatamente . In evento , che i 
dolor i fieno veementifiimi , puofii beniffimo 
aggiungere ali'uno od all'ajtro dei deícrittt 
impiaftrí, una porzioncella d' oppio . Eide
ro , Chirurgia, pag. 223. 

C A N D E L A . L'afcendere , che fa i l fe-
go fopra il lucignolo d' una candela accefa 
pub cífere confiderato , e n(oluto nel prin
cipio medefimo di filtrazione oppure d' at-
trazione , non a l í ramente , che quello deil' 
aqua fopra un raucchio di cenere , oppure 
eziandio fopra un tubo capiilare . 11 luci
gnolo d' -una candela é leggermente attorci-
gliaiog di modoché tutte le fue fila poíTono 
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agevolmente raggiungerfi ; le quali efiendo 
piccioliííime, e íommamente abbondanti di 
zolfo , in un fubito accendonfi , e fanno 
fiamma ; e la fiamma per mezzo del fuo 
calore rarefacendo T aria , e ilrusgcndo a 
un tempo ficffo i l fottopofto fego,"o cera, 
fa s i , che i gíobuletti della msdefima mon-
tino perentro gli fpazj rarefatti del lucigno-
l o , e quefii r infierne coll'aria , che gli etf-
conda , fervono di pafeolo alia fiamma . 
Bought, Collefl. T o m . r. n. 19. pag. 57 , 

La fiarnma d' una candela accefa viene 
fperimentato'f, efier piu calda nella fuá ba-
fe , e neile fue affilature, di quello fiafi nel 
mezzo i e quindi é appunto , che tenendo 
un filo peí mezzo della fiamma , quefto rom
pe fi , o s' abbrugia prima in quella parte 
ov' h toccata la aífilatura , o taglio della 
fiamma medefima, c non gia nel mezzo . 

L ' Elmonzio , ed altri ancora fannofi a 
paragonar V anima fenfitiva , o dir lo vo-
gliamo i l principio vítale negli animali , 
lenfitiva , o dir lo vogüamo i l principio ví
tale negli animali, alia fiamma d' una can
dela . K c o k ) Migrogr. Óbferv. 20. p. 4.29, 
Hdmont. de Lithiafi cap. 9. num. 55. 

Aííerifcono parecchi Autori , che il fe-
tore d' una candela di fego fpenta é di un' 
índole , o natura velcnofa , e vien perfino 
affermato , che fia valevole a cagionarc 
1' aborto in una donna pregnante , (¿r ) I I 
Lanzom ci fommin'fira un' efempio di un 
giovane , morto colliquato a cagicne di ripe-
tute appiicazioni fattcgli da alcuni fuoi carne-
rata al na 10 di un pezzo di candela di fego fmor-
zata . Dopo una mezz' ora di fimigliante i m -
propriífimo martirio datogh da quei tníh' com-
pagni, fu T infclice garzone aííalito da una 
fiera difficoha di refpiro , e da fítriífjme con-
vulfioni, e fi morí la notte feguente. 

( a ) Ammán. Medie. Qritk, pngin, 567. 
Caftelli , Lexicón Med. pngin. 129. Ephern, 
Acad, N , G. Decad. 2. ana, 9. Oéferv, 205. 

Le cándele dei Romani erano dapprima 
picciole cordelline intriíe nella pece , ovve
ro circondate di cera; quanlunque nei tem-
pi pofteriori le fecero di papiro coperto fi-
migliantemente , e circoodaío di cera ; ed 
alcune volte eziandio di giuncní , tirandone 
vía la parte edema , e ntenendone il mi -
dollo. Per gli ufiízj di Religione eranvi ufa-
te cándele di cera: per gli ufi comuni per 
lo contrario , cándele di fego . Servius ad 
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iEneid. Lib. i . verf. 7 5 1 . PUnius , Hidor. 
Natur. Lib. 17. cap. 37. 

I I Signor Baconc propone delle cándele 
di compofixioni , e d' ingredienti diveríi , 
come altresi di differcnti ípezie di ftoppini, 
o lucignoli; coli'efperienze dei gradi di du-
rata, e della iuce di ciaícheduna. 

Le buone donne ammogliate, e che ba
dán o alie cafe lo ro , fogliono fotterrare le 
cándele nella fariña , ovvero nella erufca , 
lo che elle affermano, che venga ad acere-
fcere i l loro lume psü della meta ( « ) . Par-
lano alcuni delle cándele perpetué fatte di 
íalamandra ( ¿ ) . 

( a ) Bacon , Nat. Htfl. Cent, 4. §. 596. 
& feq. ( b ) Idem ib'tdem , Cant. 8. §. 774. 

C A N D I D A T O . Le bianche toghe , che 
portar folevano indoffo i Candidatt , erano 
fciolte, e fenta allacciatura, né aveavifott' 
eíTe alcuna chiufa guarnizione, lo che vie
ne da alcuni interpetrato , che fatto foíTe, 
come per n(5n ingenerare nel popólo alcun 
fofpetto , che poteííe eííer mai di corrom-
pimento a forza di preíenti ; quantunque 
Plutarco ami meglio d' irrmiaginare , che 
cib appunto fatto folie per cattivarfi l ' af-
fetto del Popólo col farfi vedere in pubbli-
co in portamenío cosí dimeflb , e fuccin-
to ; od ancora , perché quei dati uomini 
Candidati, che ricevuto avtííero delle feri-
te per fervigio della Patria, aveííero miglior 
agio di farne vedere al Popólo le c i ta t r ic i , 
come veri argomenti , ed univoche tefti-
monianze non meno del loro valore , che 
della lor fedelta . Veggafi Plutstnh. in Co-
riolan. Ferrar i , de re veíilaria, Lib. 1. c. 1. 
8. Shoetg. Lexicón Antiq. pag. 262. Pitifc. 
Lex. Antiq. Tqm. 1.. p 343. & feq. K c n n . 
Rom. Antiq. Not. Par. 2. Lib. 5. cap. 8. 
pag. 30Ó. & feq, 

I Candidati Romani dichiaravano ordi
nariamente le pretenfioni loro un' anno in-
nanzi i l tempo dell'elezione, e quedo an
no era tutto impiegato, e fpeío nel maneg-
giare i l proprio intereífe , e nel farfi degli 
amici . Varié erano le arti , che per tale 
effetto venivano praticate, e facevanfi aífai 
fovente delle giravolte intorno alia c i t ta ,e 
delle vifite , e dei comf>1imenti a qualfivo-
glia forte di perfone , ed i) proceífo , che 
di cib era formato , veniva appellato am-
bitus. Veggafi P articelo AMBITO, Ciclop. 
c Supoleniemo. 

C A N 
C A Ñ E . La maniera di feiegliere un ea¿ 

m , ed una cagna per avernc pofeia de' buo-
ni cani dal congiungimento di effi, é la fe-
guente . Fa di meftieri , che la cagna fia 
primieramente di buona razza, e ben pro-
porzionata , di larghe cofiole , e ben fian-
cuta . I I cañe poi biíogna che fia pur' eílo 
di buona fpezie, e foprattutto ch'e'fiagio-
vane. La regola mighore fi é quellad'uni
ré infierne un cans giovane, ed una cagna 
vecchia , avvegnaché non fallino allora i 
cagnolini nella buona riufcita , I mefi di 
Gennajo , di Febbrajo , e di Marzo fono i 
piu acconci per far'accoppiare si fatti ani-
raali infierne per la generazione . Fa d'ño
po avvezzar la cagna ad un bueno , e 
cómodo canile, ficché ella poíía adagiarvifi 
fimigliantcmente con agio, allorché a v i i i 
íuoi cagnolini, ed ella in ta! tempo dovreb-
be eíTere confervata calda. I cagnoüni do-
vrebbono divezzarfi dopo , che avranno com-
piuti i due mefi s ed il primo, ed il fecon-
do cañe non dovrebbono eífere fcelti . Fra 
quelli , che rimangono, ella é cofa malage-
vole i l faperfi qualc fia per riuícire i l mi 
ghore •, febbene da mol t i , tuttoché ogni ap-
parenza íembia , che lo contradica , vi en r i -
putato i l migliore V ultimo attaccatofi alia 
poppa . 

U n ' alíro método di fcegliere queñi cani 
fi é i l prendere i l covacciolo della cagna 
covante i cagnolini , con toglier via tutta 
la paglia o leíto dal canile, e porla in al-
tro luogo, e farfi ad oíTervare quale fi é i l 
cañe , cui ella addenta prima degli altri per 
portarfelo nel nuovo coviie . Quefto viene 
riputato il cagnolino piu eccellente e mi
gliore di tutti gli altri . Al t r i fi fanno la 
fcelta át1 cani per mezzo di pefargli , imma-
ginandofi, che i l cagnolino piu leggierofia 
per riuícire un ottimo cañe . Súbito che é 
ñata fatta la fcelta, che dovrebbe farfi im-
raediatamente , che la cagna fi é sgravaía 
del fuo parto , gli altri tut t i debbonfi an-
negare , e fono quelli , che non hanno la 
nota sffbrcatura , che quelli che voglionfi alie-
vare , debbonfi togiiere di fotto alia cagna, 
affinché i l cagnolino fcelto aver poíía un 
buono nutrimento, ed agli altri trovareal-
tra poppa. I cani per la caccia debbonoef-
fere fcelti con i loro colori . I l cañe blan
co colle orecchie nere, e con una macchia 
ñera nel metiere della coda fono general-

men-
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soeníe ñ"míati i migliori per generare otti-
mi cani da caccia non ío lo , ma i migliori 
per eflere fcelti picciolini, c vuolíi altresi, 
che abbiano migliore odorato , € che rie-
fcano piu prodi di tuííi gli altri . I I brac
eo ñe ro , i l ñero peizato , ovvero tuíti quci 
bracchi di colorí íividi, o tutti bianchi, i i 
vero Falbot, fono migliori per eflfer tenuti 
colle cordelle, cacciando, ed i bracchi bigi 
fieno mifehi, o mofeati, o non mofeati, rie-
feon migliori per correré qua , e la per !e 
cacee . I n una muta di bracehi di caccia 
ve ne vorrebbono di quefti fempre un pajo. 

I contraííegni generali di un buon brac-
chetto fono , che la fuá teña fia in una 
buona proporcione, vale a diré , né fover-
chio lunga, né foverchio tondeggiante, ma 
piuttofto , che inclini alia prima forma , che 
alia feconda : le narici dovrebbono efíe re 
uguali, le orecchie larghe , la íchiena am
pia , la fpinal medulía rile va ta, e grande, 
]'unghie larghe, le cofeie ben annodate, i l 
garetto í l ret to, alto, e grande vicinoaire-
n i , fegabgno nel rimanente , le gambe vor
rebbono eííer grandi , e la parte di fotto 
del pié afciutta , e de lia forma di quella 
del pié del la volpe. 

CAÑE da fermo . E queíla un' efpreíTio-
ne, delía quale fervonn i cacciatcri per di
notare la maniera partieolare d'- inveíiire le 
pernkí per prenderle., per mtzzo di un •ca
ve a bella porta aufato per tale impreía . ¡I 
cañe da fermo generalmente praticato é un 
braceo da terreno lungo nato fatto dalla na
tura per puntare le pernici aíTai piíi , che 
qualunque altro uccello falvatico , e trovan-
dofi in liberta altro non fa quefto particolar 
braceo , che andaré feorrendo precipitoía-
•mente per i campi di persé in trácela d'eíle 
pernici con una alacrita , vivezza , c velo-
cita , che ha veramente del maravigliofo .. 
Ma quantunque un cañe si fatto portato ven
ga dalla Natura con si trafmodante impeto 
contro i divifati uccelli, nulladimeno a for-
za d'arte vien ridotto ad un maneggio , e 
fotto un comando cfattififimo cosí eccellen-
te, che fe nella fuá piü impetuofa camera 
udira la voce del fuo padrone , fermeraffi in 
tronco, rivolgeraííí indietro , e ftaraíTi ira-
mobile, fino a tanto che abbiane ueduto i l 
volto di quello, e ne abbia ricevuti i fuoi 
.ordini per via di leggeriffimi f tgni; ed al-
Jcrché egli fi trova cosí vicinoalia fuá pre-
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da , che i ' ha quafi in bocea , egli fbraííí 
immobile a riguardarla , od' acquattato fo-
pra la fuá pancia fino a tanto che giunga 
i l fuo padrone, e da eífo riceva le fue di-
rezioni . 

I I can da fermo eííendo prefo per aufarlo 
alia caccia delle pernici, dee eífere fciolto, 
e mandato alia fuá carriera ; ma ta di me-
flieri , che fia nel primo avvezzarlo fatto 
fiar vicino al cacciatore , e non lafciarlo 
vagar qua, e la a talento, ma avvezzarlo 
a prendere , e mi furaré i l terreno re gol ár
mente . Venendo quefio cañe riprovato o 
per prender foverchio in largo il terreno , 
o per foverchio allontanarfi , fi térra ferrato 
al fuo padrone tutta un intiera giornata, e 
di tratto in tratto fi fará a resguardare in 
volto i l padrone per riconofeere fe operidi-
rittamení-e , o vicevería . Se nelio feerrere, 
e caeciar con gli altri cani fi mofirera fo
verchio impetuofo , ed avventato , i l caccia
tore dee proecurare d1 eííergli íopra ; e qua-
lora egli é ficuro che innanzi ad eflo vi fía 
la preda, conviene, che gli comandi d'an
daré innanzi , e d' inoltraifi ; in evento , 
rifíuti :di farlo, e volga la teña indietro, e 
dimeni la coda, egli é un contraífegnocer-
t o , che le pernici fon ferrate innanzi al ca
ñe , ed in tal cafo i l caccistore dee fare 
una circonferenza, ed ofiervare con occhio 
diligentiííimo innanzi all'odorato del cañe , 
per vedere ove eífe fono , e quanto fono 
f rofonde ; allora venendo fopra , e ponendo 
giü un'eftremita della rete , dee comanda
re al cañe , che ftiafi fermo, ed intanto git-
tar la rete gentilmente fopra gli uccelli : 
cib fatto, movendo la medefíma con ifire-
pito , verra a farle sboccar fuori , e per fi-
migliante modo nell* alzarfi che fanno, r i -
marranno appannatc per entro la rete , e 
prefe . Ella é una regola cofiantifilma nei 
cacciatori , allorché trovano una covata di 
pernici nella maniera divifata , queíla di 
lafeiar fempre in liberta una pernice ma-
fchio , ed una femmina . 

C A N E P H O R / E . Non s'accordano poco 
né punto i dotti rifpetjfo a cib , che fi 
conteneflfe dentro le esnefire pórtate dalle 
canephorce . Vogliono alcuni, che non foio 
le canephora, che noi diremmo portacane-
fire, ma che la Sacerdoteffa medefima non 
fapefle cib , che in eífe caneñre vi fofíe . 
A l t r i fannefi a congetturare, che vi fi con

té» 
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tcneíTero le cofc neccífarie peí fagrifízio . 
A l t r i , e , a dir vero, con maggtor proba-
bil i ta ' , afferifcono , che eranvi deüe figure 
rapprefentanti le parti vergognofe deil* uccno, 
che in si fatti ftoltiffimi mifterj deir anti-
ca gentilita folevano avervi particolariffimo 
luogo . Veggafi Sigon'ms de Repub. Athen. 
Lib. 4. cap. 7. Mcurs , Cecrop. cap. 23. 
^juídem , Panath. cap. 25. Pit í fc . Lesic. 
A n t i q . T o m . 1. p. 344. Scboetg. Cur. Lex, 
Anr. pag. 261. & íeq. 

Eranvi akresi le canephor£ nelle cere-
monie. e r i t i di C<;rere , e di Bacco ( ^ ) . 
Portavano quefte. nei Baccanaü dei cane-
ílrini d' oro, nei quali olíre le primizie di 
cadaün frutso ( ¿ ) , contenevanvifi le ver
gognofe parti uraane . Negli antichi monu-
menti noi troviamo fatta parola di diffe-
renti figure di canephora { c ) . I n quella 
fainoíiííima corniola appellata i ' anello di 
Michel' Agnolo , vi fi veggiono tre cañe-

phor£ coi loro caneñri in capo. 
( a ) Veggafi Fab. 77;?/. pag. 435. Pitifc. 

Lex. Antiq, Tom. 1. pag. 344. & feq. 
( b ) Lakermc , A n ú q . Grac. Sacr. P a n . 4. 
cap. 2. §. 12. Schotg. Lex. Ant iq . p. 263. 
( c ) Cicero, Verr. 6, cap. 3. Veggafi t arúc. 
CANEFORIA , CiclopecL. 

La denominazioae di Canephora era czian-
dio data in Atene alie Vergini , allorché 
giunte all' eta da marito, e che erano gia 
deftinate a maritarfi, portavanfi al tempio di 
Diana con de' caneftrini pie ni di varíe pic-
cioic baglatteüe , le quali offerivano a quel 
Nume , come per ottener da quella la i i -
cenza di abbandoaare i l fuo feguito , e can-
giareil loro ftato di v i ta . Poner , Archscol. 
Grsec lib. 4. cap. 11. pag. 279. 

C A N F O R A . EgU é ñato podo in dis
puta a quale fpezie di Tughi vegetabili ap-
partenga propriamente la canfora ? Aicuni 
la vogliono annoverata fra le gomme , 
filtri la pretendono una refina , ed altri 
finalmente afferifcono , eíTere un fale vola-
t i l e . Tranf. Filofof. n . 589. pag. 322. 

Ma ella é cofa molto ben conofciuta , 
cffcr la canfora un pr odotto vegetabile, cd 
é ftato ampiamente fcritto fopr' eíTa dai 
Chimici ; e con tutt o quefto noi non pof-
fiam diré di aver un piano , od iftoria , 
che appaghi , della raedefima , o fia in 
riguardo alia manier a , colla quale vien 
raccolta neli' Indie , od in rapporto a eib, 
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ch1 ella veraccmentc fiafi ? e febbcne noí 
conofciamo pienaraente , ch' ella fi é un 
proriotto vegetabile , cib non oftante ella é 
cofa a {Tai Itrana , che noi non* ptíTiamo 
produrre alcun altro foggetto perfettamcute 
fimiie ad eífa da qualfivoglia Regno 4 fia 
anímale, fia mineraje, fia vegetabile. 

Ella é cofa evidentiííima, che la canfora 
non é né un fale, né una gemma, avve-
gnaché ella non ifciolgafi per mudo akuno 
neli' acqua : ella non é una refina , con-
cioffiaché per via di diftillazione ella ooa 
fomminiílri, né flemma , né olio , né al-
cuno fpirito acido , ficcorae fanno tutte le 
altre refine ; e molto meno ella lafeia un 
caput mortuum , ficcome lafcianla collantc-
mente tutte queíle diviftte foñanze . Eila 
viene a dileguarfi , fvanire , e fvaporaríí 
totalmente all1 aria v iva , ed aperta : neli' 
acqua calda alia bella prima precipita , e 
pofeia fvaporafi; e ncllo fpirito di vino , 
oppure nello fpirito di nitro fi fcioglie in-
íieramente . Non é la canfora un' olio , 
perché toccandola non é per modo alcuno 
untuofa , ma é confidente , íecca , e ma
teria criftallizzata \ e nelle fue evaporazioni 
neli' aria , ella non lafeia materia alcuna 
rimanentc . Nei vafi chiufi pulla fopra i l 
fuoco , ella fi folleva intieramente , fenza 
diftillazione , e fi fa vedere alia cima del 
vafo in forma aíciuíta . Non lafeia caput 
mortutm, non é foggetta a diígiungimento, 
o feparazione di parti , e non acquitta odore 
empireumatico . I n mefcolandola eolio fpi
rito di nitro concentrato, ella non produce 
cbullizione, ma va plácidamente fcioglien-
dofi in una fpezie di olio . Quefto ne' fuoi 
effetti é totalmente differente dagli olj tutti 
de' vegetabili; che fono conofeiuti all' effer-
vefeenza violentiffima fatta con qucflo aci
do , ed alcuni ancora al prender fuoco , 
e vengono alia perfine convertiti da eda m 
una fecca refina . E1 perianto la canfora. 
una foftanza infiammabile fui generis , un 
corpo artificíale , fublimato, afcmtto , bian-
co, trafparente , e criftallizzato , acido , 
od agro al gufto , di un' odore aromático., 
in eílremo odorofo , frngile , e ívaporabile 
agevoliffimaraeníe per via di fuoco » ^ 
efpofto all' aria calda. Allorché l fpezzato 
egli apparifee lucido , lifcio , c faponaceo , 
ma non untuofo al tatto ; é compofio di 
un' aflai copiofo principio infiammabile , 
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e di picciola porzlone , d' acqua, e di an
che minor porzione di una eíirsmamente 
í n a , e fotíiliíTuna térra mefcolata intima
mente infierne. M í a Eruditorum an. 1727. 
pag. 524. 

I mezzi comunemente adoperati per pre-
feruarla dallo (Vaporare fono , con íbttcr-
yarla nelle femenze di lino , nel miglio , 
nel pepe , od in íbftanza fomigliante i ma 
la ftrada propria , e ragionevole di ottener 
quefto fi é quella di tenerla ben guárdala , 
e cuftodita dall'aria efternarcib non puaffi 
ottener meglio , che col rivolgerla ben bene 
in una carta , od entro delle vefeiche , e 
cosí avvolta ferrarla in un vafo ftretto r o 
di piombo , o di térra cotia) o di criftallo, 
e cosí chiuíb co! loca rio in un luego frefeo. 
Pub anche eííer coníervata in grandiffima 
quantita coll' incartarla , adue, o tre doppj 
con fomraa díligenza, e cosí incartata col-
locarla entro vafi di legno in una buona 
cantina , Cib non oftante é la canfora un 
corpa cosí deücatamente , ed íntimamente 
combinado nella íua propria teffitura f che 
in qualfivoglia tempo, e modo ella é pro
pria , e viene ufa ta per le occorrenze me-
dicinali j e ficcome ella non é cofa agevole 
1'accomodarla in qualunque, íiafi prepara-
lione , cosí ella non abbiíbgna di akuna. 
Nel íuo (lato naturale ella fi me icol a intie-
ramente con qualfivoglia olio non meno , 
che con qualfivoglia fpirito infiammabile, 
e queílo fegue fenza ti more, di fvapora-
mento . Nella foiuzione infierne eolio fpi
rito di nitro non cangia di colore j ma 
allorché viene difeiolta col!'olio di veíriolo, 
ella diventa alia bella prima Wuna , ed 
aUimamente rofla ; e fe venga aggiunta ad 
una , od all' altra delle ríue divifaíe folu-
z ioni , deli' acqua , la canfora viene a pre-
eipitarfi nella fuá propria, c folida forma: 
tuttavia ella pub eífer beniffimo intiera-
mente difeiolta per mezzo di una lunga 
macerazione , c col frequentemente folle-
varla per vía di una fiorta chimica , o 
coll' uno , o eolT altro dei meftrui tefté 
divifati . 

Le due Medicioali preparazioni di can* 
fora , che al prefente fono in ufo nelle bot-
teghe degli Speziali , fono la foluzione di 
quella nel v ino , e nell'olio , una appellata 
Ipirito canforato di vino od acquavile cm-
fprata-, l? altra olio di canfora:,. 
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La preparazione della prima c fatta per 

mezzo di una fempiiee mifiura e non 
ricerca diftillazione , qualfivoglia fale di 
tártaro fía 5 o non fía alia medefima ag-
giunto . 

L ' olio di canfora , od c preparato per 
via di foluzione , oppure per vía di fubü-
mazione. Faííi i l pr imo, o col difeíogliere 
la canfora in alcun olio di vegetabiii fprc-
muto , o col feparare quell' o l io , che va 
trafudando fuori dalla fupeffixie di una for
te , cd enérgica foluzione di canfora fatta 
nello fpirito di vino . Per preparar 1'altro 
dee eífere mefcolata una parte di canfora 
con tre parti di bolo arraeno , e poílo al 
fuoco in una ftorta chimica . 

La canfom fublimata dee effere di bel 
nuovo mefcolata con del bolo freíco, e 
que fia faccenda va taníe volte ripetuta , 
fino a che nell' operazione fi trovi , che 
non vi fia piíi canfora fublimata: da queíla 
feparata per via di diftillazione la materia 
liquida , dee eífer quefia me fia a parte , 
e T olio confervato , At la Eruditorum ,. 
ann, 1727. pag. 523,. 

Pub la canfora eflere altresl difeiolta nell' 
olio di trementina , oppure mefcolata col: 
fapone di Venezia , e cosí difiillata , ed 
alia perfinc rettificata... Tut t i quefii c^vifati 
o!) fono gagliardamente empireumatici e 
percib la canfora nel fuo ñato naturale é 
grandemente preferibile a tutti effi. 

L ' acqua di canfora , ed i fiori di canfom 
fono altresl grandemente inferiori alia fo-
fianza cruda .. Allorché la canfora dee eífere 
mefcolata colle polveri , dovrebbe eífere 
gentilmente inumidita , nello firopicciarla ,; 
eolio fpirito di vino : quando ella dee eífer 
mefcolata con i meftrui acquofi , ella do-
vrebb' eífer grattata co' diamanti brillan t i , 
oppure dovrebb' eífere incorporata con un. 
torio di uovo . 

11 método corrente d' eílrafre la canfora' 
dall' albero , fi é i l tagliare la radice in 
piccioliíTimi pezzetti, e porla in un vafo $ 
coprendola coll' acqua e ferrando i l vafo 
con un coperchio di paglia , e facendovi 
fott' eífo un fuoco l e g g i e r o l e parti volá
t i l ! vengono fublimate, e rapprel'e, e con-
denfate dai coperchio , e fórmate in tante 
focaccetie ál canfora . Eradla Di f t . Botan., 
in voce Camphora. 

• Menfcono akuni Naturalií l i , che , oltre 
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la canfora cora une , pub eíTerne proecurata 
un' aitra ¿alie radici deli' aibero del cinna-
momo, dal Zedoario di Ctylon , e da ai-
cu ne fpezie di rofmarini , da alcuni iegtíi 
rrseridionali, e da altre piante aromatiche ; 
la qual cofa viene in grandiíílma parte con-
fermata dalle efperienze di Mons. Neuman 
Cbimico di fama del Re di Pruffia , ií 
qua ha proccurato una vera canfora denfa 
cnflalliforme , che poffiede , ed é impré
gnala di tutte , íe fi eccettui V cdore , le 
quaüta deila canfora oriéntale , áal T imo 
comune orteníe . Tranf. Fiioícf. nu. 389. 
pag. 325. & feq. 

Ma Monfieur Brown immediatarnente 
dopo fe ce delle offerva^ioni íopra la fcrit-
tura di Monfieur Neuman , ed efpoíe pa-
recchie efperienze , dalle quali apparifce , 
come la canfora comune differifce grande
mente da quclia íolianza criílaliiforme , 
procedente dal T i m o . Tranf. Filof. n, 589. 

La canfora é alcuna volta punficaía coli' 
eííer diíciolta nello fpiritodi v ino , e pofcia 
diilillando lo fpirito dalla foluxione , la can
for® venendo quindi fquagliata in criftall i , 
é formara in focaccette eriftalüformi. Af t . 
Acad. Na tur. Curiof. V o l . 5. Oobf. 98. 

I I Dottor Shaw cpmmenda grandemente 
una miÜura di nitro , e di (ánfora , come 
uno fpecifico fedativo , in vece delle op-
piate . Shaia , Leiioni Chimiche , p. 2 54. 

11 doüiííimo Federigo Ofmanno eíaka in 
grado íommo le virtü della canfora fommi-
niftrata internamente , come un' egregio 
fpecifico diícuzicnte , refiíknte , e facentc 
teña alia putrefazione, e come un maffimo 
aleffifarmaco . Egli é di fentimento , che 
debba onninamente preícriverfi nelle febbri 
maligne , ed in tutte le veneree indifpoíi-
7.ioni; c nelle infiammazioni queño valen-
tuomo aggiunge alia canfora i l n i t ro . Veg-
gafi onninamente la fuá dotta Diííertazione : 
De Camphorx ufu interno fscuriffimo , & 
prafiantijfimo . Hoffman, Opera , Tora. 6. 
pag. do. 

C i deferive i l Kempfero una fpgzie di 
alloro 5 che crefee nelle1 regioni oecidentali 
del Giappone appellato dai Litterati Sfto ) 
e_ dalla plebe K u s Noki , i l quale fommi-
niÜra la canfora. L ' eftrarre queña canfora 
fi é i l lavoro dei contadini , e di altra 
gente della Provincia di Satzuraa , e delle 
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líole circonvicine , vale a diré, di Gotho, 
e fomigjianti , ove cotali la uve ti fono itr 
grandiílima copia . Sminuzzano coloro i l 
legno e 1c radici di quefto lauro , pofcia 
fannole bollire in caldaje di ferro , íopra 
le quali pongono un' ampio coperchio di 
térra avente un becco: come la refina , o 
fia la canfora, s'alza al divifato coperchio, 
viene a piegarfi queí la 3 cd a rimanere at-
taccata alia paglia iv i collocata in acconcia 
guiía per rice verla . Veggafi Kempfer . 
Amoenitat. Exot ic . Fafc. 5." Ciafl". i . pag. 
770. Se ta . The í^ Rer. Nstur. Tom. 1. 
Fig. 33. B ib l . Raif. Tom, 12. p . 372. 

QLiantunque fieno i n molísflirai cafi gran-
diííime le virtu della Canfora , tut tavia er 
da Boccone un' aflai bfferyabile efempio-
della fuá tfficacia nelle applicazioni efíerne, 
che fembra fomminiftrarci argomento fuffi-
cicntiílimo , onde conofccrc , che 1' ufo di 
fimigliante medicamento non fia totalmente 
libero da pericolo . Certo dato Empírico 
e fien do ñato fpedito a medicare una donr.a, 
la quale , dopo un fiero colpo apoplético , 
era divenuta paralitica in tutto i l lato fini-
fíro , dieffi coftui ad ungerla dalla teña,"ai 
piedi ogni mattina, ed ogni fera con della 
canfora fciolta j ie l lo fpirito di v ino, ed in 
altre cofe . I n tutto i l tempo della pratica 
di si fatto medicamento , che fu di fe i 
fettimane , V Empírico venne a confumare-
niente meno di due libbre di canfora . 
Que ña trafmodantc quaníita non m o ñ r b 
effetto aicuno fenfibile nclla donna , né le 
dié i l raenomo ío!llevo nella fuá terribile 
infermita . Ella trovavafi in quel mentre 
pregnante, ed arrivb a tutto i l tempo della 
matura geñazione , e giunfe ad ifgravaríi. 
deT feto apparentemente perfetto , ma ft 
v i de incontanente che tune le ofla della 
creatura erano morbide non altramente che 
elle foífero di paña , e fommámente pie-
ghevoli . Le oíía delle fue gambe, e delle 
lúe braecia fembravano fimiliífime ai ten-
di a i . I I fígliolino giunfe a vi veré diciotto 
mefi , e le oíía non indurironfi né poco , 
né punto. M a queño eíempio eííendo úni
co , non é agevole 1' afficúrate con ogni 
certezza , fe 1' eíFetto foífe da atíribuiríi 
alia canfora, quantunque vi fia molto luo-
go a credere , che la cagione di «i ñrana 
fenómeno foífe la canfora fteíía . Boccone , 
Mufeo delle Piante. 

Pnn-
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Principj della Canfora . M o n i Lemery 

nella fuá Analifi di quefta droga , fi prefe 
un eftremo penfiero , ed appHcb jtutta la 
fuá maggior diligenza per feparare i prin
cipj componenti la medefima, fenz'alcuna 
íoftanza foreñiera , e cib per accertarfi di 
proccurargli puri , e veramente genuini i 
ma , per quanío e¡ s'ingegnaííe , e faceíTe 
da qucl valentuomo, ch'egli era , tutti i ten-
tativi , gli riufci impoffibile 1' ottener cib . 
Egü venne a trovare , come i principj com
ponenti la canfora erano un' olio , ed un 
íale volatile ; ma che quefle due foftanze 
erano tanto intimarHcnte unite infierne nel-
la miñura , che in quefta maniera pcrqual-
íivoglia ftento, e briga , che vi praticaíTe, 
non poteffero perfettamente eíTere diígiunti, 
ma fomminiürarono fempremai delle fem-
plici foluzioni, oppure delle femplici íubli-
mazioni . La canfora, di cui egli fi ícrvl , 
era della fpezie ruvida , o fía nativa; edi l 
rifultato delle efattiífime fue efperienic , 
fu i l feguence . 

Non é folubile la canfora nei liquori 
acquofi , ma lo é nei liquori fulfurei : lo 
che é una proprieta comune a tutte le 
foftanze fulfuree . Se una foluzione di can
fora fatta nello fpirito di vino fia polla al 
fuoco , la fiamma alia bella prima fara 
pavonazzetta. Quefto é dovuto alio fpirito 
di vino , i l quale naturalmente é i l primo 
ad arderé. Quando queílo é confumatOj la 
canfora fi tara vedere raccoltafi in um* 
mafia ; e poiché lo fpirito fiafi totalmente 
dileguato, la fiamma non ceífera , ma co« 
mincier^ foltanto a comparir bianca, per
ché la canfora é la fola , che allora arde . 
Se venga mefeoiata coll' acqua una forte , 
c gagliarda foluzione di canfora , la canfora 
feparera fe fiefia in forma di un bianco 
butiro , cífendo lo fpirito , aliorché é cosí 
indebolito, non altramente valevole a rite-
nerla nella foluzione. 

Se una foluzione di canfora nello fpirito 
di vino venga mcfcolata eolio fpirito di 
íale di t á r ta ro , la mifiura tutta viene allora 
a convertirfi immediatamente in una bian-
chiííima n e v é , foftanza tollerabilroente con-
fiíiente: ma fe lo fpirito di fale ammonuco, 
fatto colla calcina, venga praticato , vi fi 
trova foltanto una confufa , e malmefla 
precipitazione, la quale in picciol tratto di 
ttmpo viene a novellamente difcioglierfi . 

Suppt, Tom. t. 
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L' olio di t á r t a ro , quantunquefia un'álcali 
niente meno potente dello fpirito di ¡ale 
ammoniaco , nella foluzione della canfora 
non produce i l menomiíTimo cambiamento . 
Lo fpirito, o 1'olio di trementina, e i 'olio 
d' olive diícioglic non meno la canfora, «he 
le altre foftanze fulfuree , in liquori ; cia-
fcheduno di eñi pero é capace di difeiogliere 
foltanto una quarta parte del proprio fuo 
pefo . 

I n diftillando quefie parecchie foluzioni 
di canfora venne trovato i l fuo pefo propor-
zionato alie foftanze íolventi : concioíTiaché 
egli é certo , che un corpn fpecificamente 
piü ieggierofara nella diftillazione i l primo 
ad alzarfi innanzi delT altro fpecificamente 
piíi grave : che due corpi ugualmente leggieri 
s' aizeranno infierne . Cosi Monf. Lemery 
venne a trovare , che la canfora era piü pe
íante dello fpirito di v ino , egualraente pe
íante , che 1' olio di trementina, e piti leg-
giera deli' olio d' olive . Memoires Acad. 
Parif. ann. 1708. 

Quefia fi é rif toria delle foluzioni della 
canfora nei fíuidi fulfurei : ma ella era co
fa aífai dicevole, e propria i l farfi ad efa-
minare fopra cífa gli efFetti dei liquori act-
d i , e dei liquori alcalici. L' olio di tárta
r o , c lo ípirito di fale ammoniaco , ven-
nero fperimentati inutili come folventi , 
non ne avendo difciolta la menomiíTima 
parte. Lo fpirito di vetriolo , e lo fpirito 
cTallume, e 1'aceto difiillato, fono di pan 
inabili a difcioglierla , e nei tentarne la 
foluzione ful fuoco in quefti dati liquori , 
la canfora fi fublimera íempre dai medefi-
m i , erimarrafii inalterata. 

L ' olio ñero di vetriolo contenendo alcu-
no zolfo, feioglie la canfora in proporzio-
ne di quattro parti del liqaore ad una par
te della fofla nza , ed i l buono fpirito di fa
le la feioglie imperfettamente nella propor-
zione delle tre parti ad una ; ma egli é 
perfettamente folubile nello fpirito di ni
tro , c rictrea foltanto i l doppio del fuo 
proprio peío di queílo liquore : c dee eíTe
re ofiervato , come la canfora é la fola re
fina conofeiuta, che fia folubile in si fatío 
meflruo . Simigliante foluzione fi é quclla'» 
che viene appcliata Olio d i canfora. 

I I nome origínale della canfora era cafu-
ra y ed in fatti gli Arabi la ¿ddimandano 
caphurj t cafor . I primi Autori , i quah 
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ihanno fcrltto della navigazione, c dcí me-
flieri, ed arti dclle Indie Orientali, hanno 
diñinío trc fpezie di canfora ,, le quali , 
com'eífi dicono, fono impiegate in uíí dif-
ferenti , e vendonfi nell' Indie a diveríi 
prezzi. La prima fpezie é la canfora craffa , 
Queña vien da noi appellata cruda, 
cvvero non raffinata, c vien trafportata in 
larghe caffc tutte incrodate di loto , e que-
üa canfora) tanto in Olanda , che akrove , 
é purificata, e ridotta alia forma trafparen-
te , nella quaie noi la veggiamo . La fe-
eonda fpezie é la canfora fana . Di quefta 
non fervoníi gli Indiani ad altro ufo , che 
per ungere 1c ftatue delle loro falfe Div i -
nita ; e la terza é detta canfora cfculenta , 
o mangiabile; e di quefta fanno gl' India
ni ufo per entro le loro vivande , e viene 
anche denominata canfora di Borneo , ap-
punto dall' Ifola di quefto nome , che é i l 
luogo , da cui viene principalmente con-
dotta. 

QueíV ultima é piu propria, ed acconcia 
per gli uñ interni di qualfivoglia altra fpe
zie di canfora . La canfora degli Arabi in 
genérale é la cofa medeíima , cui noi co-
nofeiamo fotto queílo nome : dec foltanto 
in ció cífere oflervato, che quella, che noi 
troviamo deferitta da Averroe fotto i l no
me á k canfora Indica , liando noi agí ' ín ter -
petri delle opere di quefto Autore , fa ne-
ccíTariamente di meílieri , che ella tbífe 
una cofa totalmente differente dalla noílra 
canfora , oppure da queila degli antichi . 
Accordano generalmente gli Arabi , che la 
canfora era una foftanza fredda , ed afciut-
ta , ficcome effi fiefprimono, in terzo gra
do i dove per ¡o contrario Averroe aííeri-
íce , che la canfora Indiana era aíciutta , e 
calda in fecondo grado. 

Queíli Autori tributano un rifpeíto fo-
verthio grande 1'uno all'altro , onde fareb-
be una fpezie di prodigio , ch'ei differiííe-
ro tanto manifeftaraente da queílo riputa-
tifTimo loro Scrittore, fenza allegare la ra-
gione , onde da effo fi feoftano; e íiccome 
Averroe in quedo luogo non parla, che di 
queda Tola , cosí egli é aííai probabile , che 
non foíTe punto fenfibiic di qutña Hluria e 
piano , da quello degli altri divetfo , ma 
che intendefse d' alcun' altra foílania , e 
non della canfora, per mezzo della divifa-
ta cíprefíionc camphora Indica . Egli dice , 
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come queda canfora era denominata in l i a -
gua Araba Cofor algend. Scmbra efservi in-
corfo un doppio errore in quefto aliento 
luogo, uno dei copifti originali , e V altro 
del Traduttore \ concioíTíaché afsai proba-
bilmente t i nome fara flato dapprima ferit-
to hofer alithend , ed in tal cafo il tefto é 
fommamente conciliabile con tutto i l r i . 
maneó te , che in quel luogo dice 1' Auto-
re ; concioíTíaché hofer íignifíchi bitume, e 
coll'aggiunto ¿?//>/jem¿, diventa un nome di 
bitume Giudaico , al quale tutti gli Auto
ri attribuifcono quelle medefime medefimif-
fime qualita , che a quefta íuppofta canfora 
attribuifce Averroe : i l Traduttore poi pren-
dendo erróneamente la voce Judaicum per 
la voctlndicum , é venuto a rendere i l te
ño afsai meno intelligibile di queüo fareb-
beftato: avvegnaché feavefse detto caphura 
Judaica ) noi avremmoconofciuta quefta fo-
ftanza non come canfora venuta dalla' Giu-
dea, ma ci farebbe ftato giuoco forza i ' i n -
tendere alcuna altra foftanza dinotata per 
quefta voce, tutt'altra da quella . Cib , che 
áancheggia , e conferma infierne piu di tut
to ftmigliante opinione, che afserifee, che 
quella foiianza, che viene denominata can
fora G'mdaica d'Averroe, non é in verun 
contó quella ftefsa , cui noi appelliamo c^-
/ora, fi é , che egli ftefso Averroe delcri-
ve ne! capitolo medefimo la noftra canfo
ra , e le attribuifce il grado medefimo di 
fe eco , e di freddo, che le viene attribuito 
da tut t i gli altri Arabi Scrittori . 

C A N I N O ¿ Quefta voce in un fenfo ge
nérale viene a fignificare alcuna cofa, che 
abbia rapporto ai cani. 

Dal Dottor Douglaís ci fono fommini-
ftrate parecchie comparazioni fra i mufeoli 
canini , ed i mufeoli umani. Douphfs , Myo-
logia in Príefatione, pag. <5. \ 

La voce di quelle fventurate perfone, che 
fono attaccate dalla Idrofobia, viene efpref-
fa , e pretérita afsai fovente con una rau-
cedine canina, e s'accofta non poco nella 
fomiglian^a aiT abajare d1 i;n cañe { a ) . II 
Donor Lifter aferive le apparenze canme 
nell' Idrofobia a quefta fuppofizione , ¿"C 
per eísa i ' infehee paziente venga íottopo-
fto come ad una cerca fpezie di trasroriTu-
zione ntlla natura del cañe , ovvero , che 
aleone delle parti organiche del fao cerpo, 
e maííircamente la gola , la lingua , e ío-,. 

mi-
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miglianti, íienodifpoík noaaltramente che 
qudle dei cani ( ¿ ) . 

( a ) Tranfazioni Filofof, num. 207. p. 2 5.. 
( b ) Tranf, Filofof. m m . i q j . pag* 169* 

C A N Í C O L A R E . Sonó 1 giornr canm-
lari calcolati dall'Harris in gjuiía ,- che ven-
gono eftefi dal di ventiq.uaítro di Lugiib r 
al di vent'otto d' Agofto : da!i'O'zanam 
dal di ventiquatrro di Lugho foliante al 
di vcníiquaítro d5 Agofto :- Dalla So-
creta , o corpo degli Almanacchifti , dal di 
diciannove di Luglio al di vent' otto d' A-
gofto { b ) : E finalmente da alcun'i parti-
colari dal di diciannove di Luglio , al di 
ventifei d'Agoftc (V ) 

( a ) Veggafi Wolf, Lexicón. Mathem. pag.. 
1289. in voce Sirius . Ozan. D/'í?. Mathem. 
pag. 155^ Harr.. Lex. Zech.in voce Ganicu-
lus . ( b ) Veggafi Parle. Ephem. , & Gadb.-
Almanac. ann, 1752. ( c ) Veggaft Diario 
delle Dame ann. 1732. 

Ma fi é cofa oífervabile, che íe qualrra-
d i , ed inftuenze medefime , vcngpno popo-
larmente attrrbuite ai giorni della canteóla , 
non folo preíTo1 di no i , ma eziandio preflTo 
gli Antichi:, quantunque le regioni', ugual-
mente che i computi , fiíno cosí differenti ; 
concioffiache, dove eííí anrichi fi fecero ad 
oíTervare la canicola he l>i a cálmente , noi la 
oííerviamo cósmica)mente . I.a ragione del 
eambiamento pub per avventura d?penderé 
da Qucilo , che prima d1 alxaî  la canicola-
heliacaltnente nella noftra latitudine, \ l ca
lor deií'Eliate é d? ordinario confumato: di 
modo che noi deduciamo i noílri giorni 
canicolari dal caldo piü debole , anziché i l 
caldo piít debole da- eífi . Ma la variazione 
non confiíle íollanto in queílo; concioffia
che gli Antichi com|sutavano dall' alzaríi 
della maggior carneóla , o fia Sirio , dove 
per lo contrario i moderai , per lo meno 
akuni di ioro , la riconofeono da quello 
della canicola minore , o fia Precione > uno 
nel Gane d' Orione , H altro in quello di 
Cefalo ( a ) . E quindi i noíki Almanacehi-
íii Ci fanno a fiabilire i l giorno 19. di Lu
glio peí principio dei giorni canicolari, che 
é viemo a quel tempo , in cut la canicola 
minore s'alza col Solé ; dove per lo con
trario la canicola non viene ad alzarfi fe 
non intorno il mtfe dopo. Con turto que-
fto pero non e cosi grande V error volga-
re, come ce lo vorrcbbe farcredere il Dot-
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tor Brcwn. I giorni canicolari , fecondo i i 
vero piano , cominciando venti giorni in-
nanzi T alzar del Sirio , verranno a comiri
elare i l di vegnente di Luglio, e vengono 
a rerminare i l di quattro di Seltembre. I I 
Dottor Bainbrigge pubbüco Profeffore d' A-
üronomia nell'Umverfita d'Oxford ha fat-
to un trattato appofta fopra i giorni cani-
colarr, intitoíandolo canicularia ( ¿ ) ; al qual 
trattato é ftata aggiunta dal Greaves una 
dimoítrazione delP aíraca Heliaca del Sirio 
peí- parallello del bafío Egitro. 

( a ) Vital . Lexicón. Mathem. pag. 387. 
Trev. D i f l . Univ. Tom. 1. pag. 1 586. ( b ) Ó-
xon. 1^48. in i z . 

G A N N O N E . Nella liffa i o nota dei 
foccorfi levati per la redenzione del ReGio-
vanni di Francia deH'anno 1368. vicn fat-
to menzioue di un' Uffiziaíe dell' Efercito 
Franzefe appellato fopraintendente dei Can-
noni delRe , e di dover'efTer provveduto di 
quattro grandi cannoni per la guarnigionc 
di Harfíeur. I ! Du Gangc trova fimig'íian-
femente fatta menzione della macehina me-
defima nel FroiíTart , ed in altri Ifiorici 
Franzefi alquanto piu antichi { a ) . I Te-
deschi portano l? época dell' invenzion del 
cannonc piu in lafacendone Aurore i l fa-
mofo Frate Domenicano Alberto Magno 
circa l'anno 1250, ( ¿ ) . Ifacco Voffio r i -
getta tutte le divifate congetmre, e trova 
r cannoni nella China preñbché 1700. an-
ni innanzi. Secondo i l eoftui parere furono 
i cannoni montati daiTImperator Kitey gli 
anni di noflra Redenzione 85. ( c ) 

( a ) Du Cange Glojfar. Latin. Tom. 1, 
pags 751. in voce cañones, ( b ) Reiman , 
Enleit. Hiflor. Liter. Lib . 2. cap. 98. p . z i o . 
( c ) Voííius, Var. Obferv. cap. 14. pag. 83. 

I cannoni fono al cuna fiaía rinfrefeati con 
ifiropicciargli ben bene con una pelle d'a-
gnello , o di pécora bene inzuppata nell' 
ícqua mefcolata coll' aceto . Se fi tralafci 
una si fatta cautela dopo parecchie fcari-
che, fonocapaciííimidrarrugglnirfi, di bru-
giarfi , e confumarfi. Egli é ancora necef-
íario i l r ipul i rgl i , e nettargli ben bene con 
una ípugna, affinché non vi poíía eíTer la-
feiato intorno del fuoco che venga a dan-
neggiare la feconda fcarica di polvere . F^e/. 
Ing. Lex. pag. 864. in voce Stuek. 

CANNONE DI BATTERIA preffo gl ' I ta-
liani s' iutende quel cannone , che porti una 
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palla di ferro dalle venti alie cinquanta lib-
bre di pefo . 

Colubrine . Per queda voce vengonfi 
a dinotare qini tmmni , che portano una 
palla dalle quattordici , alie trenta libbre d¡ 
pefo. 

P s z z i da camptgna , oppure picciola ar-
tiglieria , intendonfi quci cannoni, che por
tano palle di ferro da una libbra fino alie 
dieci, od alie dodici libbre di pefo . 

Pattereras . Cosí vengono appellati quei 
cannoni , che portano una palla di pietra 
d' un pefo dalle quattordici fino alie cento 
libbre . Moore , Trattato dell' Artiglieria, 
Parte i . cap. 6. 

Ella & cofa dcgna d' eífcre oífervata , co
me Nazioni diverfe fogliono altresl daré 
diveríe proporxioni a i pezzi di cannone 
della medcfima denorainazione . D i modo 
che noi abbiamo una forma , o getto di 
cannoni Italiano, ne abbiamo uno Tedefco , 
uno Franzefe, ed uno Inglefe , cadauno di 
cfli differentemente aífeftato . PreíTo i Te-
defchi 

11 cannont Jlraordinario rrnforzato é quel-
l o , che fcagliai una palla d'un pefo di cir-
ca íettanta libbre . N o i troviamo fattomen-
zione di cannoni fomiglianti preíío gli an-
tichi Scrittori dtU' arte militare , come d' al-
cuni , che portavano palle d' ottanta libbre 
di pefo, ed anche raaggiori j ma di prcfen-
tz fono caduti d' ufo. 

CANNONE DOPPIO . Quefto vien fatto 
piu per curiofita, che per ufo , eííendo fo-
verchio peíante, e difadatto per fervirfene . 
Porta quefto una palla di novanta fei Ub-
bre , ed é diciaííette calibri , ovvero quat
tordici piedi lungo, peíando cento ventiot-
to cantara , o centinaja di libbre . 

CANNONE INJIERO, s'intende quello , 
che porta una palla di quarantotto libbre 
di pefo, ed é lungo diciotto calibri : pefa 
ottanta f e i , oppure , fecotido i l Volfio , dal-
Je fettanta alie ottanta cantara , o centi
naja , vuolvi per carlearlo ventiquattro lib
bre ríipolvere per ciafchedun tiro ^ voglion-
v i tre cannonieri per accompagnarlo , e 
dieci aíMcnti ; e finalmente per ismuo-
verlo , e tirarlo fi richicggiono trenta ca-
v a l l i . 

CANNONE DI TRE QUARTIERI. Quedo 
c quel cannone , che ícaglia una palla di 
trentafei libbre di pefo, fendo lungo tren-
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ta calibri, e pefando fettantadue , oppure 
fecondo i l Volfio , dalle ídTanta , alie fet
tanta cantara . La fuá carica é di diciotto 
libbre di polverc , e per maneggiarlo vo-
glionvi due cannonieri , ed otto affiflenti, e 
per condurlo in campo d' armara non vj 
vogliono meno di venzei cavalli . Quefto 
porta una paila alcun poco minore del can-
nene intiero. 

Mezzo cannone , demi-Cannon , S' intende 
quello, che sbocca una palla di ventiquat
tro libbre di pefo . Egli é lungo ventitré 
calibri: pefa cinquantacinque, ovvero, fe
condo i l Volfio, dalle cinquanta, alie fef-
fanta centinaja, riccrca perciascheduna fca-
rica dodici libbre di polvere , due canno
nieri , e fei affiflenti , e per iftrafcinarlo al 
campo , richieggionfi venti , oppure , íceon-
do i l Volf io, fedíci cavalli. 

Quarto cannone é quello, che porta una 
palla di venti libbre di pefo: é lungo ven-
totto calibri , pefa trentatré , oppure , fe
condo i l Volf io , dalle ventotto, alie tren
ta cantara . La fuá carica di polvere é di 
fei libbre : peí fuo govemo richiede due 
cannonieri, fei opera; , o einque almeno , 
e per condurlo all 'armaía dodici, ovvero, 
fecondo il Volfio , dagh otto , ai dieci ca
valli » Faefch. Ing. Lex. pag. 156. & feq. 
Wolf. Lex. Mathem. pag, 312. & feq. in 
voce Carthaune . 

CANNONE MEZZO GUASTO é quello , 
che porta una palla di fei libbre di pefo .. 
11 fuo pefo é fra le diciannove, e le ven
ti cantara . 

Preíío i Franzefi per cannone , camón , 
s'intende quel peZ2.o d'artiglieria , che por-
ti una palla di trentatré libbre , che fia 
lungo undici piedi, ed un dito , e che peíi 
feimila dugento libbre. 

Mezzo cannone di Spagna s'intende quel
l o , che porta una palla di ventiquattro lib
bre , che é lungo dieci piedi, undici dita , 
c mezzo , e che peía cinquemila e cento 
libbre. 

Mezzo cannone di Francia , o fia colubn^ 
na , porta una palla di fedici libbre , ^ 
lungo dieci piedi , ed undici dita , e pe'a 
4100. libbre . 

Quarto cannone di Spagna . Sbocca queito 
una palla di 12. libbre, é dieci piedi , no
ve dita , e mezzo lungo , e peí* 340^» 
libbre. ^ 
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Quarto cannons di Francia , ovvero ha-

¡ l a r d o . Porta <\vú\o cannone una palla di 
otto libbre di pefo, é lungo dieci piedi , 
íctte dita, e meizo, e pcfa 1950. llbbre. 

Pezzo ) o cannom di mezzo , che i Frair-
lefi dicono la M o y c n m p o r t a una palla di 
quattro libbre, é lungo dieci pi«U , e feíte 
dita, ed t i íuo pefo é di 1300. libbre. 

Focone . I ! cannone cosi denomínalo , 
porta íoltanto una palla d' un pefo dalle 
due libbre, alie duc libbre , e un quarto, 
é lungo fetíe piedi, e peía dalle 150. alie 
180. libbre. Saint R e m y , Memoires d'Ar-
m . Tom. a. pag. 58. & fcq. Wolf. Ele-
men. Pyrothec. cap. 4. §. 99. & §• iro« 
Faefch, Ing. Lex. pag. 142. in voce cannon. 

Preffo gl 'Italiani fl cannone intiero por
ta una palla dalle fettanta alie 120. libbre, 
i l cannone dalle 30. alie 50. libbre , e for
malmente alie 60, libbre : ¡1 mezzo canno
ne dalle 6. alie 18. libbre. 

l\cannone ácnom.nato Bafilifco fra i Tur-
chi fuol portare dalle i^o.alle 150. libbre, 
ed anche talvoita fino alie 200. libbre . Veg-
gafi Maore, Trai t . A r t i l l . Part. 2 cap. 4. 

CANNONI ORDINARJ fono quelü d'una 
langhexza eomune , o mezzana , cadauno 
d'efii fccondo le proporzioni della loro fpe-
zie^, vale a diré, a cagion d'efempio , tren-
tadue calibri per una colubrina . 

CANNONI STRAORDINARJ S' inrendono 
quelli , che fono piíi lunghi della propor-
zione ufuale aííegnata alie loro fpezie , a 
cagion d'efempio, dai 3 2. ai 48. oppure ai 
50. calibri per una colubrina. Moore s T r . 
Ar r i ! . Part. 2. cap. 3. 

CANNONI BASTARDI fi dicono quelli , 
che fono piu corti dell' ordinario , fienofi 
queíii della ípezie cannone mtkro , del can
none, del mezzo cannone ^ o del quarto can
none . Tal i , a cagion d'efempio , fono le 
colubrine dai 32. ¿i 26. calibri. 

Danno alcuni la denominazione di can-
7iom baflardi a quei cannoni , i quali fono 
piü lunghi dell'ordinario cannone j ma che 
non arrivano perb alia lunghezza della co-
lubrina . Ma queíH per mió avvifo dovreb-
bono piuttoíto denominarfi con plíi dicevo-
lezza , e proprieta cannoni ftraordinarj, ov-
vero colubrine baftarde . Moore, Trattato di 
Artiglieria , cap. 4. 

I cannoni, che fono piü lunghi dei can
noni ordinarj fono appellati fionds, anhibu-
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giont, e fomígliantr ; quelli po i , che fono 
piü corti dell' ordinario, diconfí pezzi ta-
gl ia t i . 

CANNONI DA CAMERA , Cosí denomi-
nanfi quei cannoni, che hanno una camera 
vicino alia culatta, di circa quattro diame-
tri del cannone di lunghezza , e | di diá
metro in larghezza . Moore, ibidem, cap. 4, 

La groífezza del metalio in queíli canno
ni é alia bocea , od orlo della imboccatu-
ra l : nel mezzo -f- : e nel eolio ~ di lo
ro calibro . 

CANNONI RINFOKZATI , o diré gli vo-
glizmo fortificati, fon queüi d'un metalio 
pm forte, e piü grofTo deli'ordinario , han-
no" neirorlatura i l loro metalio un diáme
tro piü groífo , nel mezzo 5. ovvero f : e 
«el eolio { . 

Tu t t i i cannoni da camera fono rinforza-
t ¡ , o fortificati . Veggafi Moore , ibidem , 
cap. 4, 

Veggafi ancora intorno alia materia ris-
guardante parecchie fpezie dei cannoni anti-
chi i l Semionovicz, Artiglieria , pag. 24. 
Saint Remy , Memoires d' Artilierie , Par. 2. 
pag. 55. I Pezzi dei cannom moderni fono 
efdttiíTimameme deferitíi da Monfieur Meiíh 
nclla fuá Artil l . Recent. Prax. 

I cannoni da Nave fono d' un metalio 
piü forte e piü refiQente di quelli , che 
vengono ufati in térra , e queílo a motivo 
della necellu^, in cui fono d'eífer caricati 
aífai fíate con palle incatenate . I lor car-
retti fono incaflfaci per entto a! baftimento , 
avendo quattro picciole rote fenza razzi con 
due canapi per rattenere il loro impeto nel 
dar'a dietro dopo la loro (carica , e per n -
condurli al luogo della batteria. 

I I vantaggio dei cannoni ampj, e di lar
ga bocea fopra quelli d' imboccatura piü 
picciola , é generalmente riconofeiuto , e con-
feííato tale in realta. Vantaggio fomiglian-
te ha origine da parecchie circoftanze , e 
maífimamente nel cannonare in diftanza . 
La diftanza, alia quale Je palle piü groíTe , 
e di maggior diámetro volano colla porzio-
ne medefima di polvere , fuperano i l voló 
delle piü piccole preífoché rifpetro aila pro-
porzione dei loro diaraetri ; di modo che , 
a cagion d'efempio , una palla di rrenta due 
libbre di pefo , eífendo alcuna cofa di piu 
di fei dita di diámetro , ed una palla di 
nove libbre di pefo niente piü di quattro 

ai-



4 z 6 C A N 
di ta , le palle di treniadue Hbbre voleran-
no quaíi i l doppio pia lontano di quello , 
che volino quclle di nave libbre , qualora 
i due p c i i i fíeno SÍ faltamente elevati , 
che íi fcarichino con fine che giungano 
le palle: a quella maggior diftania , alia 
quale poíTano arrivare. 

La ragione di querto fié, i ' cftrema-
mente grande reíitíenza dell' aria , che é 
tale , che le diüanze % alie quali volano le 
palle é pm regolata da quefla medcíima 
refitlenza, di quello , che fialo dalla velo-
cita , che eííe palle ricevono dalla polve-
re . E le palle piu grofle , e di maggior 
diámetro fono mena rattenute in propor-
zione efattiffima al pefo , c gravita loro 5 
di quello , che lo íieno le piü pieciole, e 
di diámetro minore d i modo che le re-
fpcttive loro carriere viene toccatocon ma
n o , effere in aflfai proífima proporzione dei 
loro diametri come pur ora dicemmo . 
Robins , Propof. per accrefcere le forze del-
le ármate navali , pagg. 2. j . . 

Simigíiante vantaggio nella Garriera del-
le palle piü, pefanti v non verra agevolmen-
te ad effere bilanciato, e compenfaato daü' 
accrefcere la carica delta polvere aíTegnata 
ragionevolmentee proporzionatamente al
ie palle piii, pieciole , e meno pefanti ^ 
Conciofliaché la rapidita di quefla feconda, 
nel fue. sboccare fuori del cannone , pofla ef-
íere per tal mezzo grandemente accrefem-
ta , nulladimeno la diftanza, alia quale la 
palla diviíata arrivera , non fara, fe non fe 
pochilTimo urtata : íkcome tutto queíío ac-
creícimento di velocita viene ad eííere ben 
preflo portato via e rapito dalla validiííima 
refillenza delT aria , la quale crefee moho 
piü preftamente . Una fimigliante af-
ícrzione potrebbe fembrare un paradoíTo , 
ma ella é irrefragabilmente Habilita per mez
zo d' alcune eíperienze fatte dai Franze-

f i ( 0 . 
( b ) Robins, ibidsm ^ pag. 4. ( c ) Idem , 

ibim, pag. 4. ZVoí. 
U n ' a í t r o vantaggio, cd aíTai piü rilevan-

te delle palle pefanti, fi é , che colla me
dcíima velocita, colla quale fanno i fori in 
tutt i i corpi folidi in una proporzione mc l -
to maggiore di quella del loro pefo . Co
sí una palla , che peíi ventiquattro libbre 
fara colla velocita medeíima un foro in 
qualfivoglia muraglia , riparo , o folida tra-
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vatura , In cui eila venga a colpire otto-
volte piü- largo, di quello, che fi fark una 
palla, che fia tre fole hbbre di pefo. A v -
vegnaché la paila grande penetrera i l dop-
pió piü profondamente , di quello fía per 
penetrare una palla piccola , e cosi verra. 
quefta feconda a fare uno fcavo nel muro^ 
forato iuperficiale, e tale che avra biíogno 
d' altro colpo per eífer forato totalmente , 
e rotto. Ibid. pag. 6. 

I cannoni di bocea , e diámetro largo aí-
tresi col portare i l pefo. delle loro palle , 
in grappoli , od in palle di piorobo , pof-
fono infeílare 1' inimico con maggiore ef-
fetto di quello inquietarlo poteífero cannoni 
piccioli in maggior numero v e fegnatamen-
te piü lo inquietera. un cannone átv p r i m i , 
che dieci dei fecondi „ Ibidem , pag. y. 

L'Autore te(lé citato, Monfieur 
ha prooofto di cangiare la fabbrica. di tut
t i i pezzi d' artiglieria impiegati nei Bafti-
menti Britannici dai ventiquattro- di porta-
ta in giü í di modo che quefti dati canno
ni avet poíTano od il medeíimo , od un mi-
nor pefo ma una bocea piü ampia . Egli 
fi fa ad immaginare, che i cannoni di por
tara di trentadue nell' ufo , c pratica pre-
fente , farebbero un modello acconciffimo , 
e íommamentc propno per fimigliante im-
prefa . Qiiefti cannoni pelando ordinariamen
te cinquanta dúe , oppure cinqaanta tre can
tara , o centinaja , hanno alquanto meno 
d'un cántaro , e due terzi per cadaun ptío 
di palia . Di vantaggio , che queña pro
porzione corrífponderebbe nei pezzi d' arti
glieria piü piccioli in punto di f o r z a f e m -
bra evidente dalle feguenti confiderazioni . 
1. Che la forza del ferro , o di qualíívo-
güa metallo é proporzionata alia fuá fo-
íianza . z. Che una minor quantita di pol
vere infuocata in uno fpazio , cui ella nem-
pie , ha proporzionatamente minor forza di 
quella d'una quantita maggiore; di manie
ra tale che , fe due pezzi d' artiglieria ,. uno 
grande , ed un pieciolo , fieno fatti nclle 
medefime proporzioni alie loro reíp^ettive 
palle , ed infuocati con una quantita piW 
ponionabile di polvere, i l pezzo piü groí-
fo verra piü fearfo , fi rifcaldera di vantag
gio , e rinculera di piü , d'un pezzo pe
ciolo. Id . ibid. pagg. 11. 12. 

Sopra quedo divifato modello i noltri 
cannoni , che prefentemente portano una 

palla 
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falla di vetniquattro libbre verrebbero ad 
«ffere alleggeriti di fei , ovvero d'otto can
tara o centinaja di libbre di pefo di me-
tallo ut iüírrmo; alcuni pezzi d' artiglie-
ria d' un calibro minore , quali appunto 
farcbbono quelli dalle nove e dalle fei 
líbbre di portata , verrebbero alcune volte 
ad eíTere alleggeriti del pefo di quatíordici 
cantara di metallo. Quindi d'un .pefo me-
defimo noi avremmo dei piü grofli cantío-
ni . E cosí in vece di cannoni aventi di 
portata palle da f e i , da nove , da dodici , 
e da diciotto libbre di pefo , i noftri Va-
Icclli potrebbero portar de' cannoni di por
tata di dodici, di diciotto , e di ventiquat-
tro libbre. Id . ibid. pag. 14 . 

Sarebbero 1 cannoni confervati pih frefchi, 
e piíi aífeftati, e riufcirebbero in mohi r i -
guardi d' un maggior fervigio , fe le loro 
ufuali cariche di polvere foífero diminuite. 
Veggafi 1'articolo CARICA . 

L'Autore taníe volte qui citato é di fen-
t imento, per le fue proprie efperienze , che 
una rcduzione molto maggiore del pefo dei 
¿annoni da Vaícello potrcbbe ficuriíirma-
mente aver luogo ; e che una quarta par
te , ed anche una quinta del pefo della 
palla nella polvere , qualora fofle con una 
eerta data proprieta difpofla , farebbe fuffi-
cientiíTima per ¡e impreíe delle ármate na
val 1 . Veggafi rallcgato Trattato pag. 22. 
come anche 1'annotazione. 

C A N T A R I D I . Stimavano gli antichi 
ie cantavidi, o diré le vogliamo canterelle , 
un velerio 9 allorché venivano prefe inter
namente, e cib argomcntav-anlo dalla non 
punto dabbiofa ragione di loro naturale ten-
dema ad efulcerare la vefeica ( « ) . Cib 
non oftante pero alcuni moderni, come i l 
Langio i l Bartolini ( c ) , ed altri an
cora fonofi azzardati a prefcriverle , ed a 
farle prender beniíBmo per bocea , anima-
ti , ed infierne fiancheggiati dail' autorita 
del Principe ¡oro Ippocrate , il quale appa-
nfee averie preferitte internamente nelle 
Idropifíe, c nell'Itterizie { d ) , 

( a ) Hildan. Cent. 6. 0¿/er. 99. ( b ) L a n -
gius , Epifl . Medie. Lib , i . E p i J l . 47, (c) Bar-
tholinus, Cent .^. Hi f t .üz . ( d ) Ephemerid. 
Acad. N . C . Decad. 1. ann. 1. Obfervat. 133, 
pag. 260. & feq. 

"Ha M . Groenvelt compoílo un Trattato 
appoüa fopra T ufo interno íkuriííimo del-
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le cantaridi , in cui commendale grande
mente ? e foprattutto contro 1c ulccn del
la vefeica ; peí quai Trattato egli tiíoífi ad-
doflTo una fiera perfecuzionc del Collegio 
de' Medici , tuttoché un prodigiofo nume
ro d' efperienze vennero -pofeia a far toc« 
car con mano , come la ragione aííi(léva
lo , e che aveva tutto i l dritto di cosí fen-
tire , ed aíTerire . Veggafi Groenvelt, Tra£u 
de tuto Cantharidum ufu interno . A6\. 
Erud. Lipf. ann. 1707. pag. 282. 

Propone il Dottor Morgan una Tintura 
di canterells fatta coll'eíifir di vetriolo, co
me ottimo fpeeifico peí diabete . Veggafi 
Diahete-, 

C A N T O N E . I Cantoni Svizzeri fono 
divifi in Cattolici ? in Proteílanti , ed in 
quelli , che in parte fono d' una ConfeíTio-
ne , ed in parte di un'altra. 1 Cantom Pro-
teftanti fon quattro, vale a diré , Zurigos 
Berna, Basla , e Schaífhaufen. . I Cantont 
Cattolici fono fette , cioé , Lucerna, U r i , 
Underwald , Zugo , Friburgo , Solura , e 
Schwitz , e quefto da la denominazione a 
tutti g:li altri . Quelli compoñi delle due 
divifate Religión! fono Glaris , cd Ap-
penzei, 

La compofizlone ááCanton} é tutl1 altra 
da quella delle Provincie Unitc , in quefto 
principalmente, che ciafcheduno de'CJ«/O-
m: pub fare a fuo talento cib , che penfa 
cfser dicevole , e buono, dove per lo con
trario in Olanda non pub una Provincia 
intraprendere , o fare la menoma cofa , 
fenza i l confenfo, c beneplácito di tutto i l 
rimanente . Veggafi Journal desS^av. Tom. 
1. pag. 253. 

I Cantoni non hanno dipendenza 1' uno 
dalT altro , concioíTiaché abbia cadauno d' 
cíTi le fue Leggi partieoíari , e le loro re-
ípettive forme di Governo , e quefia forma 
di Governo in alcuni de' Cantoni é aífolu-
tamente Democrática) ed in altri ella fi é 
Ariftocratica ( a ) , Sonó perb effi Cantoni 
obbligati per inviolabile Lega fatta infra 
di loro ad ajutare, ed aíMere 1'un 1'altro 
viccndevolmentc, in evento, che vengano 
attaccati . Tengono tffi ogni anno in Giu-
na , ed in Badén un'Affemblca , nella qua
le i Deputati di cadaun Cantone trattano 
degli affari pubblici , che hanno risguardo 
a tutto l ' intiero Corpo. 1\Cantone di Zu-
rigo tiene i l primo luogo , ed i fuoi De

puta-



4 ^ C A N 
putati fono quelli , che prefeggono ift* af-
ícmblca . Berna pero é ¡l Cantone pih ric-
co affai, e piu forte , vcnendo cffo folo a 
comprendere la terza parte di quefto tut-
to . Viene i l Cantone di Berna paragonato 
da alcuni a! Ducato di Milano 

' ( a ) Cliavigni , Setene, des Per fon. de la 
Cour. Tom, i . pag. 229. & feq- ( b ) Souv. 
Áti Mond. Tom. 3 . pag. 12. & feq. 

I Cantoni Svizzeri fiíTano I ' Epoca di lo
ro liberté, c franchigia all'anno 1308. al-
lorché fi fottraíTero al peífimo ufo dei Go-
vernatori Auftriaci i tre Cantoni d ' U r l , di 
Schwi t i , e di Underwald uniti , e combi-
nati infierne , i quali cacciaron fuori gli 
Auftriaci , c dieronfi a follecitare , e con
fortare gli altri Cantoni tutti ad unirfi con 
cffo loro. L nnno I K I . i l Cantone di Zu-
rigo , Panno 1552. quelii di Zugo , e di 
Glaris , 1' anno 1353. quello di Berna , l ' 
anno 1481. quei di iFriburgo , e Soluro , 
l'anno 1501. i Cantoni Basla, e Schaffhau-
ícn , ed últimamente i l Cantone d'Appen-
zcl l'anno 1515. 

T primi otto Cantoni vengono alcune vo!-
te diftinti dalla denominazione di Cantoni 
antichi . Souver. du Mond. Tom. 5. pag. 6. 
& fequ. Nouv. Repub. Letter. T o m . 21. 
pag. 295. 

C A N T O R E . Cantare in rapporto alie 
Antichita Giudaiche . Eravi nel Tcmpio 
di Gerufalemme numero ben grande di Le-
v i t i , 1' impiego de' quali fi era i l cantare 
1c Lodi del Sommo Iddio , ed infíeme di 
fuonare innanzi al fuo Santo Altare . Nel 
Regno di Davidde vi erano fino a quattro-
cento cantaníi con i loro refpettjvi Capí , 
c Prefidenti. 

I Cantor i i ed i L e v i t i , che erano impie-
gati nel canto , cantavano fopra gl'iftru-
TOenti , e che altrcsi erano aíriftenti ad cf-
íettuarc alcune altre funzioni de lTempio, 
non avevano abito diñinto dal nmaneme 
del Popólo . Nulladimeno nella funxione o 
ceremonia del rimuovere i 'Arca dal Tem-
pio di Gerufalemme fabbricato da Salomo* 
ne , \ Cantori comparvero veQiti con tona-
che di biíTo , o fia finiííima tela di Yiua 
bianchifTima Gíferva Giufeppe Ebreo , 
come nel tempo del Regno d'Agrippa que-
fti Cantori impetrarono da quel Principe la 
grazia di vefiire in aibis nel Templo non 
akramente che i Sacerdoti . Agrlj^pa fi fé 
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a credere , che farebbe un' onore del fuo 
Regno i l íegnalarfi per un cambiamento 
cosi confiderabile , come queílo . Gli altri 
-Leviti impiegati , ed oceupati in altri efer-
cizj fotto i l comando dei Sacerdoti del Tem
plo , proecuraronfi di pari la commiffione 
d' imparare a cantare, c ció non con altro 
fine , fe non fe per quello d' ottenere eífi 
puré i privilegj medefimi dai b r fratelli 
ottenuti ( ¿ ) . 

( a ) 2. Chron. verf. 12. ( b ) Calmet, 
D i ü . B ib l . 

C A P E L L I . Egü é flato aíferito , che i 
capelli, leunghie, le penne , c fomiglianti, 
non efiere tali parti delT anímale , che ad 
eflb appartengano di neceílita , ma cííere 
puré eferefeenze vegetabili; e cío , che fa 
grande argumento per si fatta afferzione fi 
é , ch' ella é cofa ottimamsnte conofeiuta 
come quefte divifate parti nafeono fopra 
i l corpo ancora dopo , che i ' animale é 
morto . 

La fuperficie eíleriore del corpo é i l luo-
go naturale per i capelli; raa tanto quefti, 
quanto i denti fono fiati trovati in altre 
parti , ove 1' ordinario , e comune corfo 
della Natura non fuol produrgü . Amato 
Lufitano fa menzione di una perfona, che 
aveva dei capelli fopra la propria lingua . 
Plinio, e Valerio Maííimo accordanfi nelle 
loro tefiimonianze , che i l cuore d' Arifto-
mene Meílenio fu trovato capelluto , o 
pelofo ; e da Celio Rodigino vien riferita 
la cofa medefima d' Ermogene il Retore , 
e finalmente dice lo fieíío Plutarco di Leo-
nida , per non far parola di ültri moltiífimi. 
Amatus Lufitanus , Cant. 6. Can. ^5. 
Valer. Maxim. Lib. 1. cap. (5. 

Vien detto eíTere ftati aíTaifTime volte tro» 
vati át'\ capelli nel petto delle femmine, c 
di aver cagionata quella fpezie di malattia 
appellata Tr/V/;/tf//í ; ma alcuni Autori fono 
fiati di fentimento , quelli non cflere per 
modo alcuno capelli , ma fottiliíTimi ver-
rnicciuoli . Veggafi P articulo TRICHIASIS . 

Tuttavolta vi fono ftate non poche in-
diíputabiü oífervazioni di capelli trovati per 
entro gli arnioni , e mandati fuori pe'con-
docti , e ftrade orinarle . 

Galeno , 1 ' A l a 
r io , i l Braffavoli , i l Fernelio , lo Schuí-
teto, cd i l T u l p i o , fi noverano fra i molti 
Autori , i quali fomminiftrano incontraíla-
bili eíempj di quello fenómeno. 

Ippo-
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Ippocrate é di fentimento , che le parti 

glandulofe fieno molto íoggette ai capelli : 
raa fono ílati trovaíi dei fardelli di capelli 
nelle parti mufcolari del bue , ed in altre 
parti del corpo umano , che fono di una 
confiftcnza niente minore di queña . Sonó 
fíat i aífai fíate trovati i capelli negli ab-
fceíTi, e nelle impoñuraazioni, ficcome ha 
fatto toccar con mano V efperienxa de'Ce-
rufici in tutte le eta . 

Lo Sculteto- aprendo V abdome di una 
clonna , trovovvi due pinte d' acqua , ed un 
grofTo faldello di capelli nuotante per entro 
la medefima. Ma di tutte ie parti interne, 
non ve ne ha alcuna tanto,foggetta al for-
marvifi e crefcervi in guifa non nalurale i 
capelli , quanto 1' ovaja , o íieno tefticoli 
deíle femmine . Ci fommíniftra i l Dottor 
Tyfon tre memorabili efempj di cib delle 
fue proprie oífervaiioni . I I primo in una 
cagna , che nello aprirla comparve , che 
aveííe 1' omentum piü ampio dell'ordinario,, 
e quefto attaccato tenaciffimamente agl'in-
tefíini all ' eítremitsu delle cornua uteri' 
ed. al, lato diritto . Ove trovavafi Tadefio-
ne, eravi un' infiamraazione , e parecchie 
picciole glandulette , ed eravi una gran-
diííima quantitá di pel i , o c^e///, ¡vi cre-
fciuti , a'.cuni fopra 1' omentum , altri fo-
pra le cornua uteri , ed altri finalmente 
nelT ovaja ; parecchi capelli altresl erano 
fciolti nelle vene , e due o tre nel ventri-
colo retto del cuore, e molti erano avvolti 
nelle glandule minute. Le comua uteri al-
tresi nelle loro eftremiía. erano congiunte 
infierne, e tutti e due i tefticoli non for-
raavano , che un'ampia, e roiza glándula, 
entro alia quale erano parecehie cavita fí-
nuoíe piene tutte di una materia purulenta,, 
e. di capelli ., Nelle cornua uteri; eranvi i 
veftig), delle ultime, gravidanze. Queila be-
fíia. era molto emaciata nelle fue parti in
terne, ed i peli, o capelli trovati in parec
chie. parti del corpo, erano fomigliantiííimi 
a quclU. che naícono fulla cute umana , ed; 
eran, lunghi un dito e meizo in circa ., 
La particolarita, grandemente oíTervabile in. 
queíta beftia , fi furono i capelli attaccati 
ondéggsanti fopra le vene „ febbene non é 
queño dv un cafo si falto i l folo efempio .. 
11: Cardano parla di avere e.íTo íkíío fco-
perto á ó capelli nel fangue di uno Spa-
gnolo ; ed i l Slonacio nel fangue di, un; 

, Sagph Tom. L . 
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Gentiluomo ¿[ Cracovia ; e lo Scultero 
dichiara dalle fue proprie offervazioni, che 
quellc: perfonc , che fono infeftate , e tor
méntate dalla plica Felónica- hanno aífai 
íovente át capelli neb loro- fangue .. 

I I fecondo eíernpio del Dottor Tyfon íi é 
appunto nel cafo di una giovane Gentildonna, 
all'apertura del cadavere del la quale tro
vavafi egli prefente infierne con parecchi 
altri Medic i . Era quefta morta di un' aífai 
lunga, e tediofiffima infermita j e facendofi 
deMe cífervazioni , ed efami, puré per in-
vefíigare , e per rinvenire , quale ñata íi 
foííe la eagione del male, venne offervato 
un tumore nel teñicolo retto , o fia ova-
rium , che s'era rigonfio in due vefeiche, 
o facchetti , ampio , e della circoferenza 
di una teda umana : era quefto comporto 
di una fottile membrana, e queíli facchetti 
avevano un' interna liberiffima comunica-
zione 1' uno coll' altro . Erano queíli r i -
pieni di una; materia fimigliantifiima alie 
giuncatej O latte rappreío , perché eranvi 
parecchie maífe , o pezzi di materia ftea-
tomatica, o di latte rapprefo nuotante per 
entro Una chiariíííma linfa . Qüefte maífe 
toccandole trovavanfi untuofe ,. e foffici ,. 
di un color giallo pallido , e sbiadito , e 
di un' odore non troppo fenfibilmente cat-
íivo , e pofle nell' acqua calda fi feioglie-
vano in parte , Una di quefte maífe era 
della groífezza del pugno d' un uomo , 
ed in quefta vedevanviíi creíciuti in; copia 
grande., dei; capelli di colore, argentino 
finiffimi , ed infierne fortiffimi , ed alcuni 
di eífi erano lunghi due. piedi y eranvi 
altresl delle picciole porzioncelle di quefti 
capelli in parecchie altre delle divifate malfe 
della materia graífa, e qncfti non vedevaníi 
attaccati , o radicati in veruna parte,, ma 
íciolti , e fparfi: qua e la . Nella parte 
efteriore del facchetto piu groíío fu trovata 
la parte timanente dell' evaja , ovvero 
tefticolo , ed in eflb parecchie uova , od 
Idatidi j ed oltre a quefti eravi una foílanza 
oífea duriffima ,. per tutti i riguardi fimi-
gliantiíTima ad un dente occhiale . Era 
quefta nella fuá baíe attaccata tenaciffima-
mente alie raembrane dell'ovaja , ed aveva 
a i fuoi due lati due altri denti piu pic-
cioli , ma formati meno regolarmente 

I I terzo efempio riferito dal valentiffimo 
Medico Tyfom fi é: 1' olTervazione: da cífo; 

l i i i fat? 



43o C A P 
fatta íopra una Gentildonua , che per lun* 
ghiíTimo tempo era ñata tormentata da 
tutt i quei ftntomi , che fogliono coftante-
mente accompagnare la pietra forínatafi nei 
reni , come, dolori grandiílimi, orina fan-
guigna , vomiti , e íomiglianti , che con 
tutta la maggiore probabiliía la cagíonc 
principale fi furono della fuá morte . 
NelT a^rirfi , che fu fatto del íuo cada-
vero , venne oíTervato , vicino alT útero 
di lei un cyftis i oppure íacco della groífcxza 
di una delie pih groíTe uova di un pollo 
d' India \ e dentro il medefitno íacchetto 
eravi una fomigliante materia grafia con 
una confiderabiliñima quantita di finiíTimi, 
e morbidiíTími capelli ^ ed un'offo in qual-
chc forma fomigliante ad una maícella-con' 
parccchie gengive , dentro le quali erano 
we denti maícellari in un triangolo, ed un 
quarto dente , che ftava ful nafcere , né 
era per anche fpuntato fuori» Oltre a tutto, 
quefto venne trovata eziandio in uno,de' 
íuoi arnioni una pietra . 

Non fi penfi perb, che i finara divifati 
-safi fieno i foli efempj di fimiglianti fcno-
rrseni ; avvegnaché in altri Autori di fom-
ma riputazione , e contó neli'Arte Medica, 
ne leggiamo infiniti efempj di capslU-txo-
vati nelle ovaje : ma quello , che piu di 
quaUivogüa altra cofa prova evidentemente, 
•3he i capelli polTon creícere fenza 1' a(Ti-
üenxa della circolazione dei fughi del corpo 
delT uomo dell' anima le , e che fíeno 
meramente venuti a creícere non al trá
mente che un' efcreícenza di fpezie vege-
íabile dal corpo fteífo del ! 'anímale , e non. 
come una parte di quello , fi é T eferapio 
memorabiliííimo efpofto nelle Raccolte Filo-
fofiche di Monficur Stook ,, di un corpo , 
i l quale , dopo eíTere íiato fotterrato peí 
tratto di quaranta tre anni , fu trovato 
unto coperto di capelli nati fopra i l mede-
fimo , La donna , del corpo della quale 
noi ora parliamo , era ñaía fotterrata en-
tto una cafía di legno, ed era rimafa fotto 
i l áefo di due altre caffe , ficché di queíle 
tre caíTe ella era la piu profonda e piü 
baíTa . Efiendone eílratte le oífa , e queíla 
caifa rimanendo fcoperta , e veggendofi 
fuv.vi oíTervato come vi era nata , e cre-
ííiuta una prodigiofa quantita di. capelü 
ufciti fuori per le fiífure della divifata caifa. 
N d levare i l coperchio della. caifa divifata 
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i l tutto comparve uno fpettacolo forpren-
dentiffimo . Vedevavifi I ' intiera figura di 
quel caréame fomigliantiííirao in tutto e 
per tutto all ' umana forma , e confígura-
zione di parti , raoflrando e gli occhi , e 
la bocea , e le orecchie , e ciafcheduna 
altra parte , ma dalla fommita e vértice 
del capo fin fotto la fola de'piedi era tutto 
coperto di capelli ben radicad per entra 
tutto i l corpo , ed in quello crefeiuti 
alfa i lunghi . e grandemente inanellati , 
La gente , che vide fimigliante fpettacolo 
rimaíe grandemente aítonita , e íbrdita a-
tale veduta , accoftoffi, á toccare i l cada-
vere , ma al primo tocco quel caréame í* 
disfece ineontanente tur to, iafeiando nulla 
altro , che delle grandi maífe di capelli r 
fenza i l menomo veñigio di oífa , falvo 
una piccioliíTima porzione di oífo , che 
venne giudicato i ' oífo del dito groífo del; 
pié deftro . Stock* + Colleft, Eilofofiche j . 
n. 2. p a g n o . 

Quantunque noi leggiarao efempj, e rela*-
zioni moltillime di capelli , che fonofi ve-
duti ufeire infierne coll' orina pe' canali 
urinarj , negli Autori di Medicina i nulla-
dimeno i l Dottor Mortimer faffi a dubi-
tare che queíli dati capelli , non fieno» 
ñ a t i , e non fieno veramente reali capelli^.. 
ed é di fentimento , che altro piuttoflo 
quelti non fieno , che íottiliífime dilegini 
concrezioni grumofe, formatefi únicamente 
nella .regione dei reni , e di eífere ftate 
fpremute fuori dei condotti eferetorj nel 
pelvis. Vegganfi !e Tranf. Filofof, n. 4<5o, 
pag. 707. nelle Oífervazioni. 

C A P I S T R U M . Preífo gli Antichi Mu-
fici era i l Capiflrum una fpezie di tefiiera 
di briglia fatta di pelle aggiuftata, ed aífe-
flata intorno alia tefta, che veniva a paf-
fare fopra la bocea , e che teneva le lab-
bra , e le ganafce cosí ferrate, che la per-
fona , per qualfivoglia sforzo , che ella fá* 
ceííe , i l fuo flauto , o firinga non poteva 
da t ñ 0 ricevere fe non fe la dovuta rifpet-r 
tiva aria o ñato , che era neceífario per 
farlo fonare . 

La figura d'un Mufico aggiuftato col íuo 
capifirum , che noi acconciflimamente dU 
remmo, Muftco imbrogliato , ci. vien fom-
miniftrata dal Salmafio , i l quale foíhene, 
che fia queila di Marfia i l Satírico, i l qua-
i e , fecondoPlutarco? fu Tinventore diques 
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t ío iftrumento; ín virtíi del quale cglí éb-
be baldanza di contendere, e di cimentarfi 
col medefimo Apollo ( a ) . Fii fimrgliante 
figura copiata da un figillo antico, che era 
poffeduto dal Velfero 

( a ) Plutarcb. Sympof. l ik 7. cap. 8. ( b ) 
Salmaf. Exerc/í. adSolinum^ pag. ^ ^ Jour-
nal des ffavans, tom. 6. p. 270. 

Pretended da alcuni , che l ' ufo del ca-
piflrum fervifíe a nafcondere la dsformita 
del gonfiamento delle gote, ed a tener uni-
t a , e chiufa la bocea , raaffimamente ove 
i denti era g«af t i , e deformati . A l t r i poi 
vogliono , che i l fine di queílo iürumento 
fia i l tener guárdate le labbra , e le gote 
daireíTére allungate a fegno , che fi potef-
fero o crepare , o ricevere altro danno . 
A l t r i finalmente pretendono, che non per 
gltro foffe fatto , fe non íe per fortificar la 
parte , affinché poteííe fomminiftrare^ uno 
ftrepito piíi forte , ed enérgico . Ma 1' ufo 
principak «ppanfce, eífere fiato di tempe
rare , e moderare i l petto , ed i l fiato , e 
per impediré, che dato foífe alia firkiga , 
o flauto un urto maggiore del dovtito . Bar -
thol. de T i b . lib. 3. cap. 4. P'itifc. Lex. An-
t i q . tom. 1. pag. 351. Vegganfi 1' Articolo 
¡PHORB^A . 

I Chimicí danno la denominaiione di 
Capiflrum auri al Borace . Veggafi Mcrcati} 
Metallothom. pag. 43. I h d . Lexicón Alche-
m\x pag. 131. Veggafi 1' Articolo BO
RACE . 

CA P I T A L E . Ha Pietro Baylc compo-
fio un Ragionamento fopra i vantaggj dell' 
eífer na íOj -e di vivere nt\\z Caphale d'una 
Regionc . Bayle 'Rep. a-ux Queft. d' une 
Provine, tom. 1. cap. v. & feq. Journal des 
í ^ a v a n s , tom. 37. pag. 44. 

Pretendono alcuni di limitare la gran-
dexza d'una C i t ú C a p i t a l e dalia proporzio-
ne al rimanente della Provincia, o Paeíe, 
fondati fopra una fuppolla analogía fra la 
Capitale d' una Regione , e la teda di un' 
an ímale . Ma con buona loro pace, Tana-
logia non fi regge né poco , né punto, ed 
é fallacifíima , e cosí cdonfi le lamen ta r.ze , 
fatte fopra di c ib , vale a diré, che la Cit-
ta Capitale cava i l fuo fofientamento-dalla 
Re gione, e che trovafi 1' Inghilterra nella 
condizione di un ' Idropico, ove una parte 
gonfía trafmodatamentc , ed il tutte vien 
devaftato, e depreíro.per i mcxzi, e ragio-
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ne ñiedefima . Égli fi é in vero un van-
taggio per le a r t i , e per i raefHeri rcííere 
in un Regno una gran C l t ú C a p i t a l e a n -
ziché 1' avere i l medefimo numero di po-
polazione difpgrfo , e difgregato in perec-
chi luogi i i , a cagion d'efempio, fuppcncn-
do, che la Citta di Londra contenga quin-
dici. centinaja di migliaja di perfone , ca
rne ne é ñato fatto i l calcólo da alcuni , 
ella é cofa piü vantaggiofa a tutto i l Re
gno, che quefte perfone trovinfi cosí unite 
infierne, di quello foífe, fe i l numero me
defimo fi «rovaffe egualmente divifo in quin-
dici Citta 1'una dalP altra diftanti , 

E ' la Spagna un ' elempió troppo eviden
te degli effetti di mancarle una Capitale . 
H a é vero quel Regno moki í f i rae Ckth. 
grandi, come, a cagion d'efempio , M a 
dr id , Siviglia, Granata , Cadice , Barcello-
na-, Malaga, Valenza, Toledo j C ó r d o b a , 
e fimiglianti,,, le tre prime delle quali con-
tengono ciafcheduna trecento mila perfone, 
e tutte le altre noverate dalle cento , alie 
dugento mila . Ma a quefte manca un Cen
tro , verfo i l quale poffano eífere i n d i r i z z a ú 
i moti loro , i l qual centro , non altramen-
te , che il cuore nel corpo animalefeo, pro
duce -una cireolazione , e di danaro , e di 
affari nel le parti piíi rimóte . Una Citta di 
mezzo, come Brif tol , o Madrid , influirá 
é vero nell'arti , e nel negoziare , ma si 
fatta influenza -s' eflendera foltanto alie cen-
trade adjacenti, intorno a vent i , o trenta 
miglia al piíi dalla Citta medefima , dove 
per lo contrario un railione , e mezzo -di 
perfone in Londra , e mezzo milione , e 
piu nel le parti adjacenti , che ricevono le 
provvifioni loro da Londra , viene ad im-
pegnare tutto i l Regno, e conduce le ruó
te del comraercio , e della negoziatura quafi 
fopra tutto il vaftiífimo continente del tifo? 
l a . Comp. Engl. Trudefman. tom. 2. cap. 
4. pag. 122. & feq. 

C A P I T A N O . L ' ufizio fpeciale di que< 
ño Militare Ufiziale fi é quello d'eífere di-
ligentiífimo nel confervare la fuá Gompa-
gnia piena di fani , e valenti Solead , di 
vifitare fovente i loro quartieri, te-nde , od 
alloggiamenti , d' oífervare attentamente 
cib , onde abbifognano , di puntualmente 
dar loro le reípettive paghe , di proecura-
re , che ten gano net t i , e bene in srneíe i 
loro uniformi 3 e be-n caílodite, e pulite le 

l i i % loro 
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loro armi . Ha i l Capitdno V autoritk di 
creare i Sargenti della fuá Compagnia , i 
cáporal i , e le lance fpezzatc. Cmf . M i l i t . 
Inftrut. Cavaller. part. i . cap. 6. Guill , 
Gent. Dif t . part. 2. in vece . 

Secando Capitana . Intendeíi queño un 
Capitana f ~a\ quale fendo flato levato i l 
comando , vien pofeia unito ad altro C a 
pitana, per fervire fotto di luí , e riceve 
la. paga non altramente , che un Capitana 
riformato . M i l i t . D i ñ . in voce Secando . 

Preffo i Franzefi vi fono altresi dei fe-
condi C a p i t a n i i quall non hanno lor pro-
pria Compagnia. 

C A P I T O L A Z I O N E . La Capitohzione 
Imperialc , fecondo i l Conringio , é una 
fpízie di patío , o convenzione , in cui 
F Imperatore nominato dagli Elettori , ac-
cetta , innanzi della ceremonia di fuá in-
coronazione, le condizioni ad eífo propofte , 
e s'obbliga a confervarle . I l Re de'Roma-
ni altresi, allorché é eletto , fottoferive la 
Capitolaziom dell'Imperatore, come quegli 
che é in dritto di tale elezione di fuccedere 
a l l ' Impero, venuto che fia a raorte l ' I m 
peratore. Corning. Diífert. Acad. 3. T h . 20. 
Biblioteque Univerfelle , tom. 4. pag. 173. 

Alcuni Scrittori fiíTano i ' época dell' ori
gine delle Capitolaziom Imperiali nel tem-
po di Cario Magno . Al t r i per lo contra
rio vogliono ? che foífero in piedi prima., 
c fegnatamente nel regno di Conrado I . , 
awegnaché quefli foffe i l primo che giun-
geíTe al Trono Imperiale per via d' Ele-
xione; imperciocché tut t i gli anteceffori deir 
Imperator Conrado erano afcefi al Trono 
Imperiale per via di conquifta ; che per 
c\o non é cofa in verun contó , né natu
ralmente probabile, ch'effi voleíTero accet-
tar leggi, e condizioni da quei medefimi , 
cui avevano conquiftato . Journal des f^a-
vans, tom. 50. pag. 176. 

I I difegno, o fia intenzione, e finedei-
la Capitolaziom ñ é per una parte d' im
pediré , che 1' Imperatore s' abufi di fuá 
Autorita , e potenza per opprimere i Po-
pol i , e per i1 altra parte d" impediré , che i 
Popoli non giungano ad intaccare i diri t t i 
giufti , e legitdmi dellMmperatore. 

Le Capitolaziom Imperial! vengono con-
fiderate non altramente che Leggi fonda-
meníali dell 'Impero; e quantunque i l pro-
durle, 1] prefentaríe, i l proecurarne la fot-
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toferizione , ed i l prenderfi cura, e penfie
ro , che vengano eíattamente oíTervate e 
condotte ad effetto , venga commtífo agli 
E le t to r i , tuttavia vengono riputate l 'A t to 
degHStati deU'Imperio. Schurfchiff ^ Differ-
tat. de Elcft. Frid. I I I . §. 10. Imbof.Not. 
Imper. lib. 4- cap. 2. §. 5. Trev. D ¡ ¿ . 
Un iv . tom. 1. pag. 1418. 

C A P I V I . Oltre gli uficommuni dique-
fio balfamo 1' arte dei Chimici moderni ne 
ha rinvenuto uno nuovo , in vero fomma-
mente profittevole , vale a d i ré , di altera
re , ed adulterare col medefimo gli olj ef-
fenziali di prezzo maggiore, íiccome l 'o-
dorenel fuoolio é moho piíi foave diquel-
lo della trementina , o del legno dell' 
abete. 

Quefto balfamo fomminiñra copia abbon-
dantiffima d'olio eífenziale , qualora venga 
diftillato infierne coll'acqua , fino alia quan-
tita di cinque , ed anche di fei once per 
ogni libbra , ed i Chimici , che conofeon 
cib molto bene , adulterano i loro olj , o 
col mefcolargli con 1' olio di Capivi , op-
pare con maggiore avvedutezza , col porre 
una quantita proporzionata di quefto balfa
mo infierne con i refpettivi ingredienti nello 
ftillatojo, e cosí ne cavano 1'olio , oppure 
mefcolano per si fatta guifa T uno , e gli 
altri intimamente infieme . Sembra che non 
fía gran fatto agevole i l modo di giungere 
ad ifeoprire si fatta frode : 1' efatto ufo di 
una bilancia idroñatica veramente dovreb-
be arrivarvi; e farefabe cofa di pregio 1'of-
fervare, fe gli olj nella divifata guifa adal-
íera t i , non fieno , eolio fiar lungo tempo 
appartatamente confervati , per ifcaricarfi 
dell' inchioftro della loro polizzetta feritta, 
come fanno gli olj eífenziali , adulteratí 
coll'olio di trementina, i quali é cofa cer
ta che mangiano in tratto di tempo i l ñe
ro delle parole feritte nel lor polizzino, a 
cagione del vapore acido , che efala conti
nuamente da olio si f a t t o . ^ « w , Lczioni, 
pag. 115. 

CAPOSTORNO . I I rimedio fomma-
mente adattato a quella indifpofizione , che 
addimandafi xapofiorno , che fembra nei ca-
valli un girar di teíla, e come un aggomi-
tolamento , ed oltre a cib vedefi negü oc-
chi loro unabbondante umore acquofo, ed 
una varieta dei movimenti difuguali della 
tefta, confifte nel método feguente . 

Dcefi 
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Deefi innanzi a tutto fare al cavallo un' 

abbondantiffima cavata di fangue i pofcia 
fe gli dee applicare un cliftero comporto di 
due quartucci, o boccali di vino emeíico , 
e di qú&ttt, once d' ungüento di pioppo . 
Allorché la beftia avra avuto un1 ora , o 
due di ripofo, dopo 1' evacuazione del cli-
ñ e r e , fe ne dee daré alia medelima un'al-
tro fatto di due once di fcorie del fegato 
d1 antimonio ridptto inpolvere impalpabile, 
fatto bollire per picciol tratto di tempo in 
cinque pinte di birra , e coll' aggiunta di 
quattr'once del foprafcritto ungüento me-
defimo, oppure d'ungüento di rofe. Quefto 
fecondo cliftero dee elíere bene fpeflTo ripe-
tu to , ed in quefto mentre le gambe del 
cava lio dall'alto al baíTo debbotifi ben bene 
ftropicciare con un fardelleíto ben fiíTo di 
fieno bagnato nelP acqua calda , per fare 
una revulfione. I fuoi piedi dovrebbon'ef-
fer tenuti nella crufcadi fariña bianca ben 
calda , e di tratto in tratto converrebbe 
farlo far delle paííeggiate in un luego d'aria 
temperata. I n evento , che i diviíati me-
todi non producano i l loro buen effetto , 
prendafi on'oncia d' ottima Triaca di Ve-
nezia , fi fciolga quefta in un boccale di 
alcun' acqua cordiale , e fe gil faccia in-
ghiottire; e dopo di cib fe gli applichi cal
do i l feguente cliftero . D i Triaca di Ve-v 
nezia, e di fale Pclychrejium due once per 
cadauno , fciolganfi le civifate foftanze in 
due boecali di decotío di malva, e tii fio-
r i di camomilla : aggiungau al turto la 
quarta parte d' una pinta d'olio di ruta . 
Simigliante cliftere ripetuto due, o tre vol-
te j dopo la cavata di fangue, e dopo Tufo 
degli altri metodi , aífaiííime volte ha lé
vate , e tolte via dai cavalli le eagioni di 
cosí ítrana loro malat í ia . 

C A P P E L L A N O . Quefta voce nel fuo 
fenfo primitivo viene a dinotare un' Uffi-
ziale delle Cafe religiofe , a cui appamne-
va i l maneggio, ed infierne la diftribuzione 
delle elemofine , oppure della Cafa mede-
fima . 

Noi leggiamo parecchie cofe negli Scrit-
tori dello ftato Monaftico , rifguardanti le 
qualltadi , la condotta , e cofe fomiglianti 
del Cappdlano . Veggaíi Lanfranc. in De-
eret. pro Ord . S. Benedidi, cap. 8. kdi . 3, 
Udahr: , Coníuetud. Cluniac. lib. 3, c. 27. 

Dagli antichi Canoni viene impofto a 
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tutt i i Monafterj , che debbano erogare la 
decima parte di loro éntrate ec. in eltmo-
fine ai ^poverelli di Gesu Crif io, 

11 Cappellano á\ San Paolo doveva di-f-
porre delle elemofine lafeiate per carita , 
fecondo raífegnamento dei donatori , per 
feppellire quelle povere perfone, che mori< 
vano nel vicinato, e di condurre ottopre-
t i , o chierici per cantare., ed infierne per 
ufo del Coro . Dugd. Monafti'RIthetto 5 ^ 25. 

Da un'anticoCanone fono i Vefcovi tut
t i incaricati di -mantenerfi un Cappdlano 
per le elemofine . Í/JO»Í , fceg^i Ecsléfiaüi-
che , pag. 1222. §.'2. 

I Re di Francia hanno i loro gran 'Cap-
pcllani , o íieno Elemofinieri, i loro primi 
Cappdlani , ed i loro Cappellani Ordinar; , 
o familiari , e fomiglianti, 

I I Gran Cappellano, o Liraofiniere , le 
Grand ¿lumomer) h la dignita Eccieíiaftica 
piíi eminente del Regno di Francia . Ad 
eífo appartengono le foprintendenze degli 
Spedali ., e dei Confervatori dei lebbrofi . 
I I Re riceve dalle fue mani i l giuramento, 
EgU celebra la Santa Meífa innanzi al Re , 
in tutte le maggiori funzioni , e folenmta . 

Quefto Ufizio fotto íimigliante denomi-
nazione venne la prima volta iftituito nel 
Regno di Cario V I I I . innanzi i l tempo 
del quale un tal Miniftro aveva i l fempli-
ce íitolo di Cappellano , od Elemufiniere 
del Re.. 

I I Ducange faffi a contendere per ladif-
ferenza fra 11 Cappellano , ed il Limofiniere 
del Re . Monfieur Rouillard aífcriíce eífere 
ftato quefto Miniftro la cofa ftefla. Secón' 
do quefto Scrittore 1' Ufizio di gran 'Cap
pellano , o Lunofiniere é ftato in piedi, quan-
tunque fotto diverle denominazioni , in tut
te le eta della Monarchia , 

Sotto la prima ftirpe fu denominato A -
pocrifiarius: fotto la feconda , ¿írchicapella-
ñus , e fotto la i^rza grand jíumonier , Gran 
Cappellano Grande Eiemofiniere . Sotto ía 
prima ftirpe 1' Ufizio era tenuto da i Ve-
fcovi, 1 quali venivano alia Corte per cib 

•di tratto in t ra t to . Sotto la feconda lo fo-
ftennero i Sacerdoti, avvegnaché quefti fe-
condi non era no obbligati alia refidenza : 
e fotto la terza üirpe , venne vieendevcl-
mente foñenuto ii carico o da Arcivefcovi, 
o da Cardinali , Su quefto piede il Grande 
Eiemofiniere, o Cappellano viene ad eífere 

a ca-
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a capello lo íleffo , che in alcuni antichi 
Scrittori noi troviamo appellato, e denomi-
nato, Cufias facri Palatii, jintifles facriPa-
taúli ovvero Vefcovo della Corte : ed al-
cune volte ancora . Fnsbytsr de Palath , 
Prete della Corte. 

L'ufizio di queftí era fímigliantiííimo, e 
Gorrifpondeva i n t u i t o , c per tutto a quel-
lo dei Protopapas nella Corte degl' Impe-
ratori Greci. 

Meffieurs Fri ion , Chevillard } e Sainte 
Marthe i a ) hanno pubblicato riegli e!en-
chi , e delle genealogie dei Gran Cappella-
n'i. Seballiano Routhard ha fatto un Trat-
tato del!' antichita dell' Ufizio dei grandi 
Cappellani ( ¿ ) . 

( a ) Le Long, Bibl , H'tfl. de la France, 
pag. 705. ( b ) Sebaft. Rouillard , le Grand 
Atimonier , Parts ann. l ó o j , in 8. Ne ab-
biamo un efatto ejlratto mi Trev. D I B , U n i v . 
tom. l . pag. 734. 

* I I primo Élemofiniere , o Cappellano , 
le premier aumonier íupplifc^ a tutti quei 
minifterj, ai quali non pub affiftere i ! Gran 
Cappellano, o per motivo di " fuá lontanan
za , od a cagione della moltiplicita de'íuoi 
affari . Raf . Etat de la France , libro 1. 
capit. 1. Mem. de Trev, ann. 1733. pa-
gin. 1019. 

I Cappellani Regj ordinarj hanno i l lo
ro turno , per affutere , e celebrar la Mef-
fa al Re nelle fue Orazioni, e fomiglianti 
impieghi .. 

C A F R E LLA . Nella Zcologia é i l no-
me dato ad un'uccello conofeiuto comune-
mente in Inghilterra fotto i l nome della 
Nazione Lapwing , che in Italiano fuona 
pavoncella , o fia pavone baftardo , appella
to da alcuni ferittori eziandio in Latino 
Vanellus . E" quefto un' uccello notiflutio , 
della groííe/za ad un be! circa d'un piccion 
groíTo, ed ha fulla tefta una belliíTima cre-
fta . Le fue gambe fono alte , e roffe , ed 
é offervabile peí velociÜlmo fuo cerrere per 
térra . Suol abitare per lo.piu nelle aperte , 
t fpaziofe campagne, ma allorché fa i l fuo 
nido fuol coprire le fue uova con fottiliffi-
me pagliuzze . Fa grandifíimo rombazzo nel 
tempo, che ha i l fuo nido , e viene aíTe-
rito , che non faffi vedere gran fatto fvo-
lazzare nelle vicinanze del fuo covo , ma 
che daffi a fare ítrepito , ed a gridare in 
quei luoghi ove non c i i fuo nido , per 

tirar la gente lontana da quella parte,ove 
effo nido fi trova . R a y , Ornithologia , 
pag. zzS. 

C A P R A S A L T A N T E . Le cap™ [altan
tes , caprefaltanti, non fono gia cosí deno
mínate dalla loro figura , la quale é fom-
mamente varia., concioíTiaché elle fieno al-
cune volte rotonde , akune volte lunghe , 
ce. ma dal loro moto a íaltelli, fimigüante 
in qualche guifa al faltellare di queíto aní
male ; e dalle picciole lirte i o lingue di 
fuoco , che íbftengono in aria , e che al-
cune volte cadono da eflfe, che i buoni an
tichi fi compiaequero d' immaginare , che 
faíTer fimili ai peli del mentó delle noft̂ re 
naturali capre . 

Ariñotile diftingue la capra dalla capra-
faltant-e in queño , che la prima procede 
per lo piu con un moto uniforme , e la fe-
concia con un moto irregolare , e come a 
fofza d' urtoni . Arirt. Meteor. Li t . 1. cap. 5. 
Mem. Acad. ínferip. T o m . ,6. pag. 95. 

Le caprefaltanti íembra , che ficno baffif-
fime: nutladimeno volano alcune volte cosí 
al to, che dai Mcteorologifti fono ftate col-
locate nella regione fupenore , quantunque 
non cosí coftantemente , che elle non fie-
no alcuna fiata ftate tróvate nella regione 
di raezzo . 

Delle Caprejaltanti sferiche , o globularí 
noi ne abbiamo varj eíempj prefib gli an
tichi non raeuo, che preffo i moderm Na-
tural iñi . Tale fi fu la fiamma che vien det-
to da Séneca , efíere fiata veduta in forma 
d' una fmifurata palla maggiore della grof-
fezza della Luna , allorché Paolo Emilio 
guerreggib contro Perfeo <. D ' altra fimiglian-
te ci parla lo ftefíb Scrittore , che fi fece 
vedere nella roorte d 'Auguño : altra nella 
tragedia di Sejano , d'altra finalmente nella 
morte di Germánico ( O . Tale altresi fu 
quella, che fu veduta verfo la fefiivita dell' 
Arcangiolo San' Michele 1'anno 1676. 
Viene quefia deferitta da Monfieur Nafh 
come ella fi fece vedere in Seighford nel
la Provincia di Staíford in una figura gio-
bulare moventefi per urtoni , o falti , e 
facente dopo ogni falto delle corte ferina; 
te , e lafeiante cader da fe delle faville di 
fuoco , le quali erano parte del fuo corpo:; 
concioíTiaché andava via fcemando di fuá 
grandezza, piu che veniva inoítrandofi , ^ 
Unte ¿occiole di fuoco andbípargcndo,.che 



ella venne alia perfine a dileguarfi, e fva-
nire ( Í ) . 

( a ) Séneca , Naturalium Quaftionum , 
L i k i . cap. i . ( b ) Tranjaz . Filofof, n. 135. 
pag. 865. & feq. ( c ) Plotter, Natur. H i j i . 
Stafford. cap. i . §. 40. 

C A P R I C O R N O . Queílo fegno celefte é 
conofciuto fotto diverfe altre denominazio-
ni , come ^ Neptuma proles , jíequoris hit' 
cus , Caper , Imbnfer , Gelidus Corniger , 
C a p r a , F a n , JEgtpan , ^ V i / , ^ ^Í/CÍ7?Í-
í^raí . Lo Schillero in vece di Gapricorno 
rapprefenta i l Santo Apofroio Simone , lo 
Schickhard un capretto : e dal Vegelio 1'ar
me di Naííavia . Veggafi, fVolf,- Lexic. Ma-
thera, pag. 309. 

L ' Imperatore Augufto era nato fotto la 
Collellazione del Capricorno cui egli fi dié 
penfiero di pubblicare non ahrair.ente , che 
un felice Orofcopo, per mezzo d'una Me-
daglia , o moneta d' oro , nella quale era 
improntata quefta Goíkllazione . Un fimi-
gliante racconto noi lo abbiarao da Sueto-
nio i a ) ú quale altrove riferifee , come 
queño principe era nato i l di nono delie 
Calende d' Octobre , vale a diré , come xe 
ne afficura anche Dione , i l di 23. del me-
fe di Diccmbre ( ¿ ) . Secondo queíío piano 
é giuoco forza , che i l Capricorno foffe nel 
Meridiano degli Antipodi nel terapo , che 
nacque Augufto . I Cronoiogi vi fono in 
un grandiííimo ícapito, lo Scaligero, ed i l 
Petavio fciolgono la difficolta, con moñra-
r e , che Suetonio é ftato corrotto ( c ) . L ' 
Editore del Suetonio in ufom Delphini da una 
íoluzione piü naturale , e piü plana , Se
condo quefto Autore 1'Orofcopo d' Augufto 
non fu prefo dal tempo del fuo na ('cimen
to , ma beosl da quello del fuo concepi-
mento. Ora effendo Augufto nato i l di 25. 
di Setiembre, fe noi ci face i amo a tornare 
in dietronove mefi , noi verremo per Tap-
punto a cadete ful di 23. di Dicembre , gior-
no in cui i l Solé entra va nel Capricorno : 
punto di tempo , dice Gmlio Firmico,. in 
modo particolare felice per un Orofcopo, e 
ehe promife nieníe meno, che Scettri ed 
l.mperj { d ) . 

( a ) Sueton. in Augufi. cap. 94. num. 24. 
Carrio , Emend. L ib . 2. cap. 2. ( b ) Sueton. 
in Augufi. cap. 5. D i o , H i j i . Lib. 65. ( c ) 
Scalig, de Emend. Tcmporum > £/'¿. 5./?. 441. 
¡ teñí} i&MafM. pag. 147. Petav. de Do&r-, 
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Tempcrum , IU„ 10. cap. 64. & Ltb. 11. 
cap. 6. ( d ) Firmic. Mathef. Lib . 8. Trev. 
D i t i . Univ. Tom. 1. pag. 1423. Pitifc. Lex. 
Antiq, Tom. I . pag. 350' 

C A R A T T ERÉ / Nelle Ifcrizioni anti-
che Romane noi troviamo i caratteri CD , 
ed 00 > ufati per efprimere il numero 1000. 
mille, . I I fegno, o nota cór reme, ed ufua-
le del mille fuol' eífere od L in mezzo a 
due CC ( diritto , e roverfeiato cosi C I • , 
oppure un X . in mezzo fimigliantementc a 
due CC , in quefta guifa C X 3 . La prima 
figura , quando fi vede chiufa alie due eftre-
mitk , aflbmigliafi perfettamente ad un \ f [ 
antico, cosí a> , e l1 ultima-, quando éíer-
rata fopra, moftra la figura di 8. inclinato 
in quefta guifa QO 
• Troviamo altresl in alcune Ifcrizioni i l 
carattere @ , che é un' X . in raezzo a 
due C 3 , ma ferrati da tutti i ¡ati . Ma 
fembra , che i l doítiftimo Dottor Taylor íi 
faccia a fofpettare della efattezza della co
pia clell' Ifcrizione , da cui é prefo queño 

carattere . Vegganfi percib le Tranfazioni-
Fiiofofiche al numero 482. fezione 2. Rif 
petto poi alT origine s. ed al!' ufo del Carat-
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tere X . che fi vede nelle Moneíe , negli 
utenfili , ed eziandio nei Manofcritti anti-
chi veggafi X . Caratteri Ebraici . Veggaíi 
EBRAICO . 

C A R A V A N A . V i fono quattro Cara-
vane , le quali vanno regclarmente ogní? 
anno alia Mecca : la prima da Damafco , 
e quefta é compoíta di pellegrini Europei , 
ed Afiatici: la feconda dal Cairo , per i Mao-
mettani di Barbería : la terza dal Zibith , 
che é un luogo vieino all ' imboccatura del 
Mar RoíTo , ove unifeonfi quei dell' Arabia , 
e quei dell' India . 

L' ultimo Czar, Pietro il Grande, ftabili 
un commercio fra la Ruífia , e la China 
per mezzo d'una Caravana { a ) . Monfieur 
Bougnon ( ¿ ) , Geógrafo del Duca di Lo-
rena, ci ha fomminiftrato un Trattato delle 
Caravane dei Mercad&nti dell' Af ia , in cuí 
egli moftra di quali eífe fieno compofte; dj 
quante forti ve ne fieno: i parecchi ufidel
le differenti fpezie d' animali, che fi trova-
no in efte Caravane \ i i prezzo dato pe' me-
defimi; gli ufiziali, e la gente affegnaía pe? 
condurgli, e la paga di cadauno; colla lo
ro foggia di viaggiare , di íermarfi a quei 
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dáíi luoghi j , di combatiere 5. di contrattare, 
e. cofe fimiglianti 

( a ) Atlas Maritimus, / J ^ . 128.(b)Bou= 
gnon , Relation exañe concernant le Cara-
vannes des Marchants ct Afte^ Nanc, 1711. 
n u m i i¿. 

Le C^wy^e di queda ípeiie fono groffe 
torme d' uomini armati , di mercatanti , e 
di; viaggiatori, con diverfe fpezie d'animali 
pe'carriaggi delle loro provvifioni. 

Per, formare una Caravana ^ bifQg«a,che 
vengane: ottenuta in iícritto la permiíTione 
dal fovrano , . la quale permiíTione dee ef-
primere , ed enunciare i l numero tanto de-
glí uomini, quanto de'carriaggi, e la quan-
tita delle Mercatanzie , delle quali la G i -
m w « ^ é comporta ; e fa di meftieri altre-
s l : , che queña permiíTione fia legalizzata 
per lo meno daduealtriSovrani conñtianíi. 
Queíla Scríttura per tal modo auteníicata 
appellafi la CommiJJione della Caravana , che 
é un termine preío in preftito dall' ufo mi
litare . 

Una Caravana ha coraunemente quattro-
Ufiziali principali , vale a diré i l Caravan-
Bacht , o fia Capo ^ i l Capitano Guida , i l 
Capitano delle, fermate-, e finalmente il Ca
pitano della dirtribuzione „ 

i r primo di coftoro ha un comando aífo-
lüto fopra tutta la C a r ^ w w : i l fecondo é 
aífokuo nella marcia ^ V uñzio del terzo co-
mincia foiamente allorché h Caravana- fa 
alto, e fa le, fue ufare fermate ', al quarto 
finalmente appartiene i l drfporre di ciaíehe-
duna parte del corpo in-evento di un attac-
co, , o d'una battaglia , ed ha inoltre 1'in-
fpezione fopra la. difiribuzione delle prov-
vifioni , la quale vieí» fatta fotto di lui da 
diverfi" difiributori , i quali danno la ficur-
ta al Padrone della Car^u^^-j ed ha cada-
uno d1 effi un certo dato numero di perfo' 
ne d'elefanti, di dromedar) ?,e fimiglian
ti , per prender cura del loro proprio^ pe-
ricoio . 

I I Teforiere della Cdrmww^-viene a for
mare un quinto Ufiziale i l quale ha fotto 
di fe un buon numero d' agenti , e d' in-
terpetri, i quali confervano un-regiftro, o 
giornale di tutto cib , che pofla accadere , , 
per foddisíazione di coloro, che haano par
te , ed intereífé fopra la Caravana . Un ' a l -
tra. razza d'. Ufiziali fono fimigliantemente i 
Mattematicl ürabi i quali « fino a tiré* %: 
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nelle grandi Caravane hano T Ufiziodi Ca-
poquartiere, come anche d'ajutami di Cam
po, in evento, che la Caravana venga at-
taccata . 

V i fono cinque forti di Caravane , vale 
a diré . 

Caravana pe/ante , c quefta é compofta 
d' Elefanti, di Dromedar) , di Cammelli , 
e di Cava l l i . 

Caravana leggiera , che é quella, in cui 
vi é picciol numero d' Elefanti . 

Caravana ordinaria é quella, nella quale 
non v i fono Elefanti. 

Caravana di cavalli , é quella , in cuí 
non v i fono né dromedarj, né cammelli , 
ma é comporta di foli cavalli. 

Caravane di mare, o marine , e quefte fo
no compagnie di Vafcclli mercantiii cari-
che di beni, e fcortate, e guárdate da va
fee 11 i , e da navi da guerra. 

Nelle caravane peíanti , al numero di 
cinquecento elefanti , unifeonfi mille dro
medar), e per: lo meno due, mila cavalli , 
e quetle vengono fcortate da quattro mila 
foldati a cavallo . Ricerca nfi due uomini 
per tenere ciafcheduno elefante v cinque uo
mini per tre dromedar) , e fette uomini per 
dodici cammelli. Un tal numero di perfo-
ne di fervigio unito agli ufiziali, ed ai paf-
feggieri, i l numero de' quali non é limita-
t o , viene a rendere i l Corpo fommamen-
te formidabile :, vero íi é , che. i paffeggi eri 
non fono obbligati a combattere ^ ma in 
evento, che querti in , cafo di bifogno ricu-
faffero di farlo , dureranno fatica ad avere 
le neceífarie provvifioni per íortentarfi do-
po un; tal rifiuto per le piu eforbitanti fom-
rae di denaro eziandio . , 

Ssccome fra i Principi Arabi pochi fono-
quelli , . che abbiano altre fortanze, e beni 
fuori di quelli , che poffono ufurparfi col ru--
bare , e col faccheggiare , cosi tengono per
petuamente degli fpioni in azione e ben. 
pagad , per dar loro contezza della parten-
za , e dei. movimenti , e fermate delle O -
ravame.-y, le quali eííi aífai íovente attacca-
no con forze íuperiori : in cafo di; repulfa 
vengono coloro ad un' accomodamento ; ma 
fe. per mala^ ventura la - Caravana ha la peg-
gio , e vien foverchiata , ella é meíTa a fac-
co, .e tütte le guardie vengono fatte íchia-, 
ve : quantunque. fembri che fia. ulata in 
cafi. taii maggiore indulgcnza alie, perfone; 
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tránsete . La prefa d* una Caravana viene 
alcune volte a far riceo un Principe per 
fempre . 

I profitti 5 che vengon fatti in una C a 
ravana , durante H tempodella fuá marcia, 
fonoafíai fovente incredibili. Monfieur Bou-
gnon ci da degli efempj, ne'quali, per vía 
di ripetuti baratti , e cambj , una petíona 
con un femplice orologio d' oro, o con folí 
trenta laigi d' oro é arrivata a fare m una 
fola Caravana i l valore di venti mila lije 
fterline. Relation de Carav. d'Afie . Savar/n, 
D i á . Comm. foppl. p. 118. & feq. Journal des 
Sgac.Tom, 49. pag. 88. & feq. 

'Qualfivoglia Mercadante ha la liberta di 
formare a fuo talento una compagnia per 
fare la Caravana . QuegU , in cui nome 
queña Caravana é levata , vien tofto coníi-
derato come i l Caravan-Bach) , o fia Capo 
della Caravana ; e qualora ei non voglia 
trovarvifi , affegna e dichiara altra perfona 
in fuo luogo . Qualora v i fieno pai Mer-
canti, che abbiaoo luogo, e pornone egua-
h per formare la Caravana , quefti eleggo-
no un Caravan B a c B , foíto del quale eíTi 
aíTegnano gli Ufixiali per condurre la C a 
ravana , e decidono tutte le controveríie , 
che iníorger poíTano durante i l viaggio . 
Bougnon , Relat. des Caravans ap. Journal 
des Scavants. T o m . 49. pag. 88. 

C A R A V A N S E R A . M . Meninski feri-
ve quefta voce Karnjoaanfejiti , e la fa ve
ri i re dalla voce Turcliefca K a m a n , ovvero 
Ksrvoan, caravana , e da Sara i , ciaé cafa, 
o palagio . Trev. Diño Univ. t. 1. pag. 1440. 

Sonó le Caravanfera luoghi di rifu.gio, o 
d 'af i lo , eretti , e fabbricati nelle parti abi-
tate della Turchia, e della Perfia , ove le 
mravane fono afTicurate non mero dai ne-
m i c i , che da 11' ingiure dclle ftagioni . 

V i fono delle Caravanfera , ove moltiííi-
me cofe poífono eíTere ottenute con dana-
r o ; e fíceome i profitti provenienti da que-
fíe fono aflfai confiderabili, i Magiílrati del
le Citta , alia giurisdizione delle quali que
de Caravanfera appartengono , prendonfi cu
ra di tenerle ben cuftodite , e molto .bene 
all' ordine. V i ha in eífe un'Inípeítore , o 
Soprintendente , i l quale nella partenza di 
ciafcheduna caravana fiífa i l prezzo dell'al-
loggio della notte, dal quale non vi ha luo
go ad appellazione . Bougnon , ubi fupra, Jour
nal des Sgavanis , Tom, 49, pag. 94, ¿ f e q . 

Supfl, Tom, L 
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C A R A N N A . Queíta gomm?., che vie

ne ancora denominata camgna , e Karagna 
non meno nella fuá forma , e figura , che 
nella fuá efficasia, e virtü , ha una fomi-
glianza grandiffima colla Tacamahaca . C a -
Jielli y Lexicón Me di cura , pag. 135. Veggafi 
l1 ar'ticolo TACAMAHACA . 

Quefta formafi da un albero fomigliantif-
fímo alia palma i ed é dapprima blanca 5 
ma flaccata che ella fia dall' albero , e te-
nuta i« luogo appartato per ale un t r a t í o d i 
tempo , diventa feuriccia , e bruna, bordeg-
giata di verde , e vienci condotta in maf-
fe ravvolte nelle foglie dell' albero medefi-
mo . La forte mi g! i o re é morbidiccia , d' un 
faaviíTimo odore a romát ico , e la piu blan
ca é la migliore * Viene afferito , eíTere fom-
mamente eccellente r!medio cefálico , maf-
fimamente eontro le vertigini, e giramenti 
di teña , ed ottimo fpecifico altresl contro 
i dolori delle giunture , o fie no dolori ar-
t icolari , a fegno , che é divenuto un pro
verbio preffo gli Spagnoli: Qualunque cofa, 
che non ha fanato la Tacamahaca , fanerallo 
la earanna ( a ) . PreíTo di noi P ufo di pren
derla per bocea, ¿ andato preflfo che in d i -
leguo; venendo praticata maüimamente co
me un medicamento Tópico per i tumo» 
r i , per le doglie, e fomiglianti ( ¿ ) . 

( a ) Savarin. Dift. Comm.Tom. i .p . f ^ ó , 
& feq. Quincy , Pharmac. Par. 2. fe el. .4, 
n 278. Trev. Dici , Univ. Dom. 1. p. 1455, 
in vece Caragne. 

C A R A T O . Gl i Arabi coñumano chia-
mare i l frutto dalla dclopeclia denominato 
Siliqua , Kerath i a ) Carato , denominazio-
ne , cui effi danno altresi ad un pefo, che 
é la meta della loro danek , o fia -f . della 
loro dirhemó , ( ) dramma . Neg l i Scrittori 
Latini noi leggiamo alt-resi Carattum , ufato 
per la vigefima quarta parte di un' oncia 5 
appellato altramente uno ferupolo ( c ) , 

(a ) Cañelli , Lexicón Medie, pag. 158, 
in voce Ceratium . ( b ) D'Herbel, Bibliotb, 
Orient. pag. 959. in voce Kerath ( c ) Veg
gafi Panciro!. Hot. Dignit. cap. 75 . Pitifc. 
Lex. A m i a . Tom. t, pag. 561. 

I grani de i carati delle pietre preziofe fo
no alcune volte piu pefanti di quelli , che 
fono ufati in altre occafioni . Secondo i l 
Sig. Joñas Moor 20. grani carati fono uguali 
a 24. grani del pefo di libbra da dodici on
ce ( a ) . Viene aíTerko da Monfieur T a v e r -
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nier, che ií Diamante del Gran Mogol pefa 
279. caraú (¿>). Ottanta otto carati fanno 
Un centinajo di ruttei (•£•). 

( a ) M o o r , Math. Competid, c. 2. p. 16. 
( b ) D i t l . Univ. Trev. in voce ( c ) . Conj , 
pefi , e [omiglianti praticati nelí1 Indie , p. 4 . 
& fcq. 

C A R B O N A J A . Le affai oíTervabili Car-
bonaje, o cave di carbone, che noi abbia-
mo femprema» avuto in queíV Ifola , fono 
quelle , che fi lavorano in BurrowíioneíT , 
lotto i l mare. Trovanfi in quefto luogo le 
vene del carbone continúate íotto i l letto 
del mare, ed i carbonaj hanno tanto cuore, 
e baldanza di lavorare in quelle vene , che 
fono viciniffime all'acqua, fendovi un gran-
diíTimo foííaio non piu di mezzo miglio di
ñante dal l ido, in cui é un'eritrata , o var
eo , che fa ftrada alia profonda cava del 
carbone fott' effo mare . Quefto é fatto a 
foggia di un rotondo pozzo, o foíTo, com' 
eíTi dicono, fabbricato in guifa , che é va
le voliííim o a íolkner fopra fe i l mare , i l 
quale vi feorre fopra alia picciola dirtanza 
di foli dodici piedi. 

Q_ueña famofiíTiraa Carbonaja era gia di 
pertinenza alia antica Famiglia dei K i n ~ 
kord'm. L'acqua frefchiííima , che fcaturike 
dal fondo non meno , che dalle fianeate, e 
dai lati dello foflb del carbone , fu fempre-
mai attinta , e gittata fuor d' effa foífa ful 
lido del mare da certa macchina , che é 
moffa dall'acqua che ne cava quaranta ba-
r i i i per volta . Quefta miniera di carbone 
fu continuatamente fcavata per mol ifíimi 
anni con grandiffimo vantaggio dei proprie-
í a r j , e la maraviglia grande fi é , come po
te íTe durar tanto tempe ad eíTer lavorata 
fenza i l menomo timore, che i l mar s'ap-
priffe fopr' eíTa . Ma alia perfine una grof-
íiíTuna marea ¡«afpettata fe piombar giíi 
tulta in un momento la fopprappofta vol
ta , ficché i miferi opera) non avendo avu
to campo d'involarfi al pericolo vi rimaíe-
ro tutti cola entro eftinti. Tranfazioni Fi-
lofof. n. 93. 

C A R B O N C H I O . quefto i l nome di 
una gemma, ufata comunifíimamente, ma 
pochiffimo conofeiuta . I I carattere diftinti-
vo del carbonchío fi é , che é una gemma 
di una durezza grandiíTima , e di un fondo 
roíTo , con una miftura di fcalatto . Fu i l 
carbonthio conofeiuto dasli antichi fotto i l 
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nome di M%P*'% , che venne metafóricamente 
ufato per fignificare, che quefta gemma era 
in alcuni raggi fomigliante al color del fuo-
co , concioíliaché la propria fignificazione 
della greca vece ¿a£im% fia un pezzo di car
bone accefo. I I nome Latino altro non c, 
che una traduzione del nome Greco, e mol-
tiífime fono ftate quelle nazione , che fo
no fi accordate a chiamarla con un nome , 
che ha i l fignificato medefimo. 

I noftri Giojellieri , preffo i quali eir é 
quefta gioja infinitamente rara, non la co-
nofeono per nome pAnicoia'-e , e cib non 
accade foltanto di preíente , ma é accaduto 
lo fteífo per moltiífime eta ¡ndietro ; e ra-
diífime volte i l vero , e genuino carbonchío 
é ítato veduto, ficché veniva comunemen-
te immaginato, che tampoco non efifteíTe, 
e quefto non altronde procedeva $ e proce
de che da un'errore . Concioffiaché fignifi-
cando i l fuo nome una fomiglianza ad un 
carbone accefo , i l Mondo generalmente 
venne in opinione, che quefta aveÜe quelle 
proprieta medefime, che ha un carbone ac
cefo , una delle quali fi é di far lume in 
luogo, ed in tempo ofeuro ; e facendofi la 
gente a fupporre , che fomigliante proprie-
tk si enérgicamente rammeraorata nel no
me , doveffe realmente nella gemma eífet-
tuarfi , né trovando gemma , che la pofle-
deíTe , effi fi fecero a credere , che foífe una 
favola , e che i l carbonchío non efifteífe al-
tramente: ma quefto é poco j concioffiaché 
le foverchie ferciii immaginazioni d' alcuni 
viaggiatori per voler far credere si fatto no
me verificato in tutto i l fuo fignificato , 
hanno fatto fpacciare , che in alcune regio-
ni uaa gemma fimigliante é ftata beniííimo 
veduta, e fi fon fatti anche a dame millc 
difacconce, ed impropriífime relazioni. 

A tutte quefte fanfaluche nuil' altro dec 
effer rifpofto , che tuttocib , che in fimi
gliante guifa é flato creduto , ed efpofto, é 
un errore fommameme aííurdo; concioília
ché non attribuirono g!i antichi in veruna 
maniera al carbonchío alcuna tale proprieta; 
ma che tutto i l ¡oro motivo, e ragione di 
daré i l nome d' anthrax avdpaZ, a queíía 
gemma fi fu , un voler chiaramente fignl" 
ficare, e daré ad intendere , che il carbón-
chio ha un fondo roíTo fommamente forte , 
e proíondo; ma chcqualora fi rivolga ver-
fo i l Solé , oppure quando fi leghi fopra 
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una fogíia lucente pallida , gitta a capello 
una, tal forte di color roííb , che é fimi-
gliantiffimo a quello , che fi vede nei car-
boní acceíi . 

Teofrafto i l maffimo degli antichi natu-
ralifti aííerifce tutto cib , che ora efpon-
ghiamo, in termini piani, e patenti, e la 
gemma, che ha la pur ora efpofta proprie
ta , la denomina aySpct% , carbone ardente. 
A l t r i fra gli a n í i c h i 1' hanno appellata car-
bonchio di Gara manto , oppure di Cartagi-
ne i e dai migliori Scrit tori fra i moderni 
l ñato fuppoüo , che fofle la gemma me-
deí ima, che il granato vero» Quefto pero 
in ponendo a fronte , ed in paragonando 
le due g io je , apparifce un ' error folenniíil-
mo , concioíTiacbé fia fommaraente ovvia 
e realmente eíTenziale la difieren?a , che 
paffa fra quefte due gemme non meno r i -
í pe t t o al colore che in rapporto alia figura . 

11 carbonchio é comuncmente trovato pu
ro 5 e fenza irregolari tá , ed é del grado 
m e d e f í m o di durezza dello zaffiro , e cede 
i n cib ú n i c a m e n t e al diamante . Trovafi 
inolrre fempremai d'una forma , o figura 
angnlare naturalmente , pih í o t t i l e , o mi
nuto da uno de'fuoi latí , che dal!' altro s 
e 1' eftrcmita del lato piu picciolo va a ter
minare in una pirámide puntata comporta 
del numero medefímo di piani, che la co-
l o n n a , che fono fei j, e quefti comunemen-
te d i fugua l i f l imi . Vien trovato adérente nel-
la fuá bafe alia duriffima, e ferruginea pie-
tra della fpezic dello ímeriglio , ed é íera-
pre pih finalmente colorito verfo la fuá pun
ta di quello fíalo nella bafe della fuá co
lorína „ 

La fuá. comúnc groflezza fi é della quar» 
ta parte d1 un dito rifpetto alia iunghezza, 
e due terzi d' un dito di diámetro nella 
fuá parte pih groíía ... Sommamente vago, e 
bello fi é i l fuo colore, e d' un roffo pro-
fondiffimo aífomigliandofi a quelle delle 
more celfe non ancor ben mature, e quan-
do é piu pallido , viene a penderé in un 
finifiimo colore fcarlattino, e non gia nel 
colore purpura ícente , o violetto del grana
to i ma aliorché quefta gemma, vale a di-
re , i l carbonchio vien rivoltato verfo la fac-
eia del Solé , viene a perderé la fuá tinta 
profonda , e comparifee efFettivamente del 
color medefímo d' un carbone ardente ; di 
maniera tale che la proprieta del aome af-
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fegnatogli da' buoni antichi s' avvera total
mente in fimigliante efperienza . Affumc la 
forza del fuoco non alterato, che non par
te col fuo colore da eíío, come fanno mol-
tiííirae gemme, le quali non foffrono d' ef-
fere inveftite dal fuoco ; né diventa piu 
bianco r o piu pallido . E ' ftaía queda un* 
efperienza con eñrema aecuratezza, e di l i -
genza fatta da' noñri Giojellieri , i quali 
cífendo poco contenti , e non piacend clo
ro i l fuo colore foverchio profondo, fi fono 
ingegnati di renderlo piu vivace , e piü 
sfavillaníe ali* occhio con ifpogliarlo d' una 
parte di fe per mezzo del fuoco ; ra a per 
quanto abbiano tentato, tutto é andato lo
ro fallito. 

V iene trovato, febbene con rarita gran-
diffima , cosí come i noftri Giojellieri i l 
vorrebbono , naturalmente nelle Indie Orien
tal! , ma per la divifata rarita cosí grande 
vien cenfiderato , come 'una pietr.a, quaíl 
diffi , prodigiofa. 

Le diftinzioni fra le pareethie gemme di 
color roíío fono eüremsmente delicate, ed; 
i loro nomi in alcun grado arbitrar) . Da 
molti Autor i é fiato confufo i l carbonchio 
col rubino, ed hanno deterrainato col Gar
cías , che ciafchedun rubino , che foverchi 
i l pefo di venti quattro carati , fia propria-
mente un carbonchio. Quefia gemma perb, 
é flato con tutte le efperienze provato, ef-
fere evidentiífimamente i l carbonchio degli 
antichi , cd eííenzial mente di vería dal ru
bino , nel raancargli quella tinta porpori-
na , nella quale i l color di querta gemma 
va a finiré , ficcome é infinitamente evi
dente in tutte quelle di fondo \ quefta ter
minando in un vero colore fcarlattino ; per-
c io , va prendendo i l colore veraciífimo di 
un accefo carbone , fe venga efpofto al So
lé , locché non produce in contó veruno i l 
rubino, né i l granato , né qualfivoglia al-
tra gemma , che in vece di quello eípoña 
al Solé diviene, o pavonazza , o di color 
porporino . H i ü . Iftoria dei Foffil i , p. 589, 

I carbonchi piu fini degli altri tutti vien 
detto , che fieno prodotti nell'Ifola di Cey » 
Ion , e che i l Re di quella Regione pcíTeg 
ga un carbonchio della larghezza d* un pal
mo , e della groífezza di tre buone dita 
cT un vivaciffimo fuoco . Faolo Véneto , apud 
Eraíra. Francifc. Hort. Ind. Parte 2. p. 1229. 
D' Herbel. Biblioth. Orient. pag. 780. Da 
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alcuni vengono i carbonchi racchiufi fotto 
la Claííe dei G iaan t i , e dei Granati. C a -
ftcllt, Lex. Med. pag. 135. Vcgganfi gil Ar-
ticoli GRANATO, GIACINTO , ec 

C A R B O N E . I I comune carbón di mi-
K'.era , o diré lovogliamo earbone di térra , 
contiene in íe copia abbondatiííima di fa-
k ammoniaco . Le bocche dei noftri fuo-
chi fotterranei di quelle parti ov' é i l car~ 
bom, tutte ce ne fomminiftrano, e ne vien 
irovato anche in mattoni , ove nuil' altro 
vi é , falvo Wcarbme abbromato coli'argiila . 

Pub , a vero diré , apparire ñrano ad alcu-
no , che qucfta neriítima. foñanza forami-
nifíri altra foñanza biancbríTima, quale ap-
punto fi é queño fale finiffimo: ma cono-
icono, e fanno molto bene i Ghimic i , co
me tutti i íali volatili , qualunque fiafi la 
maniera , onde liberargli dal loro fetore , 
ed intenío colore , per vía di trasmutargü 
in un fale ammoniaco., per mezzo di un' 
acido , quali appunto fono lo fpirito di ía ' 
le , i l vetriolo,, ovvero rallume y dopo una 
fublimazione fatta coneííi íal i , queñi ven^ 
gono a trasmutarfi in bianchi , in dolci , 
ed in puri . La ragione di si fatto cambia-
mentó fi é , che quamunque i íali portino 
íempre íbpra con efíi aícuna porzione del 
loro fetente olio in uno flato di volatilita; 
íuttavia eííendo per tal modo in certa ma
niera fififati, é giuoco forza , che ¡'olio fé
t ido, per T energía del fuoeo, dia i l primo 
ad alzarfi , laíciando il fuffeguente fale am
moniaco ícnza odore : febbene feguita a r i -
maner dubbiofo, fe i l fale fía migliorc, o 
piíi cattivo dopo una íomigliante operazio-
ne, e fatica. Vegganfi le Tranfazioni Ei-
lofof. al num. 130, 

CARCASSE . Le Carcaffe- nella guerra 
fono oggimai ándate in difufo, avvegnaché 
fia íh to fperimentato , non corrifpondere 
riípetío a que! buono effetto y che i mi l i -
tari promettevanfi da quelle . Le bombe, e 
le palle infuocate eziandio ípenmentaníi di 
ugual fervigio, e ad-un tempo íkíío di bri-
ga, e di fp^a infinitamente minore . Saint 
Remy , Memoires Artillerie , T o m . 1. p.343. 
Saint Julisn , Forge de Vulcan. pag. 78. Guil l . 
Gent. Di¿l. Par. 2. ¡n. voce CarcaJJ'e . Faefc. 
I ng . Lex..pag* 153./F0//. Lex. Math. p.3ic. 

I n vece delle t a ú c h é r c a r e a f f i y M é ña
ta introdotta una nuova fpezie fatta di ban
do ni di k t m 5, u di coílole , che racchiudo-

no un facchetto di canovacdo pleno zepp© 
di materia aceendibile per si fatto modo 
che é cofa preííbché impoffibile l'eftinoue^ 
re, poiché abbia prefo fuoco. Faefch. Toco 
citato . 

Noi abbiamo altresi una terza forta di 
carcajfe d' invenzione modernifTiraa per fer. 
vigió della marina , che non differifcono 
in rnenoma cofa dalle bombe , falvo che 
nel loro effer piene d' una certa compofi-
zione firaile alia poc' anzi additata della 
aceendibile materia , cd aventi cinque ac-
ciarini íutíi carichi di polvere e le fue 
martelline , che prendon fuoco dalla vampa 
del mortaro, e fatto fuoco ladivifata com-
poíizione viene veementiííímamente accefa 
dai divifati fo r i . Cu i lL Cent. Diél. Part. 2. 
in voce 

G A R D I A L G I A . Queña crudele infer-
mita viene altramente detta cardiogmus , 
K.cip£iáyi¿@', quantunque alcuni diftinguono , 
riflringendo ú cardiogmo ai gradi piü feveri 
ed intenfi di si fatta indífpofizione , che 
giunge alie palpitazioni, ed alie febbri , o 
la cardialgía agli attacchi pib leggieri di 
queño male . Veggaíi Gor. Med, Definí 
in voce Linden , Sel. Med. Excrc. 13. 
§. 133. & fcq. Caftdli , Lexicón Med* 
pag. 136. 

E* la c a r d i a l g í a ' d o l o r e fpasmodico, © 
coílrittorio nell' orifizio dello ñomaco . I 
Medici diñinguono queíla afFannofífíima ma-
lattia in idiopatica , ed in íintomatica: ' la 
prima , che viene eziandio da alcuni ap* 
pellata cardialgía naufeofa , prende fuá ori* 
gine dalle crudezze üanzianti nelle prime 
vie , ed é affai volte dovuta ai vermi: Tal-
tra per ordinario é dovuta ad una foppref-
íione dei meílrui , o delle fcariche emoroi* 
dali . Quefle diíFerifcono grandemente rifpeí-
to al grado, avvegnaché, la íintomatica co-
minci con violenza grandiffima , comecché 
le vifeere , e la vena-porta fono Ürafcinate 
in confenfo con effa ; ma i l grado violen»-
ti film o della cardialgía é quello, che é aĉ  
compagnato con isvenimenti » In quedo 
turto i l mefenterio é ílrafcinato in confenr 
fo , ed é aíTalito con ifpasmodiche contra-
zioni . Alcune volre ancora ndh cardialgía 
idiopatica vi c un grandiífimo timore ¿1 
fuííbcamento: queüo nafce dal confenfo del 
diafrarama e del pericardio. 

% » / della cardialgía . Sonó queñi una 
leu-
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íenfazione di compreffione cá infierne di 
tenfione fopra ia foíTetta , o fia bocea deU 
lo ílomaco , uno flringimento , cd aníicta 
dei precord) , ed aíTai fíate vi viene una 
naufea, e bene fpeffo i l vomito efFettivo. 
Allorché nel cafo vi fieno vermi , viene 
in bocea una copiofa affluenza d' acqua, e 
la materia mueeofa fi ferraa alia bafe del-
le gengive non altramente che vi foffe at-
taccato un pezzo d'alcuna cofa fredda . I I 
caldo, ed i l freddo aleune voke vanno , e 
•vengono a vicenda, ed in un fubito fopra 
3a perfona del paciente, ed il lamento bat-
te íempremai fopra un vuotamento dello 
í loraaco, e vien mitigato con un paílo ab-
bondante; ogni volta che ancora i l pacien
te pub ruttare, gliene verra dacih per al-
lora del follievo ; e finalmente ove !e com-
moxioni deJ íangue nella vena-porta fono 
in difetto , vi ha d' ordinario alcun lampo 
di febbre , che 1' accompagna . 

Perfone fog^ette alia cardialgía . Sonó que-
fle d' ordinario le perfone infermicce, maí-
í a n e , e dette dai Medici valetudinarie , che 
lianno piene di materie impure le prime 
v i e , ed imbrattate, Alcune fíate le perfo
ne ipocondriache vengono attaccate dalla 
eardialgia in grado veementiííimo , avvegna-
ché cofloro íieno d'ordinario molto anche 
moleftati dalle flatuofita: le Donne fogget-
te altresi ad attacchi, ed affezioni iñeriche, 
t t a l i , che patifeono la foppreffione del lo
ro corfi meftruali, aííai fovente cadono nel-
Ja cardialgía , e non rade voíte i fanciullet-
t i infeftati dai vermi. La cagione del male 
é o la flatuofita , od infarcimento di mate
rie cattive nello ftomaco , e negl' inteffini, 
ehe viene a cagionare un reciproco rilafcia-
mento, e riñringimento del tono dello fto-
maco , e degl' inteftini medefimi, e deüe 
altre parti , che vengonvi chiamate in con-
fenfo. Mlorché il tono é rilafeiato, lo fla
to ha luogo d' eflenderfi, e per confeguente 
k partí vengono ad eflere diftefe, ed allun-
gate, e venendone dopoi i l coflringimento 
delle partí , quefto é accompagnato da un 
fcnfibiliííimo dolore peí confenfo dei nervi; 
di modo che nei cafi violenti , aflai voite 
i l paziente va in deliquio, e fembra , che 
rimangane fofFogato . 

Le cagioni producenti í' aecefifo di quefta 
crudele infermita fono coftipazíoni , e rite-
sute flatulenzi; raffreddamenti fufaitaneldeir 
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abrióme , allorché i l corpo é rifcaldato; i 
cibi crudi, ed afeiuíti, e maflimamente du-
r i foverchio alia digeflione , 1' inghioítire 
copiofi cibi fenxa gran fatto mañicargli , 
ed appena acciaecati ; i l cambiamento di 
una dieta ftretta e frugaliííima , e maífimá
mente di cibi dozzinali , in una dieta piti 
delicata , e trasmodante , non di rado fa-
ranno occafionali cagioni di queflo male , 
ed alcuna fiaía altresj i l cibo troppo m i -
fero , cd i l fopprimere , e tener chiufa in 
petto, fenza sfogarla , una qualche violenta 
paífione, o dolore , o triftezza , od odio , 
o fventura aceaduta , o fimigliante traver-
fia . A quefta indifpofizione piu di qualun-
que altro fono fottopoñe le perfone di tem
peramento dilegine , tenero , e delicato . 

Prognoflici in una cardialgía, Quefla raa-
lattia nelfuo ñato femplice, e ne' fuoi pri-
mi accefli non é una indifpofizione fom-
mamente terribiie i ma la lunga fuá fta-
zione in un corpo, ed i l fuo lungo conti
nuare ra che la perfona cada in abiíuali 
sfinimenti , e deliquj, ed alcuna fiata met-
teralla in perieolo di congeílioni di íangue, 
e d' infiammazioni . La cardialgía á ú \ z fpe-
zie fintomatica non folo ella é malagevo-
liflima a curaríi , ma ella é eziandio aflai 
piu violenta di quello fialo la eardialgia 
idiopatica j concioffiaché quefta feconda fi^ 
bene fpcflb d' una corta durata , dove la 
fintomatica per lo contrario degenera aflai-
fovente in abituale , e fa cader la perfona 
in convulfioai continúate , maflimamente 
in quei cafi, nei quali fono ftate fommini-
ftrate al paziente delle medicine d' Índole 
calda , con intenzione di fortificare i l tono 
fpoflato dello ftoraaco. V i fonoftati altresi 
degli efempj, nei quali fendo ftati fommi-
niftrati ai pazienti d'abito ipocondriaco dei 
medijeamenti emetici, quefti fon venuti per 
si difacconcia medicatura a cadere in effet-
t ivi altiflimi deliri , e talvolta ancora in 
un'aíToluta pazzia Veggafi/««c/ler, Con-
fpe£lus Medicus , pag. 580. 

Método della cura della cardialgía-. Nella 
cardialgía idiopatica la materia peccante dee 
eflere prepárala , e corretta per mezzo di 
roedicamenti d' índole e natura rifolvente, 
aftergente , ed incidente , quali appunto fo
no i l tártaro tartarizzato, ed i l tártaro ve-
triolato : dopo di quefti dovra 1' aecurato 
Medico far prendere al paziente gli aro» 
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rnatici d'Índole agrá , c íVa queñi uno de' 
migliori fi ^ i l pepe comune : unitamente 
a queño potranno con fomraa dicevoiezza 
unirfi le radici agre , come fono quelle di 
pimpinella , d 'arum, e fomiglianti, ed acr 
coppiare a si fatta rnedicatura una bevuta 
da farfi ad aggiuíbti intervallí di vino ben 
caldo , in cui vi fieno ílate boliiíe dells 
íoílanze aromatiche . Da alcuni valenti Me
did viéne in fimiglianti cafi altamente com-
mendata la íenapa ; come anche in mol-
tiíTimi cafi gli aíforbenti comuni fervono 
in luogo dei correttorj , concioíiiaché ven-
gano atender la materia molle , e polpofaa. 

Dopo alcuni pochi giorni , che ií pa
líente avra fatto ufo dei divifari medica-
ment i , in evento che nel cafo non vi fia 
qualche contraindicaxione , fara cofa fora~ 
mámente dscevole ildargli un ' emét ico , ed 
in cal cafo per oítenere un'effetto adegua-
to fara fommámente a propoíito i l preferí» 
vergli due , o tre grani di tártaro eméti
co con alquanti grani di tártaro tartariz-
zato. I n quei cafi ove fienovi de' verrai 5 
dopo che faranno ftati fomminlílrati i piü 
amari dígeftivi, le feguenti cofe dovrannoílí 
far prendere, per diftruggere con ficurezza 
si fatti animalucci, come i l mercurio dol-
ce ,. o cofa a quefta fomigliante; dopo di 
cib fara cofa ottimamente fatta i l preferi-
vere al paziente delle picciole dofi d' otti-
ma triaca da prenderfi ogni fera coIT in-
tenzione medica d1 un medicamento anodi
no , e dopo tutto queílo i l tono delle par
tí dovra eííere fortificato per mezzo delle 
medicine calibeate * unite agli amari co
muni . 

Nei cafi poi della cardiaglia fintomatica 
accompsgnata da sfinimentl, c deliquj, le 
medicine d'Índole calda preferitte perl'idio^ 
pática debbon fuggiríi cañe pejus & angue, 
ed in luogo loro fi dovri far ufo dei me-
dicamenti nitroíi attemperanti acccppiati con 
una pisciola prefa di cinabro , e con i fali 
digeftivi impregnati con poche goccíole de-
gli olj effenziali aromatici , Medicamenti 
di quefta claííe riefeono fempreraai d' un 
íingolariíTimo vantaggio nei cafi di ftringi-
menti r e coftrizioni dei precordj , c difor-
dini di fpezie fomigliante , non ra^no in 
qualíivogha cafo r e per qualfivoglia cagio-
ne prodotti , ra a cziandio in tuíti i feñi , 
cd eta ^ e temperamenti „ 
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Nei giorni di mezzo , durante i l cotCo 

della diviíata medicatura dovra ti paziente 
prendere dei medicamenti purganti della fpe
zie , ed Índole piu gen tüe , e dopo di que-
fti dovrannofegli preferí veré i medicamenti 
comuni calibeati, ed amari, per riftorare 
e ricovrare i l tono delle parti d e finalmen
te i 'ott imo di tutíi i prefervativi per im
pediré che i l male fi faccia di nuovo fen-
t i re , e torni a prender piede , fara la ca-
vata di íangue tanto nel la Primavera, quan-
to nell' Autunno, Le medicine aromatiche 
ia genérale non folo rendono la materia 
peccante piu fluida , ma fortificano altresi 
a un tempo fieffo i l tono ¿elle par t í ; e 
per quefta ragione appunto , allorché non 
vi ha calor febrile , che dithubi i l pazien
te , riefeono rimedj in eftremo grado va-
lutabi l i , e femmamente propri , ed cffica-
ci i raa fa di aieñieri che non vengano in^ 
modo veruno preferitti ove fi faccia fenti» 
re i l menomo calor febrile, ficcorae affaif-
fime fíate fuole accadere nel cafo della C¿T>"-
dialgia fintomatica ; concioffiaché in quefte 
cafo faranno íempre di venir piu fiera , e 
veemente T infermita medeiima , anziché 
abbatterla, e dileguarla. I I rimedio comu-
nemente , c volgarmente adoprato in pâ -
recchie contrade per la cardialgía idiopati-
ca fi é i l fare inghioííire diecr , o dodici 
granelli di pepe in una cucchiajata d* otti-
ma acquavite > e quefta a dir vero non é 
medicina da totalmente difpregiarfi , avvc-
gnaché non folamente viene ad eííere un 
correttivo della materia , ma viene a pro-
durre una gentile diaforefi , la quale in ca
fi fomiglianti riefee in fommo grado bené
fica, c vaníaggiofa. Juncker , Confpecl, Me
die, pag. 581, 

C A R I C A . La preferizione comune per
la carica della polvere d' un pezzo d' arti-
glieria é la meta del pefo della fuá palla., 
Nei cannoni da baftimento da guerra Bri-
tannici,. la preferizione per un cannone di 
portara cí trentadue libbre , é fette fedice-
fiíTii del pefo della palla - Ma uno Scritto-
re moderniffimo é di fentimento , che fe-
la polvere in tutíi i cannoni da vafccllo , di 
quaifivogiia portata fiafi , foíTe ridottaadun 
terzo dei pefo della palla, od anche a pe
fo minore di quefto, ne nafcerebbe un van
taggio fommamente confiderabilenon jó
lo per rifpetto al riíparmio della munizio-

ne y 
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i ma eiiandio per c o n í e m r e ¡ cannoni 

piü freíchi, e piii fani , e nel tempo me-
defimo di maggiore cííetto ncl pregiudica-
re co' loro colpi i bañimenti de5 nemici . 
Colla prefente prefcrizione di polvere i can-
noni vengono ad eíTere rifcaldati , e la lo
ro armatura , e guarnimenti íoverchio ur-
ta t i , e queílo folo marefFetto é valevolif-
fimo a render la palla meno efficace nei 
colpo fuo . Conciofíiaché una palla, laqua-
Je pub foltanto paliare appunto un peiio 
di legname, e quivi viene a perderé quaíl 
íutto i l fuo moto , ha molto miglior agio 
di fendere , e di fpezzare la tavola raedc-
fima di queílo , che ella la venifle a tra-
forar nettamente con una molto maggiore 
velocita. Vcggafi Robins , Progetto per ac-
crcfcere la tea dei Bafíimenti da guerra 
Britannici pagg. 17. 20. 

C A R I E . Sonovi nelle oíía parecchie fpe-
zie di carie. I I íommamente dotto Medico 
Monfieur Monrb fa parola di fette fpe7¡e 
di caüe da eíío fteffo vedute . Qucfte i l va-
lentuomo diftinguele colle feguenti appella-
zioni . 1. La c a r i e fecca , o cancerofa . 2, 
Carie fatta da' tarli , ovvero ulcera delle 
o í í a . 3 . Carie carnofa , ovvero ulcera delle 
oífa con Iperfarcofi . 4. Carie fagedenica , 
con Iperfarcofi. 5. Carie fcrofuiofa . 6 , C a 
ñ e Scirro-cancerofa. 7. Carie cancerofa di-
latantefi. 

Entra queílo grand' uomo in un curiofo 
piano di parecchie indoli , e nature di que-
fte íopraccennate fpexie di carie, e del ma-
neggio tópico, con cui debbon' eííer tratta-
te . Ma ípedita , e ficora feparazione di, 
íutta !a parte corrotta é 1' indicazione priu-
cipale , alia quale fi dee aver la mira . 
Veggafi, Saggi di Medicina d'Edimburgo, 
Tom. 5. Ar t . 24. ed il Riftretto , Totn. 2. 
pag. 150. & feq. ove Monfieur Monrb fa 
vedere T analogía delle di vifate malattie del
le oífa, colle altre del corpo umano. Ella 
non é quefta g i l cofa íorprendente , con-
cioffiaché abbiano le oíía la medefima tef-
fitura genérale ; e vengano foltaoto diftin-
te dalle altrc par t i , per la loro grande fo-
lidita , e confiftenza . 

Una carie differifce da una fpina vento
la in queÜo , che la feconda comincia den
tro la loítanza dell'offo , e s 'alanza all' 
insu ; dove per lo contrario la prima co-
«nincia dalla fuperficie dciroíío medefimo 
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c s' avanza all ' ingiu . Veggafl 1' articolo 
SPINAVENTOSA . 

Le carie vengono ilivife in idiopatichc , 
ed in fintomatiche.. 

La carie idiopatica , o diré la vogliamo 
carie femplice , é un' crofione di un' ofíb 9 
fopravveniente fen'za alcun' akra malattia , 
che dee comunemente fuá origine ad alcu-
na cagione efterna , e radiffime volte ad 
una cagione interna , come alFafAuíTo de-
gil- umori . 

La carie fíntomatica é quella che affaif-
fime fíate fopravviene alie perfone infetta-
te profondamente da alcun'altra infermita , 
e mafTimamente da malore radicale vene-
reo ; o da fcorbutica profonda affezione . 

Debbono altresl le carie acconciamente 
dividerfi per rapporto ai loro gradi. 

Quelle , che trovanfi nel primo grado , 
difcopronfi da un certo graffo giallognolo 
fopra la fuperficie dell' oíTo queile del fe-
condo grado da un certo grafio di color ñe
ro . Nel terzo grado conofconfi eíTer le ca-
r k da una ruvidezza , e da una difugua-
glianza dell' oífo medefimo cagionata da una 
ípeííiífima moltitudine di minutiííimi fori . 
Nel quarto grado la corruzione penetra piíi 
profondamente perentro tutta la foftanza , 
che fembra tale appunto , quale foííe per 
difcioglierfi, Vegg. Juncker, Confpeéí. Chi -
rurgicus, Tab. 51. p. 518. Le Clerc , Trat-
tate Chirurg. Difsert. Cap. 4, Compl Surg. 
pag. 177. 

La carie é propriamente un' índifpofizio-
ne , in cui 1' ofíb , da qualfivoglia cagione 
cié fi dipenda , viene ad eííere fpogüato , 
e pr ivo , del fuo perioftio, ed avendo per
duro i l fuo natural calore , e colore , di
venta untuofo, giallognolo, feuro , ed úl
timamente ñero : queílo é i l primo legge-
nífimo grado di quefta malattia , ed é ap
punto cib , a parere di Cornelio Celio , 
che dagli antichi fu denominato Os vitia-
tum , ed anche nigrities ojfium. Ma i l gra
do maggiore di quefta brutta malattia , é 
ove T oflo é corrofo , e mangiato , e dove 
faffi diíuguale per la ragione del lo fpeííb 
numero de' piccioliflfimi. fo r i , dei quaíi egli 
é pieno , allorché egli va fcaricando una 
fchifofiííima marcia , la agrimonia della qua
le ammorbidifee , alienta , e diftrugge le 
parti carnofe, che lo circondano. Quefta , 
e non altra fi é la vera carie , o diré la 

vo-
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vogliamo, ulcera dellc offa, e cadauno of-
fo del noftro corpo é íbggetto a si brutto 
difordine 4 e quantunque poíía apparire , 
che queft' ulcera fia ficuramente, e felice
mente fempremai fanabile , cib non oílan-
te pur troppo frequentemente addiviene , 
che dopo eíferfi formata la cicatrice, eche 
ella fíafi cosí rimafa per alcun tratto di 
tempo , vengafi a formare un novello ab-
iceíío , e che tutta la malattia torni a r i -
prender piede di bel nuovo, e che la ma
teria acrimoniofa, e corrotta, che di con
tinuo vomita e sgorga fuori dall'oíío caria* 
to , eííendo raccolta dentro, e venga ad in-
generare molti crudeliflimi , e fommamen-
te penoíi fintomi , ed a diftruggere novel-
lamente le carnoíe parti adjacenti. 

V i fono ftati riconofeiuti molti nomi , 
e molte fpezie di quefta truce infermita , 
e d'altre exiandio , che fono della cute , 
da eífa provenienti ; e fono ftate appella-
te carie , come una fpina ventofa , ovve-
ro una fpince ventofitas , una cancrena , e 
da Celio un cancro dell' cífa } e da' Greci 
fono üati ufati per iípiegarla alcune fíate i 
termini Teredo , e Padarthrocaces , Non 
mancauo Au to r i , i quali coflituifeono tan-
te fpezie diíferenti di carie , quanti fono i 
varj nomi , co 'quaü fono ñate appellate i 
ma fra queíle si picciola é la differenza , 
che vi fi ravvifa , che non puoíTi con di-
rittura aíferire , che fieno in realta íante 
ípezie diíferenti . Poífono nulladimeno le 
carie con fomma acconceiza , e proprieta 
dividerfi in due fpezie , una , cioé , allor-
ché la malatíia comincia nella parte inter
na dell' offo ; 1' altra quando ha la fuá ra-
dice, o principio nella parte efteriore, od é 
prodotta da un' efterna cagione . Quefta pub 
eífer detta una carie 9 e quella una fpina 
ventofa , oppure ove ella fopravviene ai 
bambini , fecondo l ' aggiuftato parere del 
Severino, una Pcedarthrocaces, 

V i ha due principali cagioni della carie 
delle ofifa , una , ove l ' oífo é fpogliato e 
privo del fuo perioílio da una ferita , da 
una frattura , o da altro fimigliante acci
dente , ed é corrotto , oppure dall' eífere 
efpofto all'aria eñerna , o rifcaldato da ve-
üito fudicio, ed untuofo : 1'altra cagione, 
ove venga inrerrotta ,ai fluidi la loro cir-
colazione da alcuna efterna viólenla , qua-
lunque ella fiafi per eífere, oppure daqual-
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fivoglia interna cagione fimigliantemeníe i 
quindi ne fuccedono , e T infiammazione , 
e la fuppurazione , e tanto ToíTo , che i l 
fuo perioílio reftano danneggiati a tal fe-
gno, e grado, che i vafi , i quali fono in-
vitati alia parte peí nutrimento , e foñen* 
lamento di quella, effendo, ed infiammati, 
e corrotti , T oífo vien condotto nel trifto 
coníenfo , e va efficacemente e con forza 
caricandofi . Si fatto inconveniente fe non 
venga efficacemente , e con ifpeditezza r i -
parato, fi dilata enormemente , e fi fpan-
de , e va comunicando fuá índole malva-
gia alie parti adjacenti dell'oífo medefioio ? 
e fa a capello que' progreffi medefimi , che 
far íogliono le ulceri nelle parti piu mor-
bide, e carnofe. Sonovi pertanto parecchi 
gradi di carie dell'oífa: la prima é quando 
ToíTo é nudato , che fi vede ingraífare , c 
divenire giallognolo : quindi in breviífitno 
tratto di tempo prende un colore totalmen
te giallo, oppure ofeuro , od anche ñero ; 
ed allora é fegno che la carie comincia a 
degenerare, ed a prendere un cattivo flato 
aífai peggiore del primo. I I terzo grado é 
allora quando 1' oífo faífi difuguaíe, afpro , 
e ruvidiííimo , e quanto maggiorc fara 1* 
eroíione, e mangiamento , che le oífa avran-
no fofferto , tanto maggiore comparira la 
loro ruvidezza, e difuguaglianza . Allorché 
il cranio é forato per tutte due le fue ta-
vole, o volte ; oppure quando la tibia , o 
1' oífo del femore fono mangiati fino alia 
midolla, ella é quefta una carie d' una fpe
zie veramente peíTima ma la peggiore di 
tutte le altre carie é quella, in cui i l cafo 
pub a buona equita eífere fentenziato per 
preífo che difperato, ella é quella, che vie
ne a cadere fopra le giunture, od in quel-
le parti delle oífa , che hanno una bafe 
profondiíTima , conciofifiaché in fimiglianti 
cafi non fíavi acceífo alie mani per poter 
nettar l 'oífo, né vi ha aífolutamente altro 
rimedio , falvo quello di troncare tutto i l 
raembro, ove fi trova la carie. 

M o l t i , e molti fono i metodi , che fo
no ftati azzardati , e pofti in pratica per 
la guarigione delle carie: il primo , e mez-
zano é applicato al grado leggeriffimo efu-
perficiale della malattia, e viene effettuato 
per via dell' applicazione di medicamenti 
fpiritofi , quali appunto fono lo fpirito di 
vino , l'acqua della Regina d' Unghena s 
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^npüre per vía de' leggicri balfamicl, qaali 
appunto fono la polverc dell' erba appella-
ta Ariítoiogia, la polvere florentina , l Iris , 
la mirra , ovvero V aloe. Ove ro dopo che 
la parte fara con sftrema aecuratezza flata 
nettata dalla marciofa materta , che 4irc-
raíTi via con deile ben afciutte pe^e di l i 
no , dovrannofi fpruzzar denír'effa le {lo!-
veri divifate ; e dovraffi continuare, íenza 
¿ancarfi , fomigliante raedicatura , fino a 
tanto che non ne fia perfeltamenre feguita 
la totale guarigione. I n una carie, che pe-
netri alquanto piü profondamente , hanno 
luogo rimedj piu energici, cd efficaci, qua-
l i appunto fono la polverc d'euforbios op« 
puré i ' efifenza di quello , fatía m fpinto 
di vino a dovere depúralo , e rettificato , 
oppure l 'ol io di garofani , di cannella s o 
di guajaco ; e con queíf olj puofTi toccare 
la parte affetta colla punta intinta ü' un 
pennello, acolarvi una foítiljííima pezzetta 
¿i lino ben bene in cífi olj inzuppata , e 
;poi fopr'eíTa parte applicata . Servonfi al-
cuni altresi dei medicamenti corrofivi , a 
xagioa d'efempio , dcü' acqua fagecienica , 
€ dcllo -ípirito di vetriolo , oppure di zol-
fo i ed in luogo di queüi eziandio ufar fo-
gliono alcuni , non fenza grandiflima riu-
feita , una foltízione d' argento vivo nell' 
acqua forte . Allorché per mezzo di f:mi-
glianti mezzi ne é fucceduto uno sfoglia-
mentó dell'oífo , allora la faccenda va-trat-
tata con gli fpecifici balfamicl. 

U n fecondo método per la cura delle 
carie di grado maggiore, fi é quello di fo-
rar T oífo col trapano, e dopoi veílire ben 
bene la parte o con medicine balfamiehe , 
o fafciarla feraplicementc con fila di tela 
di lino afciutnílime . Per fimigliante mé
todo ne fegue lo sfogliamento dell' oífo , 
ed allora i vafi fi fpingono per entro i 
piccioliífimi fori , e quefti unendofi , e 
congiungendofi colla carne adjacente t ven-
gono a formare una nuova coperta per 
V oífo . 

I I terzo método di fimigliante cura viene 
effettuato per mezzo di un raípatojo , op
pure per mezzo di uno fcalpello, ícaglian-
do fuori le parti corrotte , o viziate^deU' 
oífo, fino a tanto che bene addentro com-
parifea bianco , o rofficcio , e fano : ed i l 
quarto método Analmente che é molió 
antico , ed aífai fpeditivo , e certo , fi é 
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quello della fon taae i lao cauterio attua^e^ 
ponendo ¡1 ferro infuocato e rovente fopa-a 
la parte viziata dell5 offo fieífo . Método 
fimigliante pero non é neceífario , fe non 
íe nei gradi maggiori di quefta brutta ma-
lattia e nell'effettuarlo fa onninamente 
di meílieri , che fia avuta ogni maggior 
cura di non intaecare di un menomo che 
le parti morbide adjacenti. Per queda ra-
gione vorrebbevi ftmpremai col Chirurgo 
operante un' affiftente , i l quale nell'atto , 
che i l Ghirurgo ©pera, teneííe indieEro , e 
iontane tutt' e diie le labbra della ferita ^ 
fino a che ía^tWcíeiMla, ̂ xJje j u b efíer fatta 
in un batter d' occhio , fia eíFertuata ; ed 
in evento, che 1'apertura non fia fufficien-
te 5 converebbe dilatarla innanzi con una 
tafia di fpugna , oppure sddinttura farla piu 
larga col trinciante fino a che ToíTo com-
parifea tutto feoperto , e fa altresi di me
ílieri , che la parte fia prima ben ben pur-
gata , e nettata da tutte le marcie , e dal 
fangue corrotto con afciuttiííime pezze di 
tela di lino ; ed in evento , che vi fieno 
fungofita carnofe , conviene altresi onni-
namente levarle via „ U n ' applicazione del 
cauterio , alloBehé il raale é di confidera-
zione , ftentera fola a produrre 1' cffett© ; 
di modo che ricercafi comunemente , che 
quefio cauterio venga piü , e piü voke 
ripetuto , a certi dati competenti inter-
valli ; ed in evento , che le carie fieno di 
tale efienfione , che un cauterio folo non 
venga a coprir tutto 1'oíTo-, converra farae 
p iü , e bifognera che i l primo fia fatto «el 
mezzo, e gli altri ncl taglio, od affilature 
dell' oflb , vale a diré verfo le medefime . 
Operazione fomigliante non é gia accom-
pagnata con un gran dolore , qualora fia 
ufata efatta diligenza -di non intaecare le 
parti morbide adjacenti ; avvegnaché le 
ofTa fieno per fe fteífe libere da qualfivogiia 
fenfazione dolorofa. Ove i l eran i o é la fede 
di fimigliante infermiia, i l cauterio é fem-
pre fatto con grandiffimo rifehio , come 
altresi nelie cofte , oppure nello flerno t 
avvegnaché le partj confinanti , ed adja
centi fono di troppa confegueaza alia vita , 
I I carpo , ed i l tarfo eziandio con gran-
di filma difficolta ammetteranno i l cauterio 
a motivo del confine vicinififimo dei ten-
dini , e dei Ugaraenti , i quali é appena 
poffibile i l non imaccargli neü'operazioae, 
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oj iché la parte fara cauterizzata dovrafll 
faíciare con fole pezze di tela di iino beae 
afciutte , oppure in evento , che i l ^atiente 
íi dolga di fentire del calor agrande nella 
parte , potraffi innanzi di fafciarla inxup-
pare ben bene la pezza di tela divifata 
riel lo fpirito di vino : dopoi dovrannoviíi 
applicare i balfamici , fino a che la parte 
cominci a sfogliarfi , ed aiiora ? fe la gua-
rigione fia perfetta , la vacuita verra a 
riempirfi totalmente di faniffima carne . 
Ma íe T oíío rimangafi nudo, oppure fe 
la carne , di cui viene âd eíTer coperto , 
íia foffice , e f p u n g o í a e non attacchifi 
quanto bafti all ' oíTo !íottopofto , ovvero 
ove i ' oíío rimane ícoíorito; né nell ' uno, 
né nell' altro di queñi cafi la cura fara mai 
ftabile ; ma i l malore tornera a far capo 
di bel nuovo , feppure non venga a tem-
po , e con efatta acconcia cura impedito . 
I n quefti cafi perb é giuoco forza , >che 
1' operazione venga intieramentc ricomin-
ciata di nuovo , laúcame fpungofa debbeíi 
levar via , ed applicarfi novellamente i l 
cauterio attuale.., altramente la guarigione 
non potra giammai eíTer certa , e ftabile 
in verun c o n t ó , :Eiftero:3 Chirurg. p. 204. 

C A R N I V O R O . . Agli argomenti , de1 
quali fi é fervito i l Dottor Wallis , ed 
altri , per provare , che T uomo non é 
dipersé , e di fuá natura carnívoro , i l va-
lentiífimo Medico Tyfon riíponde, che fe 
1' uomo non é flato deftinato dalla natura 
per eííer carnívoro , non vi farebbe dubbio, 
che íi trovafíe in alcuna parte del globo 
terráqueo della gente , che non íi cibafle 
in contó alcuno di carni ; e ficcome non 
íembra , che Í e íftorie ci fomminiftrino 
alcun' efempió di cib , non poffiamo noi 
con ogni -ragione aííerire , che cib , che é 
fatto univerlaimente da tutte le ípecie , 
fia naturale ? Concioífiaché quell' aftinenza, 
che i Pitíagorici Toííervavano da qutlfivoglia 
forta di carne-, era fondata ful loro prin
cipio di metempticofi , o fia di trafmigra-
zione,, ch'cra uno de' maífimi granciporri 
di loro Fifofófia , e non gia una legge di 
natura ; e quantunque in alcune regioni 
gli uomini vadano pih riguardati nel cibaríi 
di carni di quello,, <che avvcnga in altre 
Contrade , quefto dee áíTolutamente attri-
buirfi ad élezione lor ^propria , ed al van-
taggio , ¿he da cib ad efíi ridonda. 

C A R . 
X h e glianímali r ^ m / t m non íieno fem-

pre fenza un' intefiino colon , e fenza l o 
inteftino cicco; né che fieno tutti animali 
carnivori quelli , che hanno .quefie parti Ú 
ma che \\ -caregueya , ovvero V opoffum a 
cagion d1 efempío , che hanno si un colon , 
che un caecum , tuttavia rnangiano i l pol* 
lame ,-ed altre carni ; iper lo contrario lo 
fpinofo non ha né i ! colon , né 1' inteftino 
cieco , e percib dovrebb' efler carnívoro ; 
eppure ei non fi ciba , che di puri vege-
tabili i a qüefio aggmngafi , che i porci 
che hanno tutti e due .quefti intefiini :, 
raangeranno beniífime quantiu grandiflima 
di carne, qualora ne poííano ayere, e che 
i forci ,1 quali hanno un' ampio inteftino 
cieco , fi divorano ; i l lardo colla fteíTa 
golofita , che fi divorano i l formaggio. 

Che dalla moltitudine degli animali ^ r -
ínhór i f , ai quali mancano queftc parti , e 
dai non carnivori, ú quaii hanno, o Tuna, 
o r<altra , non poíTafi cavare una certa _e 
fícura conclufione ; avvegnaché noi poffiamo 
di parí :argomentare , che , perché la fpe-
zie bovina, la ípezic de' cervi , e la fpezie 
delle capre , e delle pecore altresi , cke 
vivonfi di erbe, hanno quattro ftomachi 
tutt i quelli animali di altre fpezie , che 
non hanno queñi quattro ftomachi , non 
fieno percib deftinati dalla natura ad effere 
erbivori: dove per lo contrario la fpezie de' 
cavill i , la fpezie delle lepri ., e fomi-
glíanti ., che hanno uno ftomaco ifolo 
huliadimeno fi pafeono abbondantemente di 
ñrame j e d' erbaggj, non altramente che 

:gli animali teñé .additati, provveduti dalla 
natura di quattro ftomachi. A tuttoquefto 
aggiungafi , che in moltiffimi animali , i 
quali -vivono della forta medefima di ciboj 
la ftruttura dello ftomaco vien trovata íom-

•mamente diverfa ; e che in a l t r i , , i quali 
vivono di cibi intieramentc difíerenti,, a 
cagion d' efempio , di carne , di 'frutta , 
di erbe , e fomiglianti , gli ftomachi ven-
gon in effi trovati si analoghi , e tanto 
fomiglianti, che vi ha fomma difficoltá di 
aíTegnare infra eífi la menomiífima diffe-
renza : c fe noi non poffiamo formare un 
giudizio, che quel tal cibo fia moho «atú
rale ad un' anímale , dalla ftruttura delto 
ftomaco di quello , che é la parte foftan-
ziáliffima riípetto al digerirlo, moíto meno 
lo potremo formare dagl' inteftini colon , 
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g/cieco , che fono parti remóte dallo ílo-
niaco, eche piuttofto fembrano una cloaca 
peí ricevimento delle. fecce , di quello v„ 
che poflfano eífere , o fembrare partí d'ufo • 
per digeriré- i l cibo ,4 oppure.. per diílri-, 
huirlo , . 

Urtiraamente ^conciofifiaché 1' uomo fias 
provvedüto d'ogni generazion di denti fatíi 
in qualfivoglia atta foggia a. prepararfi } e 
diíporfi o£ni *, e aualunque forta di cibi . 
non : potrebb' egli - piuttofto lembrare. dice-
voie , che la natura T aveffe fatto per v i . 
vere> ugualmente di tu t t iK 

E ficcome i l canaleáegli alimenti, duclus. 
altmenmum , nell' umana, fpezic é nato fat-
to per digeriré, qualfiveglia forta di cibo,< 
perché non poffiam noi piuttofto^ conclu-
dere, che la. natura non intende di tenerci 
lontani da alcuno ?. Veg. le. Tranf. Filofof. • 
al n; 265. pagg. 775-• 7 7 ^ 

Ella non é cofa niente meno dilputata 
fe i l genere umana fóffe carnívoro prima 
del Diluvio univerfale l San Girolamo , 
San Giovanni Griíoftomo , Teodoreto, ed 
altn Scrittori fagri , e profani foftengono, 
che i i cibo di carni di animal!, era allora 
inneramente , ed onninamente vietato ; e 
quefta opinione medefima vien foftenuta 
con grandiffima fona fra i moderni dal 
Gurcelleo ( a ) , e confutata dali' Heyddeg-
ger , da! Dáazio } dal Bochart, e da altri 
non p c c h i ( ¿ ) . 

( a ) Veggafi Curcelaeus, de ufu. Sang. Í n 
ter Cbrijlianos .... 

( b ) :Héidegg. 4é Libert; Chrtflian, . lege-
cibana , c . i . & fea, Item y Hífl. Patrianh,. 
P a n . t í Exerc. 15. pag. 390.. Walc ,. IeJf/V.. 
Phi l . pag. z ^ , & feq,". Danz. Difput. de-
Ortogmphia ante.. Dlluvium licita de Jur , 
Nat. (& Cent, fecund. Difcipl. Htbr. lib. 7.. 
cap.-- i0 Bochart Hieroz. lib. 1. cap. 2. 
Buddxus, Hifl . Ecclef.. Vet.Teft. Tom. i , 
p. 185; 

CARPO . 11 carpo v o fia, i l polfo é" 
comporto di otto o(Ta picciole , difuguali 
ed irregolari , le quali íutte prefe infierne 
rappreientano una.fpezie di grotta di una 
irregolar figura .quadrangolare , ed attaccata^ 
principalmente , e conneífa colla bafe del 
radius . 

Confiderato \\ carpo w quefta> maniera^ 
tatta i la connefifione del rae defimo ha due 
iati 3, es quattro finimenti od affilature . . 

C A R ' 4 4 7 
Uno dei latí ¿ conveíTo ^ed efterno, l ' a l -
tro é concavo , ed interno , La. convcíTita 
del. lato eftériore. é efattamente regolare , 
ed uguale ; ma la coneavua del: lato inte
riore, ha quattro preminenze v una per ca-
daun corno , o punta , ^ t-ai;0 . Uno di 
quefti; quattro tagli s od affilature tocca i l 
braccio nella parte anteriore ed é come 
la tefta del carpo: 1' altra affilatura tocca i l 
rrtPí-icai-p>j ^. e: pub addimandarfi acconcia-
mentc bafe : i l terzo taglio , od affilatura 
c verfo la punta del radius , ed il quar-
to, finalmente, verfo • la punta dell' Ulna . 
11 primo di queüi due ultimi pub appel-
larfi affilatura 5; o taglio piccioló., i ' altro 
maggiore .s 

Le ofla del wr/)o fono divife i n quattro 
filari , . i l primo de' quali legafi vicino alia 
parte, anteriore: del. braccio r iV fecondo 
preño al metacarpo . . Cádaun, filare é com
porto di quattro oíTa; ma Tofío quarto del 
primo filare , ftaffi fituato in guifa, che é 
come fuQri dell' ordipe . Cadaun, oíío ha 
parecchie; fuperfícic- cartilaginofe , e. querte 
per. le. loro vicendevoli articolazioni, ed in 
alcuno di eífi per le -loro articolazioni col 
radius , e con gli offi , del metacarpo , e. 
del pollice. 

Ella non é cofa agevole, o da ottenerfi; 
i l dirtinguere le tre dimenfioni ordinarie in 
ogni uno di quefti oí i i , falvo che in uno; 
ma in parecchi di eífi noi poffiam confi-
derare fei i latr , , uno efterno rivolto verfo 
la fuperficie conveffa del wr/?o uno verfo. 
1' efterna parte del braccio , . che pub con 
tutta la maggior; proprieta^ denominarfi i l 
lato brachiale ; uno interno verfo, la 1 fuper-
ficie concava; uno verfo le dita , che: pub. 
appellarfi i l lato digitaíe ; uno verfo la 
punta del Í radius } o fia i l lato radíale ; 
ed uno finalmente- verfo la - punta dell' ulna, 
o dir lo vogliamo i l lato.cubico», 

Dei divifati lati alcuni; fono effei altri 
fono cartilagínofí , ovvero articolari: quefti 
ultimi fono denominati. lati ,> §íi a^r» P01 J 
fuperficie , come quelli , che fon porzione 
della luperficie: del carpo nella fuá naturaíe 
íituazione . . Per dirtinguere quefte. offa da 
ciaíchedun altro , é ñato prefo i l compenfo 
di chiamargli oífo primo , 0íf0 fecondo , 
offo terzo , ed offo quarto del primo , o 
del fecondo filare , , facendofi a contare daí 
radius, o dal dito groflo. I l Liceto pero íi 
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| prefo la briga di daré a cadauna; di effe 
oíTa un nome diftinto particolare . 

H primo pertamo del primo filare egli 
10 chtama oíío fcafoide , os fca^hoidss '^ i l 
íecondo oíío lunare , m lunctre , i ! terio 
©íío coniformf , ^ cuneiforme , i l quarto 
m yijijorme : il primo oíío poi del fccondo 
filare , od ordine lo dice os trapezium s 
11 íecondo 05 trapezoides % i l tcrzo os ma-
gnum , cd i i quarto finalmente WJ r i f a r m e . 
Tutto quefto vcggafi ai -efpettm iuoghi . 
Winslow, Anatomía , pag. 82. 

Le offa del carpo fono artkolate 1' una 
©olí' altra per mei io áeffi Arthrodia ; ma 
\\ primo filare od ordine viene a formare 
una fpeiie di ginglymus col Iecondo; avve-
gnaché la tcíla del os mngnum pub nvolgerfi 
nella cavila coíyloide del primo filare , 
mentre le due prime offa del primo filare 
fdrucciolano fopra il lato digitale dcll' oíío 
fcafoide, e T offo uniforme nellai medefima. 
guifa íopra l5 oíío cuneiforme . 

Allorché tutte efte oíía trovanfi nella 
«atúrale loro fituazione, vicn fórmala una 
depreffione tranfvcfíale nel lato conveíío 
del carpa , per raezio del la quale i due 
ordini , o filarí vengono ad elTere ottima-
xnente diftmti . Somigliante depreíTione h 
aííai vifibsle fra V offo fcafoide e le tre 
wllime oífa del íecondo filare e ÍGorgefi-
íomighaníe ad una plegatura , per mexzo 
della quale i l íecondo filare vicn roverfeiato 
indietro íopra i l primo » Le quaítro pro-
minen-ze nel lato concavo del carpo, fono 
per 1' inneíiamento di un valido , e forte 
ligamento tranfveríale , La íoftanza inte
riore di tutte quefte diviíate offa é ípun-
goía , e le loro íu per fie le non fono toral-
mente compatte. ». Pfinshw , Anatomía , 
pag. 85. 

C A R T A . G i avverte i l Signor Boyle, 
che la carta , oltre gli ufi íuoi comuni , 
pub effer lavorata per le pitture., per opere 
e lavori di baffo r i l ievo, e per al tre fimi-
glianti comodita della. vita . Per íimigliante 
imprefa- puoíTi tener in molle nelT acqua 
per lo ípaiio di due o di tre giorni an
cora-una dicevole quantita della migliore 
earía bianca , fino a che díventi in eftrcmo 
pftofa v e mórbida ;. cib fatto riducendola 
in un mortaro itjfieme con dell'acqua ben 
calda aduna fottiliftima polpa , deefi poícia 
parre m¡ un. crivello , ed ivi. laíciarlo fino. 

a che avra deporta tutta 1'uPaiditu fover-i 
chia r cib íeguito fi porra la cm-ta cosí 
ridotta dentro dell' acqua calda, in cui fia 
flata diíciolta una buona quantita di colla-
freísa , oppure anche di colla comune da 
calzóla] , e cosí prepárala potraíTi pone 
dentro quella forma , che uno vorra , ed 
averne le figure , che piíi íi vorranno . 
Quan-do poi le divifate figure íaranno cávate 
fuori delle refpettive forme ^ pnrrannofi 
render íorti , e confiftenti, íecondo che nc 
richiegga 1* occaíione con un' impiaítro, o 
con del geííb inumidiío, e quando íaranna 
bene afciutte dipignerle, o farvi fopra altro 
lavoro . Bojfle , Opere , Compend. Tom. i . 
pag. 149. 

U n ' altro ufo della carta fi ^ i l ohiu-
dere le fiffure del vaíellamc di-legua,* per 
tenervi dentro F acqua f. avvegnaché in tai' 
calo ella verraffv grandemente a slargare r 
ed empiere perfettamente quegli ípazj nei 
quali ella fi trova imprigionata . 

C A R T E L L O . Per la voce eartello vknñ' 
originalmente, a íignificare una deícrizione , 
o dir lo vogliarao manifefto in iícritto , 
atíaccato nei luoghi pubblici per notificare, 
e render a tutti paleíe c ib , che in effo (1 
contiene , La voce Ingleíe Cartel , viene 
dallr Italiana Cartello., oppure, diremmo-
roeglio , dalla vece Latina Cartellus , che 
viene a íignificare la cofa medefíma , fór
mala dal diminutivo di Carta . Veggaíi 
D u Cange , Gloííar. Latino Tom. 1, p. 861, 
in voce Cartellus . Vocabolario della Cruíca.,. 
¥oce Cartello, 

L' uío dei C-artelU t oppure delle disfide , 
é íommamente antico , veggendoíene d i -
veril efempj d' effi in Omero, in V i r g i l i o , 
ed m altri. Poeti antichi tanto Greci , 
come Latini ( a ) . Monfieur Rymer ci fom* 
minilíra i l Cartello di disñda , che i l Re 
Eduardo I I I . ípedi a Eilippo di Valois , 
provocándolo , e sfidandolo , od a com-
batter con effo luí a corpo a corpo, o con 
cenio uommi coníro a cento uomini , O' 
finalmente efercito coníro efercito, da-eífet-
tuar dtntro i l breve fpazio di foli dieci 
giorni avanti le porte di Turnay ( ¿ ) . 

( a ) Trev. D ié i , Univ.Tom, 1. pag¿ 47^' 
( b ) Rymer, Foed.Tom, 5. Biblioteque 

Choifie) Tom. 13, pag* z j i . & feq-
C A R T I L A G I N E . E ' una cartilágine 

u n a feñanza bianchiccia 5 oppure color di 
g e r l a ^ 



perla , che cuopre le eftremita dell' oífa 
mam infierne per le mobili articolaziom , 
che accrefce i l volume di alcune ai efle 
alia foggia di ep i f i f iche unifce altre vah-
diffimamente infierne , ficché nmangano 
fommamente iérrate , e che non hanno 
immediata adefione , o conneílione con 
altrc. La foftanza delle carttlagtm r é pm 
teñe ra , c meno fragile deila íoíUnza delle 
offa medefime , ma coll' eta vengono: a 
farfi alcunavolta eos! dure, che diventano 
formalmente oiTa . Quelle earúlagtm-, che 
appartengono alie oífa, diffenicono da cia-
fcheduoa delle altre cartilagim, nella grof-
fezza , nella figura , nella fituazione , e 
«elP ufo y c poffono tutte eíTer noverate 
fotto due capi generah : quelle, che lono 
ftrettamente untte all' ofia i . c quelle > che 
non fono conneffe immediatamente coneíie. 
Le cartilagmi unite alie oiía fono di quat-
tro fpezit; alcune euoprono gh u n í , e gh 
altri lati delle mobilí .articolazioni, e ¡ono 
fommamente lifcie, e ídrucciolevoli: alcune 
unifeono le oíía a ciafchedun'akra, ovvero 
cosí ftabilmente , che non ammettono mo. 
vlmento fenfibüe , come nelle finfifi delle 
offa dclla pube , e fempre piü in quella , 
da cui 1'epififi vengono congiunte alie offa; 
oppure in tale díípofta foggia , da poter 
permettere differenti movimenti , come in 
quelle , da cui i corpi delle vertebre fono 
uniti infierne , e connefli . La prima age-
volmente di venta dura ; roa le altre com-
parifeono in alcun grado vifeofe , e coa-
fervano la loro ficíilbilita . 

Alcune ingrandifeono non meno la gros-
fezza , che 1' eftenfione delle oíía , come 
le porzioni canllaginofe di quafi tutte le 
coftole veré : quefte íono articolate col le offa ; 
altre colle cartilagini , come i l feptum na-
rium ; altre fervono íoltanto per orlature, 
come quelle della bafe della fcapuia, e della. 
crijia dell' offo ilium ; i fopraccigli delle 
cavita. , e quelle dei proccífi ípinale , e 
trafverfale delle vertebre . Alcune final
mente hanno una forma fingoiare , come 
quelle delle orecchie, e parecchie di quelle 
del nafotin quefte ultime la loro elafticita 
apparifee grandemente ícnfibile . Le cani-
lagini appartenenti alia feconda clafie gene-
rale , o fieno quelle , che non vengono 
immediatamente unite alT oíía , fono per 
grap pacte collocate nelle giunture mobil i , 
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e quefte poííono fimigliantemente eíTere fub-
divife in parecchie fpezie. Alcune íhnnofi 
intieramente fciolte , avvcgnaché né fieno 
unite alie offa articolatc ,. né &]\t cartilagini^ 
che le euoprono ,. ma fdrucciolano libera-
mente fra effc in direzioni, e pofiture di^ 
verfe ; come quelle , che fono piantate 
neli' articolazione della tibia coii' cífo del 
femorc; in quella della mafcella inferiere 
colle offa delle tempie , ed in quella della: 
clavicoia eolio fterno . Quelle fra la clavi-
cola , e T aeromio , e fra lai prima , e la: 
feconda vertebra del eolio,. f©no deila fpe
zie medefima . Alcune fono in parte unite 
ad altre cartilagini , cd in parte fdruccio
lano fra V eftremita cartilagimfe delle offa 
articolate ,, come la cartilágine della ertre-
mita infcriore del radius . Poffonvi altresi 
effer riconofeiute fra le cartilagini , quan-
tunque non con tutta la proprieta, parec
chie delle picciole offa fefamoidi , che ri-
mangono lungamente cartilagimfe ; come 
anche le porzioni cartilaginofe dei tendini , 
che fanno 1'ifteffo ufizio, che le offa fefa
moidi . PPislcw, Anatomía , pag. 112. 

Viene comunemente tenuto , che tutte 
le offa nella loro prima origine fieno fol-
tanto cartilagini y eche giungano ad acqui-
ftare la durezza e confiílcn«a d'offo per un 
fucceffivo induramento effettuato per gradi. 
Cajielli , Lex. Med ie pag. 13$*. Veggafi 
I ' artic. Osso . 

Quindi é , che in alcuni cafi le cartila
gini íkíTe fono (late tróvate nei corpi ofli-
ficatc : del qual fenómeno fe ne vide uno 
ílrepiíoío efempio non molti anni fono in 
Milano , ove un malfattore venne giudi-
cato innocente, e falvato dalla morte come 
per un miracolo , perché la fuá afpera 
arteria effendo diventata offea , cgli non 
nmaíe foffogato dal capeftro del Carnefice.. 
Chauv, Lex., Phil. pag. 92. 

CARTILAGINI ARTICOLANTI ,, o fieno 
cartilagini delle giunture. 

La cartilágine articolante é una foftanza 
elaflica uniformemente conipatta , di un 
color blanco , ed alcun poco diafano r 
avente una affai lifcia. fuperfieie coperta da 
una membrana , piíi dura , e piu fragile 
di quello fiafi un ligamento, ma piu mór
bida , e piu pieghevole di un' offo ^ 
Vegganfi le Tranfazioni Filofof. n. 409.. 
pag, 515,. 
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Qualora.: una- candagim articolante ; o dir ' 

iá. vogiiamo di giuntura, venga bene , e a 
ÜO ve re preparara da. un' Anatómico , ella 
compariíce mórbida , e cede al tatto; ma* 
ioíbché é fatta la compreffione , e che fi 
leva via da effa la mano 5 ella ' titorna a . 
prendere il fuo piano medefimo di fuper-
ficie, e ricovra i l fuo primiero flato natu-
rale. Le fuperficie di íimiglianti cartilagini* 
efaminate con una lente ottica appariícono. 
íimigiiantiííirne ad un pe¿2o di velluto 
Se noi tenteremo di ícortecciare , . o sfo-
gliare la materia componente la cartilágine: 
in parecchie lamelle , noi vedremo la fac-
cenda impraticabile , ma fe noi uferemo un > 
certo dato grado di forza , , verra a fepa-. 
rarfi dall' oíto in piccioli peizetti , né tro-
veremo i l taglio , od affilatura della, rima-
nente porzione obliqua , „ ma • fempremai 
perpendicolare alia fottopofta fuperficie deil' 
oflfo ..Se noi ci faremo ad oíTervare queíla 
sffiíatura con un micrcfcopio , . ella appa-
rira : fimiliírima all ' affilature. od orli di un^ 
pezzo di velluto , che é quanto diré , che 
compariíce cfíere una maíTa di corte fibre 
a. capelio v ed efattiffimamente paralelle: 
infra di loro ,,alzandofs dalT bffo , ed an
dando a terminare nella fuperficie: della-
cmtilagine / : e la fuperficie. deil' oífo íkflb 
é piantata , e formata in un dato numero; 
di picciole foífette circolari , nelle quali 
fono fifíati i fardelietíi • di quede, fibre: . 
Cosí noi poíTiamo con fomma acconcezza, 
e proprieta paragonare la lodanza del la. 
cartilágine alia trama del velluto e la. 
fuperficie de l l ' o í ro , airorditura deiia feta?, 
che é la bafe di queiio , 

NéiT una e- nelT altra di . quefte due 
foüanze le corte fila affondanfi in onde , 
aliorché vengan-premute , ma-perla forza: 
dclla elafticita , riprendono , e riaíTumono 
tanto quclle del velluto , come quelle di 
queüe particolari cartilagini la . loro direzione 
perpendicolare fubito che non íieno piíi in
quiétate dalla forza comprimente . Quefte 
divifate fibre perpendicolari 5 compongono 
indubitatamente la parte maffima della íb-
fianza della cartilágine neüo Ciato fuo na-
turale . Nelle preparazioni piu efatte veg-
gioníl a maravigha bcne , e toccafi con 
mano la verita di que fia aíTerzione \ ma 
egli: íi é fommamente probabile vche nello 
tato.' recente vi, íieno mokiffime. fibnlle 
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trafverfali , che fervano ad uniré s e con^-
nettere infieme quefte fibre; diritte-, e per
pendicolari, e vengano a formare del tutto 
un: corpo folido ; e- che quefte date fibrille 
perifcano , e íi perdano nella prepara» 
zione o. 

Ci. vien detto dagli Anatomici , úm le 
cartilagini vengono coperte da una rucm- • 
brana appellata perichondrium*. Se. eft; in-
tendono di diré deiie cartilagini • delle co
rtóle , dclla laringe v delle orccchie , e di 
fimigliánti, a vero diré , una si farta niem« 
brana vi compariíce manlfctiimente ; ma • 
i l perichóndrium átWc. lifce. cartilagini arti-
colanti é fi delieatamente fottile , ed sffib=-
biato , ed unito si " tenacemente alia ; fuper
ficie , che- v i ha grandiíTimo luogo a dubi-
tare 5 , fe fia ftato e dirittamente conofciu-i 
to... e veracemente dimoftrato . 

Quefta membrana perb é ftata levata da? 
alcuni moderni 3 Anatomici in ¡ bei larghi 
pezzi, dopo i l maceramento , e viene toc-
cato con m a n o e í f e r queftá una continua-
zione di quella finifilma levigata; membra
na che. fodera i l ligamento capfulare pie- • 
gato fopra 1' eftremita deiróíTo ^ perché quan-
do quefts • ligamento é inneftato fopra i l 
eolio dell5 oflfo i ovvero fra 1'inferzione d el ^ 
ligamento , e 1' orlatura della cartilágine , 
egli é foramamente apparifeente, e pub ef-
fere ftaccato, e lirato via con un pajo di ^ 
tanaglie: ma, ove ei cuopre. la cartilágine , , 
egli é si iftrettamente unito-, e connefíb 9, 
che non puofll in contó veruno feorgere , 
menrre é recente, fenza la maggior cura ?, 
e diligenza . I n quefto particolare fi vede r 
che la membrana , che é comune alie pal-
pebre j . ed alia-parte efteriore- della palla delT' 
occhio , e che é negligentemente conneíTa 
col!' albugínea , é tenacemeote aítaccata alia» 
cornea . Da si, fatta deferizione; egli é evi
dente, che ciaícheduna-giuntura . del corpo -: 
umano é veftita , o circondata da una mem-
brana che forma un compiuto facchetto, e* 
fornminiftra una coperta. a ciafcheduna cofa • 
dentro T articolazione , nella maniera me-
deíima , , colla quale,. i l peritoneo non folo • 
vede le paredy.ma tutto i l contenuto de¡l 
abdorne . Vegganfi le Trañfaz. . Filofof. n« • 
469. pag. 5i7. ; _ [ _ . . r s. 

I ; vail ümguigni delle cartilagini 'ofl0 51 
piccioli, e si rainuti, che non ammettono 
dentro di; fe i ^lobuletti roflidel fangue, e 

per 
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aer confeguente fi rimafero fconofciutl, fi
j o a che vennero alia perfine rintracciati 
dalla moderna ícoperta delle injezioni, per 
mezzo delle quali tutto i l fiftema vafculolo 
venne ad eííere ripieno d'una cera hquefat-
í a , in guifa-colorirá , che poteíTe effer di-
üinta da tutte le altre cofe . Con tutio 
quefto ingegnofiíTimo método perb non per 
anche poffiamo .eífer valevoli a dimoílrare 
i vafi della vera foftanza = cartilaginofa nei 
foggetti adulti . Ma i l graíTo, le glandule , 
ed i ligamenti , con i vafi, ne' quali éfta-
ía fatta IMnjezione, faranno roffi, mentre 
comparifce una macchia colorita nella car
tilágine fteíTa . Tuttavia egli é evidente , 
che iv i trovanfi dei vafi, concioffiaché nei 
íoggetti aíTai \ giovani , dopo una = íotíile 
injezione divengono baftantemente ritrova-
b i l i . Ma queda ftrada del loro corfo é al-
tresi ícoperta, cd é flato trovaíOj eíTcre la 
feguente . 

T u t t ' a i r intorno del eolio deII' oílo vi ha 
un numero grande d' arterjí , c di vene, 
che fi dirarnano in piscioliffime branche , 
€ che comunicano T une coll'altre per via 
di frequenti anaftomofi fimigliantiííime a 
quelle del meiemerio . Potrebbe quefto ap-
pellarfi Circulus articuli vafculofus , i l cor-
po valculare della giuntura . Le picciole 
branche , o rami dei vafi dividonfi fempre 
in altre piü picciole rarruficazioni fopra la 
íuperficie congi ungen te nei loro avanzarü 
al centro della cartilágine ; e noi a gran-
dilfimo fiemo fiamo valevoli ad in ve [ligar
lo dentro la loro íolianza , avvegnaché ven-
gano a terminare diíbrdinatamente nell' af-
íilatura della cartilágine nella maniera me-
defima , che fegue nei vafi dell' albugínea 
dell'occhio , állorché quefii arrivano nella 
cornea. I vafi maggiori, che compongono 
i l circolo vafeulare , fomaiergonfi in un nu
mero grande di fori , e difpergonfi in ra-
mificazioni fra la cartilágine, e V olio.. Da 
quefii ne íorge di nuovo una ferie di cor-
tiflime ramificazioncelle , che s'alzano ver-
fo la íupetficie íupenore. Se quefic 'íervano 
per folo nutrimetito della parte, o k altro 
non faccianoche veríare una rugiadofa umi-
dua, che ferva a mantener le funziom del
la parte , ella non é cofa agevole il deter-
minarfi . Dee pero oíTervarfi , come la di-
difinbuzione dei vafi fanguigni alie cartila-

£ ¡ n i articolanti é fommamente particolare, 
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e fembra nata fatta per impediré feoncerti 
di grandííBma confeguenza . Hanno quefii 
la loro fcefa alia íuperficie fuperiore ; la 
preffionc , ed i l jnoto delle due-cartilagini 
bifognerebbe che infallibilmente cagionaírtro 
delle oftruzioni , e delle infiammazioni, che 
verrebbero a rendere inecntamente i nofiri 
movimenti dolorofiíTimi; e "finalmente ver
rebbero a privarci dei medefirm ; ma col 
rampicarfi, che quefii fauno in foggia cir-
colare intorno agli cartilaginofi , ove vi ha 
uno ílropicciamento leggeriffim» , ovvcro 
fotto la cartilágine, ove non ve ne ha né 
mol to , né poco , vengono ad effere perfet-
tamente , cd intieramente difefi da si fatti 
accidenti . Tranfazioni Filofof. num. '469, 
pag. Si8. 

Ella farehbe cofa fortunatifííma, qualora 
aveífimo agio d' invefiigare i nervi delle 
cartilagini ;s ma in rapporto a si fatti orga-
ni ci é giuoco forza 1'appagarci fokanto 
d' una mera congettura non meno, quanto 
alia loro efifienza in quelle part i , cheTimi-
gliantemente rifguardo a moltiííimc altre 
parti del corpo. E febbene dalla grande in-
íenfibilita delle cartilagini fi fon fatte a. 
íupporre aicune perfone, che elle non fof-
fero in veruniffimo contó fornite di nervi, 
tuttavia allorché noi confideriamo , che 
quefii vafi fembrano neceflarj alia crefeita 
non meno, che alia confervazione di qual-
íivoglia parte , ci é giuoco forza IVammet-
tere , cd i l riconoícervi la loro efifitnza , 
tutteché né noi poffiamo vedergli, né efler 
fenfibiü degli effetti loro. ^ 

•Le cartilagini articclaoti fono tnoltofor-
íunatamente fabbricate per le funzioni, ed 
effettuazioni del moto nelle parti . Per la 
loro uniforme íuperficie rauovonfi Tuna fo
pra 1'altra con agevolezza : per la loro mor-
bidezza, lifcezia , c ídrucciolevolezza , vie
ne ad eíTere impedita la loro abrafione, la 
quale puré bifognerebbe , che a v ve ni líe a 
cagione di tale frequentiífimo ufo . Per la 
loro flcíTibilitá, le íuperficie contigue fono 
fempremai adeguatifiimamente adattate Tuna 
al l 'a l tra, e la confricazione viene sd eííere 
ugualmente íparfa, e diffuía fopra i l tut to. 
Per la loro elafiieita la violenza di qualfi-
voglia urto, che accader poíía dalla íorzata 
corfa , dail' inciarapare , e da altri fomi-
glianti violenti movimenti , viene ad eífer 
rotia , e troncata , e gradatamente efiinta; 

c fie-
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c fíccome i l corfo dellc fibre cartiiaginofe 
apparifce deftinato, € nato fatto per queft' 
ultimo diviíato vantaggio, ci crediamo tíni
camente in dovere d' illuftrarlo , per riflet-
tcre fopra la differenza che pafía fra i l ca-
valcare fopra un cavallo di legno f ed un 
cavallo reale, i movimenti del quale ven-
gono. ammorbiditi in tut t i , e per tutti i 
riguardi dalle cartilagini poíle , e piantate 
nelle giunture . 

L'infenfibiüta delle cartilagini articolanti 
é manifeftiííiraamente fabbricata dal fovra-
no Autore di noftra fabbrica in guifa, che 
a quede noi dobbiamo eíTer debitori , che 
i movimenti tutti del noítro corpo venga-
no effettuati fenza dolore. 

Una cartilágine eíulcerata viene general
mente afferito , e tenuto per fermo da tut
t i i migliori Scrittori di Chirurgia, facen-
doci da Ippocrate fino a quefta noftra eta, 
che é una malattia fommamente faflidiofa, 
e tale, che riefee piu malagevole a curaríi 
delle carie medeíime delle ofla; e chequan-
douna cartilágine é diftrutta, ella non pof-
fa piü riaequiñarfi , e ricovrarfi di tmovo, 
eMa é un'opinione oggiraai ftabilita, € con-
fermata. L' Ildano in particblare , in trat-
tando delle indifpofizioni , e viziature di 
queñe part i , ha oííervato, che ove abbia-
vi una cartilágine diftrutta, per qualunque 
cagione eíTer fi voglia, la Natura fuppiifce 
d' ordinario ponendo in luogo di quella un 
callo mandato fuori dall' oflb ., e cosí vien 
prodotta un' oflea Anchilofi , oppure un' ira-
mobile continuíta in luogo d' una mobile 
giuntura. In efaminando le giunture infer-
me j e viziate, o dopo la morte , o dopo 
Tamputazione della parte ^ Monfieur Hun-
ter oflerva , come egli ha comunemente 
trovato, fecondo la natura , c la ftazione 
¿ella malattia, le cartilagini in alcune par
t i roñicce, e rilaíciate , ed in altre parti 
m o l l i , e fpungofe; oppure , che eranfi ál
zate in gonfiature dall'oíTo , o totalmente 
crano corrofe , e per avventura le eftremita 
deli'offa cariate j e finalmente alcune voite 
cfferfi formata un' oíTea anchilofi , fíccome 
fiferifee 1'Ildano , mache egli non sa, né 
ha udito diré che fia ftato mai veduto na-
ícere uno sfogliamento d' una cartilágine , 
o della fuá fuperficie, Ora fe noi ci faccia-
mo a paragonare la teffitura d'una cartila-
girrej o delle cartilagini in genérale, laíef-
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fítura d'una cartilágine, o delle cartilagini 
in genérale , infierne collc loro apparenze 
morbofe, tutt i i divifati ftati morbofi am-
metteranno una ragionevole foluzion« non 
altramente per avventura , che qualfivoglia 
altra parte della viziataeconomía anímale* 
Traníazioni Filoíbf. n. 4d9.p. 521. 

Dalla maccrazione delle cartilagini egli 
apparifce, che le íofo trafvcrfah fibrille fo
no tenere in grado eftremo, e folubili , e 
che la coefíonc dellc fibbre ferrate é piíi 
forte di quello fíalo la loro coefione colle 
olía . Quando perianto una cartilágine é 
infiammata, o viziata , e nucíante per cosí 
diré nclla materia purulenta, le fibre traf-
verfali , o connettenti íaranno le prime a 
dileguarfi , e diftruggcrfi , e la cartilágine 
diverra p iu , o meno rofía , e foffice . Se 
1' indifpofizione andera alquanto piu in lun-
go, la cartilágine non isprofonderá in una 
lacuna , ma fi difgiungcra dal l 'o í íb , ove la 
forza della coefione é minore, ed ove giun-
gepihprefto l'infermita per la ragione del
la fortigliezza della cartilágine . Allorché 
1' oíTo é in queña guifa efpofto, la materia 
dell' ulcera , ovvero i l movimento della 
giuntura , corrode, o porta via le fibre oífee, 
e fe la coftituzione é buona , elle forge-
ranno fuori in un callo, íl quale o mura, 
per cosi efpriraerci , infierne le ofla op-
poñe dell' articolazione , oppure riempie la 
cavita della giuntura, e viene ad impediré 
qualfivoglia ulterior moto : Ma fe i l pa-
ziente per fuá mala ventura trovafi in fi-
migliante malore con un temperamento 
c a t ú y o , o con pravo abito di corpo, in si 
trifta circoftanza la raalignita gittate aven-
do le fue radici nell'oíTo, andera ogni gior-
no fempre piu di malein peegio , e la ca
rie dilateraííi, fino a tanto che alia perfinc 
non dovrá prometterfi la guarigione, falvo 
che dal folo troncamento del membro af-
fetto . 

CARUS . Da Galeno ci vien dcftritto 
i l Carus non altramente che una privazio-
ne di fenfo, e di moto per tutto i l corpo, 
rimanenteíi perb intat«a , e totaie la re-
fpirazione , accompagnata da un profondo 
fanno, e dagli occhi perpetuamente chiufi-
Quefta fenfazione non é a fegno pero di
ftrutta , e cosí aflblutamente , che i l pa-
ziente , fe venga punto con uno fpillo, non 
dia fegno di fentir la puntura, avvegnaehé 
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fr r i tira , ma non percib apre i fuoi occhi, 
o praffenfce parola. Galenus, de loe. AíFe£l. 
líb. 4. cap. 2. ítem , Methodus Medcndi, 
lib. 13. cap. 2Í. Caflelli , Lex. Medie. 
Pag- 15^ • . • , 

Viene i l Carus dai Medid mocierBi de-
feritto per una malattia l e t á rg i ca , piü leg-
giera di un'apGplefia , ma piu fevera , e 
pih violenta , e grave d'un puro letargo , 
e che atTai fíate va a degenerare in una 
fórmale a^oplefiá, cagionata da un tronca-
m e n t ó , fórí ollruzionedel corfo e diffufione 
depji fpiriti an¡maU dalla Matiza iradolla-
rc del cervello, verfo la corteccia di quel-
l o . i f t l lh , de Anim. Bruí. p. 2. cap. 4. 

CASSA . Per quefta voce vienfi alcune 
volte a dmotare un vafo, o ricettacolo fat-
to in fdgjgia di fepolera, ornato e fregiato 
común emente d'oro , e d'argento , in cui 
vengono coliocati, o coníl-rvati i corpi de 
Santi, o le loro reüquie . Veggaíi 1 'Arti-
coló REUQUIE , Ctclopedia . 

I n quefto fenío é la vece dai Franieíí 
formara Chaffc. Veggafi Trev, Di£l. Univ. 
rom. 1. pag 1684, sa voce Chajfe, 

I n origine poi quefte date cafre erano 
fórmate della figura di picciole Chiefc Go-
tiche , feguitando in cib l1 antica maffima 
Criñiana , che e fíen do i b ti i Santi Te m pío 
vivo delio Spirito Santo , hanno dritto , 
dopo la loro morte , d' a veré le loro oíía 
rinchiufe , e dcpofitare nella figura odia 
Cafa vifibUe di Dio . Davil . Archit. Pars 
2. pag. 463. & ieq. in voce Cha[fe . 

La Caí!a di Santa Geneviefa non é ef-
pofta, o tolta dai luogo fuo íenza grandif-
fima folennita, ed únicamente in occaíioni 
d' ertremo periglio pubblico , o d' alcuna 
grande calamita . Trev. D i d . Univ. tom. 1. 
pag. 1684. 

La ftruttura deile eaffe per la ftampa , 
confine comunemente cíi due paja 7 vale a 
diré uno fuperiore , ed uno inferiere , Ro
mano, ed Itálico. Una caifa ál pieciolfon
do molfra il íecondo pajo migüore , come 
quello, che é meno apparifce'nte , e (pór
tente in fuori dai latí delle caffette . Una 
caffa profonda poi ha i l vantaggio di con
teneré numero grande di caratteri, di mo
do che i l compofitore non ha la briga di 
diftribuire COSÍ fpeífb , oltre il non doverla 
por giu cosí fubito. Hought. Coilea. nura. 
364. p. 427. I t e m , mira. ^ 6 6 . p. 431.. 

Suppl, T o m . l . 
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C A S T R A R E . Nel caflune i cavalli v i 

fono maílimamente due eoíe , che debbon' 
ei'fere diligentemente oiíervate , e queifc fo
no Peta de IT anímale , c la íkgionc deii' 
annp. Se quello, che dee eíftrcaíhatoj fia 
un puledro, cib potra farfi il nono giorno 
dopo che fara nato, ovvero una quindicina 
di giorni dopo, oppure fubito che í ttíticoii 
vengo n g i u ; conciolTiaché piíi preño che i l 
puledro fara caítrato , tanto pfíi forte , e 
coraggiofo creícera, e riufcira dopoi . Ma 
un maneícalco pub caftrare un cavallo in 
tutte le cta di quello , e quando a lui pin 
fia in grado , s' ei fara diligente e deliro 
nel curarlo. La feconda cofa é la ftagione 
deU'anno; e riípetto a quefta i l Mefe d'A-
prile, o quello di Maggio fono fempremai 
ílimati fommamente a propofito; ma fimi-
gliante operazione non vuolfi fare per ve-
run contó piu íardi del mefe di Giugno a 
motivo del caldo de 11' Eflate. Se quefta fia 
paila ta , e che i l cavallo non fia flato in-
nanzi caílrato , íi potra be ni (fimo cafirare 
ne! mefe di Settembre , e non prima , né 
dopo. I manefcalchi aggiungono univerfal-
mente una terza confiderazione, ed é , che 
ii cafiramento de i cavalli dee fempremai íaríi 
in Luna ícema . 

La maniera di eafirare fi é la feguente 
Se fia un puledro, od un cavallo che deb-
ba eflere aggiuftato, o rivoltato colla grop-
pa indittro per 1' operazione , fe gli do-
vranno legare le gambe in guiía , che ven
ga impedito qualfivoglia fuo fcuoíimento , 
ed in modo, che i l norcino , o cafiratore 
poífa prendere i tefticoli fra le dita con 
tutto 1 agio, e tenendo fermo lo feroto le-
ghera la parte fuperiore fpremendo fuori i 
tefticoli ove fi dovrk far apertura. Cib fat-
to dará di piglio ad un pajo di mollette di 
finiíTimo acelajo, e con eííe térra ben fifí! 
i vafi e ierra ti per modo , che non poíía 
farvifi un fluífo di íangue nel tagliargli ; 
poícia faraffi i l taglio folto ledivifate mol
lette ñrettamente légate, e le eftremita do-
vrannofi ícottare con un ferro infuocato $ 
oppure potrannofi abbronzare con un fotti-
1 i (fimo ferro da cauterj, e cosí tutta l'ope-
razione verra ad eííer bella e perfezionata 
in un batter d'occhio. Fara poi di meftie-
ri applicare alia parte offeía un' impiaftro 
comporto di cera, d'ungüento rofato, e di 
trementina punficata . A queílo irapiafiro 
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fa di medien altresi , che fia applicaío i l 
ferro caldo, e bifogna, che cib fia fatto in 
giñfa , che i l divifato impiaftro fi vada 1¡-
quefacendo , e vada gocciolando fopra le 
cñrcmita dei vafi nelle parti , ove fono fta-
t i íagl iat i , od abbronzati come fopra: po-
ícia i l ferro caldo dee applicarvifi di bel 
nuovo per fijggello della parte , ed indi nuo-
vamente fquagliarvi fopra dell' altro impia
ftro . Queíla faftidiofa operazione dovra tan-
te volte ripcteríi quante íi richieggano fino 
a che la parte íiafi cicatrizzsta , e ridotta 
a fegno d' eííer ficuramente laicista fenz' al-
tra medicatura , fenza che vi poíía efler pih 
pericolo , che i vafi aífetti poíTano far 
íangue. 

Allorché la divifata faccenda far a ftata 
bene, e dicevolmente effettuaía , ie rnol-
lette, che per tutto quefto tratto di tempo 
hanno tenuto i vafi legati fopra i l taglio, 
e che dovraííi cavare all' animaie l'altro te
ñí col o , converra a capello ripeterfi 1' iñeffa 
iüeffiílima operazione . La vagina del te-
íticolo dovraffi empire di fal bianco , e la 
parte eíleriore dovra ftropieciaríi con lardo 
porcino. Eíeguito che far a. tutto quefto, fi 
dovra permcttere, che i l cavallo s'alzi , e 
eollocarlo in una ftalla calda , non íenza 
pero legarvelo, ma laíciarvelo fciolto , fic-
ché a fuo agio vi pafteggi , avvegnaché non 
vi fia cofa migliore per un puledro in que-
fto ftato del moderato efercizio . In even
t o , che fe gü gonfiaíTero le part i , fsrebbe 
di meííieri farlo trottare peí tratto d' una, 
o di due ore ogni giorno , e quefto folo 
efercizio fuole univerfalmente baftare per
ché le coíe vadano a do veré . 

Ella é la fin qui divifata un'operazione 
faftidiofetta , ma ella é ficura , e general
mente ricfce a maravigÜ.i bcne. 

C A S T R A Z I O N E . Dalle Leggi Civiü 
viene feveramente vietato non mcno ai 
Medie i , ed ai Cerufici , che alia Parte e-
ziandio, i l cajlrarfi, tuttoché quefta vi def-
íe tutto i l fuo pieno affenfo; e tanto i pri-
m i , od agenti , quanto la feconda od i l 
pazientc , vengon punir i coila íotale confi-
fcazione d' ogni loro a ve re . Ca lv . Lexicón 
Juris , p. i 52. 

Fanno gl i antichi parola di due forti di 
eafirazione , vale a diré , d' una fatta coa 
r i íecamento, o taglio , ove 1 tefticoli era-
no totalmente troncati via ; e di que lia 
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fatta per colUfionem, per cui venivano i te-
fticoli fchiacciaíi , od infranti in modo , che 
veniva troncaío i l corfo alia lor crefeita , 
eííendo rcvinate le vene, che dovevan dar 
loro nutrimento. Quefta feconda operazione 
viene d' ordinario eífettuata col collocare i l 
paziente in un bagno caldo, e cib col fine 
di mollificare le par t i , e per renderle atte 
ad eííer piu agevolmente fchiacciate , e di-
feiohe . Poiché quel mifcrello fi é nel di
vifato bagno trattenuto per alcuno fpazio 
di tempo, gü vengono ftrettamente légate 
le vene del eolio appellate le giugulari v 
e cib per iftupidirlo , e per renderlo infen-
fibile , non al tramen te che fe fofíe ftato 
colpito da un' apoplefia . I n fimigliante fta
to la mutilazione viene agevoliíiimamente 
ad cffettuarfi fenza la menoma feniazione , 
e tampoco fenza che il paziente fe ne av-
vegga . (Quefta barbara azione ove s' ufa 
farla , vien d' ordinario efeguita , nei pie-
cioli fanciullini , o dalla Madre , o dalla 
Nutrlce. Trattato dcgli Eunuchi , cap 3. 
p. 11. & feq. 

Anticamente coftumavafi di daré al pa
ziente una buena prtía d' oppio , e mentre 
i l mifero fi dormiva , T operazione veniva 
condotta ad eífetto con un raíojo j ma a-
vendo fatto veder 1' efperienza , come la 
maggior parte di quelle creature, che era-
no faite eunuchi in íimiglianie guifa , mo-
rivanfi uccife dal narcótico , ebbero a r in-
venir 1'altro método pur'ora accennato. 

I Perfianí , come anche altre Nazioni 
Orientali, hanno dei metodi dií&renti di fa-
re degii Eunuchi , che fono diverfi dagli 
Eunuchi Europei. Noi diciamo di fare degli 
Eunuchi , avvegnaché non é cib preíío di 
loro fempre fatto un' eunuco col taglio , 
oppure colla da noi divifata coi'enone . La 
Cicuta , ed alrre erbe veJenoíe producono 
1'eífetto medefimo , ficcome ci ha dimoftra-
to Paoio Egineta. Coloro , che fono íla-
ti fatti eunuchi in quefta maniera , fono 
appellati Thlib¡¿e. Oltre a quefta fpezie av-
vene un' altra denominara -Thlafidc, in cui 
le parti genital! fono lafciate intere , e fono 
foiranto tagliate quelle vene , che le nu-
trifeooo: pcrcotal mezzo i genitaü rima"-
gono nell 'uomo; ma si rilaíciati , e si de
bo! i , e languidi , che é impoffibile » ™x-
ne menomo ufo. I t e m , ibidem , Pa§' 12' 
& feq. 

Fu 
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Fu la cüflrazione per alcun trattodi tem-

po la ptna ingianta alT adulterio , Vakrtus 
M^xim. iib. 6. cap. i . n. ^ . V t g g a f i l'Ar-
ticolo ADULTERIO . 

Dalle Leagi dei Vifigoíi i l peccato infa
me deila Sodomía vcniva punuo colla ca-
firazionc . Du Cange, Gloff. Latín. íom. i . 
paq. 873. 

CATACOMBA. Le Cataccmbe di Roma 
han no fatto grandiíTimo flrepito nel Mon
do^ ma ve nc fono delíe ícraiglianíi^ che 
appartengono a raoltiírime a'.tre Cscca . i l 
Vefcovo 'fiurneto { a ) , deícrive queile di 
Napoli , cui egli dice eífcre fuori dcllaGit-
t a , e moho piu nobüi c fpa'/íofe é\ quelle 
di Roma . Viene alí?esi affitriw , trovaríc-
ne dclle íimiglianti mi luog îi circonvieioi 
é\ tutte le grandi p;a27e di írontiera di 
quella parte del!'Italia ; ed altre fono ftate 
íiraigliantemente ícoperte íti Síracufa, ed 
in Caíanla nella Si^íia , e ncli' lióla di 
Malta eziandio { b ) . Le Catacembe Roma
ne prcndono dei nomi particolan dalle Chie-
fe , neile vicinanxe delíe quali elle fi tro-
vano , e ítmbra , che vengano a dtódere 
]a circónFerenxa della Citta fenza le mura 
fra effe , ftendendo le loro gallerie perogni 
parte fotterra, ed un vallo tratto da effe 5 
di modo che tutto i l terreno fotto Roma , 
e per parecchie miglia interno , alcuni af-
feriícono fino al tratto di venti miglia , é 
vuoto ( f ) . Le catacombe maffime, e quel
le che comunemente vanno a vedere i Fo-
reftieri , fono le catacombe di S. ScbafHano, 
quella di Sant' Agneíe , e le altre nei cam-
pi picciol tratto Tontane da quelle di Sant' 
Agneíe: avvegnaché ripetto a quelle , che 
fono nelle viemanze del Vaticano , niuno 
ha campo di portarfi a vcderle , falvo che 
le donne un giorno folo de 11' anno dentro 
1' Ottava della Pentecofte, fotto pena della 
feomunica { d ) . 

( a ) Burnet. Trav . Lett. 4. pag. 201. (b) 
Bingham, Orig. Ecclef. Iib, 23, vap. 1. § .3 . 
Oenvres des ¡CJvants , ann, 1688. M a j pag. 
5. ( c ) Tranfazioni Filofof. num. 2Ó5. pa?, 
644. e pag. 650. d. Cyprian. de Ecclefiis 
fubtenaneis , §. 1 ^. 

Nelle catacombe, vengonvi tenuti conti
nuo degli opera) a lavorarvi . Tollo che 
quelle períone vengono ad ifeoprire una 
foífa , o íepoltura con i ben conoíciuti con-
traífegni ? che ivi entro eravi un Santo, ne 
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vien toílo data con tez?, a al Cardinal Ca-
marlingo, i l quale incontanente ípediíce Cul 
luogo .uomini non meao periti , che. pti e 
di concetto, a rinvenirvi la palma, il mo-
nogramma, i l ve tro colorito , e íomigüan-
t i contrallegní j ed i l rimanente del corpo, 
0 fieno le rcliquie di que l i o , veneono rac-
colte con fomma venerazionc, e trafporta-
te in Roma . Dopo , che gli Operai , o 
ícavatori hanno ben ricercata una gallería, 
ehiudono incontanente la bocea , od ingref-
ío per cui vaffi cola entro , di modo che 
mol te di queíte rimangonfi cosí chiufe, k -
íciaodone una plcciola ftffura aperta , per 
conítrvare le tracce, e per potarle additarc 
in cafo di bifogno ai foreflien . Queíla cau
tela vien prefa , dieono effi , perché la gente 
cürio<a cola entro penetrando non vada a 
fiawHrriffi , ed a perderfi miferamentc per 
quegíi andirivieni , e labirinti fotterranei , 
ficcome per lo paflfafo é pur troppo foven
te accaduto. Veggafi Momo nelle Tran fa-
zioni FiloíoBche , n. 265. pag. 644. 

L ' opinione , che le catacombe fien luo» 
ghl , ove fono íhü fepolti de' Gentili, vie
ne fiantheggiata , e confermata da queílo, 
che gh antichi Roma ni é Hato conoíciuto 
aver avuto «íimiglianti lusghi per fotterrare, 
fotto i l nome di Puticul i , ed i v i appunto , 
ove di prtlente fi trovano le catacombe 
( « ) ; che intorno ai fepolcri perentro le 
catacombe veggionvífi diverfi fcgni indi-
canil i l Pagamímo : tali fono a cagion 
¿i eíempio, i noml delle perfone fotcerra-
te , la formóla de' Gentilí , V i i s mani-
bus , in capo ali ' iícrizione j le figure 
d' Orfeo, di Cupido , e d' altre falíe D¡vi-
nita de'Gentiü, che i Criíliani non avran-
no mal impronta re nel ¡oro ricettacoli . Rif-
petto poí ai Monogramma % ella non é 
una pro va condudente ; eoncioffiaché queflo 
modo era in ufo preffo i Gentilí , Innanzi 
del Criílianefimo , ficcome c dato dirooílr-a-
tivamente provato dai Menchenio in una 
DiíTertazione a polla pubblicata nel 1696. 
Quanto poi alia palma, fsbbene queda fof-
íe eziandio a lía i fovente ufara p re lío i Gen
ti l! , tuttavia egli é indubitato, che é fra 
1 íegni del martirio dato dai Paga ni ai pri-
mitivi Criíliani , come anche le caraffine 
di fangue . Quelli perb , che contra llano 
queda verita , vale a diré , che dicono , non 
poter' eífer noi ficuri , che i corpi trovati 
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nelle Catacombc fieno di Santi Criftianí mor-
t i per la fedc , fono roaíVimámente fondati 
i a queíto, che i Puteoli dei Pagani fono una 
cofa medeíima, che le prefenti catacomhe. 
Primieramente cib non lo hanno ad evi-
denza provato. Ma dato anche che cib fof-
fe ) qualora é chiaro pih delia iuce del So
lé , che le diftintive marche , e contraífe-
gni , dai quali diftinguonfi con evidenza i 
Santi Martiri , non fi poffano per modo 
alcuno adattare ai Gent i l i , tutta queíla lo
ro millanteria , e fmania centro i l fanto, e 
diritto operare della Cattolica Chiela rifpet-
to a cib , fi rifolve in fumo . A l tro , che 
congetture, aitro che analogie vi vogliono 
per ifereditare opera si fanta , e per impu
gnare una incontraftabile verita . Perché par-
lafi da coñoro foltanto dei fegni da loro r i -
putati comuni co' Gent i l i , e lafciafi di men-
tovare la croce , ec. ? 

( a ) Kinchman. De fmer. Román, L i b . i . 
cap. 24. ( b ) Veggafi Bafnage , Oeuvres des 
S$avants, ann. ió88. May , pag. 38. Zorn. 
Differtat. de Catacombis, feu de Cryptis íe-
pulchrahbus SanElorum Martirum , Lipf. an-
no 1703. Schoetg. Lexicón Antiq. pag. 28 5. 
& feq. 

Ma che i Puticuli fíeno una cofa mede
íima , che le Catacomhe^ é tanto incongruen
te , che i medefimi nimici della Romana 
Chiefa, come Monfieur Monrb, per non com-
parirc ícempiati , hanno dovuto confeíTarne 
P incongruen?a ; e lo ftcíTo doíto Monfieur 
Momo in qutflo s'accofta alia opinione giu-
íliffima della Chiefa Romana. 

E di veio , come mai fi dirá da alcuno 
che Feílo abbia dato i l nome diminuito di 
puticuli ad Opera cosí valla , ed ampia , 
quali fono le Catacombe l Come le avrebbc 
cgli confínate ad un kiogo folo, vale a di-
re , ai colle Etquilmo, quando per lo con
trario trovanfi per ogni dove mtorno a Ro
ma? E per quefte , e per aítre mol ti (Time 
ragioni fi conchiude, che i'opinione di co
loro , i quali fannofi ad impugnare la ve-
rita delle catacombe de' Santi Martir i ful 
falfo, ed erróneo fuppofio, ch' elle fíeno la 
cofa üefla, che i Puticuli degli antichi Ro-
mani Gentili , fono fuor di Arada , e va 
fatto loro una riíata ful vifo. 

C A T A L O G O . I Cataloghi dei Libri fo
no accomodati e difpoüi in guife difFerenti, 
avvegnaché alcuni fono fatti ftcondo 1' or-
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diñe dei tempi 5 nei quali i Libri fono ílati 
flampati, come quello del Mattaire; ovve
ro fecondo le loro forme , grofít2?e, e fe» 
ñ i , come i cataloghi de' comuni Libra]: al-
tr i poi fecondo 1' ordine alfabético dei nomi 
degli Autor i , come i l Catalogo di Monfieur 
Hyde della Biblioteca Bodlejana: altri íimi-
gliantemente , fecondo V ordine alfabético 
•deile materie, o foggctti, e quefii vengono 
denominati Cataloghi reali , owero c L í i k i , 
come quelli del Lipenio, e del Draudio; ed 
altri finalmente fono ordinati e digeriti con 
un método m i ñ o , partecipandodi parecchíe 
cofe dei primo , come il Catalogo del Áz 
Seine delia Biblioteca del Cardinale Slufio., 
che é prima divilo fecondo i foggetti , o 
le feienze , o poi fotto cada una di cffe i 
libri vengono enunciati con ordine alfabé
t ico. Catalog. Bibüoth. Slufian. Romx 1690. 
in 4. Struv. Introd. Not i t . Reí Littcra-
riae, cap, 1. §. 23. I tem , Not. pag. 113. 
& feq. 

Vengono prezzati alcuni •cataloghi per la 
moltitudine dei loro L i b r i , altri per la lo
ro fcelta , ed eccelienza , altri per i loro 
Manoícr i t t i , ed altri per i'agg!uftatez?a , e 
cómodo del loro método , e la giullezza di 
loro difpofizione , e diftribuzione . 

La Biblioteca Tellenana grandeggia rraf-
fimameníc per i Libri di Teología , e d' 
Iftoria Ecciefiaílica : I I Catalogo della L i 
brería Colbertiana , od eretía per opera dei 
famoío Miniftro di Luigi X I V . Monfieur 
Colbert detío i l gran Colbert , per i libri 
l í b n c i : quello della Biblioteca di Bridges 
per i Poeti antichi , quello della Librería 
del Dottor Bernard per le Opere mattema-
tiche ; e fomiglianti , per altra ferie . I I 
Catalogo della Biblioteca di Niccolb Einfio 
é in grandiíTima riputazione per la íquifi-
tiflima fcelta dei Libri { a ) , Quello della 
Librería CoiíTin { b ) , del quale é autore 
il Padre Montfaucon , é riputatiífimo per 
gli egregj Manofcritti Orientali , e Latí n i , 
ma Greci principalmente : ¿ quello Cata
logo fatto ful piede della Librería di Vien-
na, e contiene una notizia , o dir la vó-
gliamo una breve Iftoria di ciafchedun ma-
nofcritto, i l tempo, in cui é ílato ícriíto, 
i l copifta, dal quale é flato diftefo, ü nu
mero dei fogli , i l luogo, dove é fiato tro" 
vato ec. ec . (c) I I Catalogo dello Scavemo 
ic l la Regia Biblioteca di Coppenaghe ( d ) 

h avu-
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i avuto in grandiffirao pregio per 1' crdlna-
tiffimo método , co! quale é dilroño . 11 
Catalogo del Padre Garnier della Bibliote
ca de' Padri Gefuiti di Parigi non é tanto 
íV-mabi!e in rapporto ai Libn contenuti m 
cífa Biblioteca , quanto egli é (iimabiliíii-
mo per cffere un método fotnmamente g u 
üo , ed acconciffimo per difporre una Bi
blioteca . I I Catalogo della Librería Corde-
fiana comporto da Monfieur Naudé ( e ) , 
viene noverato fra i Catalogbi mighon , 
per rapporto alia fomma accurstezza dell' 
ordine , .in cui i Jibri vengono diípofti . I I 
Catalogo della Librería Barbenna é iom-
mamente pregevoie per molti nípetti ; co
me per rapporto ai numero, e per rappor
to altresl alia magmficenza , alia ice 1 ta , all' 
Ordine, ed airuti i i ta dei Libri , e c . ( / ) M a 
i i Catalogo, che piíi d'ogn'altro venga co-
munemente appiaudito fi é quelb della Bi
blioteca del Tuano , nci quale trovaníi in
fierne congiunti i vantaggl di tutti gh al-
t r i Cataloghi . Fu quefto prima tratto fbon 
da due Elutel con ordine alfabético, allora 
ordinato, e digerito íceondo le feienze,, ed 
4 foggetti da lím:-.ele Bulúaldo , e pubbli-
cato aal Padre Queínei in Pargi V anno 
j é y g . ) e fattane una íeconda edizione , 
quantuoque íommamente ícorretta in Am-
burgo l'anno 1 7 0 4 . / I Libri fono ivi ordi-
nati con giuíkzza lotto le loro rclptttive 
feienze , -e foggetti , effendovi per fino avu
to riguardo alla Nazione, alia fetta . ali'ela, 
cfomigltanti, di ciafcheduao Scrittore . A que-
fto aggiungafi come in eíío trovaafi única
mente gli ottimi , e fcekiííimi Übri di ca-
daun foggetto, e le íommamente pregevoli 
edizioni . 11 Catalogo ancora della Librería 
di Monfieur le Tcllier , Arcivsícovo di 
Rhems, ( ¿ ) fatto da Monfieur Clement , 
non la cede né punto , né poco a qualfi-
voglia Catalogo pubblicaío in queño noüro 
Secólo, o fi rifguardi 11 numero, e la fcel-
ta dei L i b n , od «1 método della íua diípo-
fizione. C i venne fatto íperare , cheíulpiü-
íio di quefto farebbe ftato pubblicato un Ca-
talogo della gran Biblioteca del Re di Fran
cia , ma per anche non abbiamo avuto la 
fortuna di vederlo . Un vantaggio part¡co
lare a quefto catalogo fi é la moítitudine 
grande degü Autori anonimi, o píeudoano-
nimi fvelati in eíTb , la qual cefa íi ficn-
íera a vederfi altrove ( / ) . Da alcuni viera 

C A T 4 5 7 
per6no antepofio al Catalogo del Tuano , 
maííiraamente per conteneré una maggior 
varieta di claffi, e di libri fopra i refpetti-
vi particolari foggetti , 

( a ) Morhoff. Lib.infra citat, c. 18. §. rO. 
Struv. ubi fupra , & Not. pag. 115. ( b ) Bf-
bliotkeca Coi (fin i ana , olim Seguertana ^ Pari-
fiis 1714. in folio ( c ) Colcr. Ana l , ad Struv^ 
Lib . chat. pag. n y . & feq, ( d ) Defignatm 
BiMwthe4£ Repine Hafmenfis , Hafn. 166^, 
in 4 . ( c ) Cathalogm Btblmheca Cordefiance , 
Parifüs 1643. in 4 . Morhoíf. Polyhifi. L i t t . 
Lib. 1, cap. 5. §. 7. Struv. Ltb. citato ( f ) 
Index Bibliotheca; , qune Francifcys Barberi-
nus S. R . E . Cardinales &e. Roma: 1681 . in 
2. volumi m folio . II titolo della prima pagi
na veramente indica tve volurnt y ma H terzo, 
che contiene i Manofcrkti non e peranche pub-
blicato ( g ) . BiblíOtbaca Thuanea , Parijiis 
1679. in 2. volumi , ed Amburgo 1704. 
in folio & in 8.. Veggafi. Morbos» Polyhifi, //>-
tér. L ib . 1. cap. 5. §. 11, & feq. Bailíet , 
Jugement des Sgavans , Tom. 2 . pa%. 260. 
Srruv. Introd. ad Pliji . Literar. cap, 1. §. 25, 
( h ) Cathalogus Bibliothecx Pellerianx , Par i -
fiis 1-893. falto Struv. Ub*cit.,( i ) Vegganfi 
Abi . Erud, Lipf. ann. 1694.. pag, 353. Col -
ler. Anal , ad Struv. pag, 116, 

Le condizioni ricercate in un Cs^/o^o fo
no , che venga ad indicare in un terapo 
medefimo 1'ordine degli Autor i , ed infierne 
deile -materic , la forma del libro , i l nu 
mero dei volumi, T ordine cronológico dei
le -edizioni, la lingua in cuiqueíto é ícrit-
t o , ed i l fuo luogo nclla Librería ; di ma
niera che tutte quefte divifate circoílanze 
.pofíaníi aver davanti in un' occhiata nella 
maniera piíi conciía, piíi chiara , cpiuefat-
t a , che fia mai poflibile . I Carslcglii ben-
ché fatíi nella divifata guifa, tutrsvia ver-
ranno fperimeníati mancanti . 11 Catalogo 
del Drauriio, é una tavola alfabética di ma-
terie divife fotío quattro clafli, in cui ven-
gono indicati i Libri , che trattano di ca-
daun foggetto, Panno della loro edizione, 
i l no.ne dell 'editóte, i l titolo delF opera , 
e la forma del volume. 1 fuoi mancamenti 
fono, che non vi viene ofiervato I ' ordine 
cronológico , che le opere d' uno Scrittore 
medefimo fono foverchio d.fperfe , e che i i 
tutto altro non é che una compilazionc pie-
na di fallí, c malamente digerita, appim-
to della teropra dei Cataloghi di Francfort. 
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I I Catalogo del Dottcr Hyde della Bi 

blioteca Bodlejana é altresi dií'poüo fecondo 
i'ordine alfabético, non deüe materie , ma 
únicamente degli Autor i , riferito a quattro 
clafTi, e fotto cadaun libro vienvi data con-
tezza appartenente a ciaícheduna di qucfte 
claffi . I fuoi difetti poi fono , che noi non 
poffiamo per meizo di quello rinvenire tut-
t i gli Autori , che han no tratrato fopra 
qualfivoglia foggetto; che gli Autori Ano-
nimi non pcffono eíTervi acconciamente in-
trodotti , e con cómodo; che non íi rileva 
I ' ordine delle edízioni, che le forme fono 
confufe , e meííe a mai'zo fenza diftinxio-
ne 1¿ Traduzioni con i loro refpeítivi ori-
ginali . 

I I Catalogo della Biblioteca di Monfieur 
le Tellier ha i l vantaggio di íutti queíti 
primi , eíTendo difpoüo fecondo i foggetti , 
ed avendo a un tempo fteíío un' Índice al
fabético degli Autori : in oltre nelle Ope
re ñampate in parecchie lingue vienvi of-
fervato I ' ordine naturale del Ttfto , col por-
vifi in primo luogo 1' Origínale , poícia le 
verfioni , cadauna di cííe fecondo i l loro 
mér i t o , o ¡a fuá antichita. Finalmente v i 
fi vede efattamente cífervato 1' ordine cro
nológico delle Edizioni. I fuoi mancamenti 
fono, che la cronologia delie edizioni vien
v i alcun poco confufa ? di modo che fiamo 
neceffitati ad andar qua e la cercando le 
opere d' un Autor medefimo in diverfi luo-
ghi , allorché accada , che quefte íieno in 
diverfe forme; e che vi manca una tavola 
alfabética delle materie. 

I I Catalogo della Librería dell'Abate Faul-
tiers compoílo da Monfieur Marchand , é 
¿iípoño fecondo i ' ordine delle materie, ma 
in una certa datafoggia, che é únicamen
te propria , e particolare ad efía fteífa L i 
brería , in quanto che gli Autori fopra ca
daun foggetto fonovi diípofti, ed enunciati 
fecondo i l loro ordine cronológico. I man
camenti j de' quaii puofíi a buonna equita 
accagíonare quefto C^v/o^oeziandio, fono, 
che vengonvi confufe le forme differenti , 
come anche la cronologia dei Te f t i , e che 
non v i fi ravvifa oííervata 1' efattezza rií-
petto alia cronologia degli Autori mede-
íimi . 

Uno Scrittore Anónimo Franzefe ha pro-
pofto , e diftefo un nuovo piano per com-
porre un Catalogo , che verra a compren» 
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de re, cffetíuato ch' e' fía , t'Jtti \ vantagg} 
dei finora dsvifati Catalopht , ed infierne a 
fchivarc tutti gli fnunciau difetti , eu in-
congruenze degli altri . Lettrt a l ' Abbé 
***, intorno ad un nuovo Progetto, e Pia
no del Catalogo d' una Biblioteca , Parigi 
anno 1712. Veggafi ancora Journal des 
S^avans , Tom. 52. p. 55. & feq» 

C A T A P L A S M A . 11 cataplafmct e cymi-
no , vale a d i ré , di femenze di c o m i n o , é 
una forma di medicamento preferitto neila 
recentiíTima Farmacopea di Londra, e pro-
pofto come per far le veci di q^eU' altra 
medicina appcllata gia Thcviaca Lond'menjls, 
Triaca di Londra, la preferizione, e ricet-
ta della quaie fi leggeva nelle Farmacopee 
di antica data , la quale folevafi única
mente ufare non altrameme che un medi
camento tópico elterno ; ora per quclle im-
prefe, e fini , per i quali veniva la Triaca 
di Londra ufata , é üato foílituiío i l cata-
plajma s cymino , come di quelia a fía i mi-
gliore per ottenere i medefirni «ffctti . La 
compofizione di quíílo cataplafma adunque 
é la feguente . Prendi di femenze di comi
no, raezza libbra : di coceóle di lauro , e 
di foglie di feordio feccate , tre oncie per 
cadauna foftanza : di garofani , un' oncia : 
di miel? i l pefo tre volte maggiore di tutte 
le diviíate foftanze prefe infierne: mefeoie-
rai tutte ben bene, e ne formerai un cata
plafma , fecondo Farte. Psmberton, Fárma
co?, pag. 378. 

C A T A P U L T A . La voce catapulta é in 
origine Greca, K^Twé^r; ; . , formata «TTOTÍS 
mhri i s , che fecondo la fpiegazione d' Efichio 
viene a dinotare una forte d ' a í í a , o dardo, 
Quindi é che trovafi alcune volte fcrittaal-
tresi catapelta . Veggafi 1' articolo CATA-
PELT^: * 

Le -catapulte erano eziandio denomínate 
ofyfiúKíiiti per rapporto , che fcagüavano deil' 
armi aguzze di jegno, dove per lo contra
rio queile, che venivano fcagliate dalle Ba» 

, erano armi OÍ tu fe « come a cagion 
d' efempio , pietre , e fomiglianti . Fel/b. 
Princip. de rArchi íe iS. pag. 3Ó8. Perrault. 
Abregé de Vitruv. cap. 5. art. 7. pag. 15^ 
ÍVolf. Lex. Mathem. pag. 320. 

Differiva la catapulta dalla baliíiain que-
flo, che quefia feconda fcagliava delle pie
tre , la prima dei dardi , e dei giavelotti . 
Gl i Autori Medii j E v i , ed eziandio l o í k k 

fo 
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10 Cefare íogliono d' ordinario confondere 
quefte doe macchine , fervendofi della vece 
balifia per fignificar cío , che intendevafi 
dagli Antichi per la voce Catapulta. Lipf. 
Poiiorcet. 3.2. De Laet, Lex. Vitruu. p. 22. 
Piafe Lex. Ant iq . Tora. 1. pag. 379' Veg-
gafi 1' ¡sríicolo Balifla . 

Era compofta la catapulta di due vaítií-
fimi legni , fimigliantiíiimi agü alben de'ba-
i l iment i , piantati Y uno conrro TaUn) , ed 
aggiuíhti , e bene inclmati per via d' una 
macchina fatía a polla per tale irapreía : 
queíii effendo novellamente allentati in un 
batter d' occhio con un íemplice colpo di 
martello , fcagliavano i giaveloíi con una 
forza ed energía incrcdibile. La ftrüttura del
la catapulta, come anche la maniera ^ on
de veniva fabbricara , vengono egregiamen
te deícriue da Vitruvio , ed un' efattifruna 
figura di quefta panícoiar macchina da guer
ra ci vicn fomminiíirata da Moníieur Per-
rault ( a ) . Aíferiíce MonGeur Folard, che 
la catapulta produceva maggior diforuine nel-
le file , ed ordinanze dei foMati di quello 
facciano i nollri cannoni caricati, come di-
ciamo , a íacch«to . ( ¿ ) 

( a ) Vegpafi Vitruv. de ArshhcB. l'tb, 10. 
cap. 15. & cap. 18. Perrau't, Not.ad eum-
dem , pag, 555. Item RiJIretto di Vitruvio , 
cap. 3. art. 7. pag. 156. ( b ) Folard , Not. 
fu* Polyb. Tom. 2. pag. 587. pag. ^92. & 
feq. 601. Facích. Ing. Lex. pag. 161. 

C A T A R A T T A . Viene oggmai tcnuto 
coraunemente , ed accordato , altro non ef-
íere la cataratta, fe non fe 1'umor criflal-
lino dell' occhio divenuto opaco . Noi ab-
biamo le deferizioni d' alcune fezioni di ca-
taratte cávate dagli occhi, efporteci dallo 
Scheuchíerq negli At t i Fifico Medicí Acad. 
Curiof.- Naturae , Tora. 3. Ohíerv. 30, , e 
ds! Dottor May , in Coramerc. Norimb. 
ann. 1733. Hebdomad. 4. §. 3. e dal Dot-
tor' Agrícola ann. 1735. Hebdoroad. 18. con-
ducemi tutte alia eonferma di fomigliante 
doctrina. Eiíay Medie. Edimbu-.Compend. 
Volum. 2. pag. 438. & pag. 508. 

Abbiamo altresi un' iftoria foraminiftrataci 
dal valcníiffimo Medico Monfieur Monródell' 
occhio di un'uomo , che aveva avuto una cata
ratta . La lente criítallina opaca non era del!' 
ampiezza , della quale fuole comunemente ef-
fere ndl ' occhio fano, ed in vece d'effere 
uceóme circeiare . ella era d' una ft 
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ma tfiangolarc . La fuá conveíTita anterio-
re era fcabrofa , e difuguale , e d' un colo
re blanco giallognolo . Saggj Medid d' E -
dimburgo, volume 5. articolo 54. 

C A T A R R O . Sonó i catarri di tante fpe-
zic , quante fono le parci , fopra le quali 
cade i l reuma , o la materia . Ippocrate no-
vera otto fpczie di fluffioni ealanti, epro-
venienti dalla teña , vale a diré , fopra gli 
occhi, ful nafo, nelle orecchie, ful petto, 
fopra 1' abdorae, nella midolla fpinale , fo
pra le vertebre, e nei mufeoli dei lombí f 
e dell5 oíío fagro . 

I Medici moderni non voglion concede-
re la denominazione &\ catarro, falvoché a 
íre fole fpczie \ la prima, allorché la ma
teria caía nel naío , che con denominazio
ne fpeziale addimandano Coryza: la fecon* 
da, che cade fopra le fauci , appellata Bran-
chus : e la terza finalmente nel torace , 
ovvero ful petto , denominata piu propria-
mente , e come per antonomafia Catarro . 
La fomma delle divifate fpezie vicn rac-
chiufa nel feguente diílico: 

„ Si fluit ad pc£lus, dicatur Rheuraa 
Catharrus , 

, , Ad fauces Branchus , ad nares eílo 
Corj/za . 

Caj le l l í , Lexicón Medicum , pag. 146. Shaw , 
Nuova Pratica di Medicina, pag. 31. Veg-
ganfi gli Articoli CORYZA. ec. 

CATARRO lento addimandafi quello , in 
cui la materia feccante íi matura , e sgor-
ga fuori agiatamente . 

CATARRO follecito , fi é quello , in cut 
la materia urta nella. parte con veemenza, 
ed empito grande. 

CATARRO fuffogativo . E ' queílo un ra-
pidifíimo fcolo, o defluffo di un umore íie-
rofo piombante dalla teña fopra gli organi 
della refpirazione . Sylv Praxis Medie cap. 
22. §. 11. Nent. Fund. Medie. T o m . 2. Tab. 
80. pag. 146. Vedi T articolo SOFFOGATI-
VO ec. 

CATARRI pituitofi . Sonó i Catarri pitui-
tofi aferitti dal Silvio ad un cibo d' Índole 
vifeofa , ed alTaria fredda { a ) . L'Elraon-
zio ha comporto un Trattato appoíla int i -
tolato de Deliramentis Catharrorum , in cui 
faíB a declamare perché vengano ítrappati 
di mano alia Medicina, ed abbandonati al
ia íola Natura ( ¿ ) . 

( * ) 
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( a ) Sylvlus , loco c i tan , cap. 13, §, 14. 

( b ) Veggafi Helmontrus , di Dcliram. C a -
íharor. Item de Lithiaft, c, t, / 

C A T A R T I C O . I n ogni fíagione , ed 
in qualfivoglia cafo, e per qualunque tem
peramento pub prepararfi una purga , o fia 
medicamento catártico, ficuro , dileítevole , 
gentüe , e di certo cffetto , nella íeguente 
maniera . 

Prendaíi un boccale d'acqua di Dulv/ick, 
oppure di qualfivoglia altra acqua d' índole , 
e fpezic íomighante : fciblgaü inqueüa fo-
pra i l fuoco un' oncia di manna , ed una 
ms-iT? uncía di t;¡marindi nen • íe nc ípre-
ma pokia ¡i liquore , e prendafi in parec-
chie btvute d^anu Tuna dali'altra lo fpa-
zio di mezzr ora , ed anche m » n o , di mo
do che t.itca la dofe prepárala venga a be-
verfi intitranjtníe ael traíto di un'ora , e 
meizo, od al piu ái due ore. 

Le acque muierali putganti agiíconocon 
piu agevolezza , con maggiore foayita , e 
con piu fícureiza di quaifwoglia altra Me
dicina deile botteghe degli Sp€7iali.. Tut to 
qaelloj, che eflc ricercaao, é , oche fíe-
no conce trate con farie Dplliré ívapo-
rarne pprzione , oppure che vcngano ravvi-
vate nella tefté divifata maniera . Una fi-
migHante fpetie di purgañti fopra si buo-
na , e ficura eíptneiíza fundan dovrebhono 
a buona equita íncoraggire «utti i Medict 
pratici a rigettare qaa.Uivogüa ú t t o ruvido 
purgante dalle Speiierie fomminiítrato , e che 
corronu pur troppo in voga con maggior 
danno per awen tü ra , che utile di chi gil 
prende . Shaw-, Lezioni, pag 124, 

C A T E N A . La catena di feffantafei pie-
di , detta comunemcnte la catena del Gtin
tero , é íommaraeníe cómoda , ed acconcif-
fima per mifurare , o fcandagliare . Ma é 
divifa in cento aneili , cadauno dei quali 
íara confeguentemeníe 7. dita e T ~ , quin-
di ella é cofa agevole i l ridurre qualfivoglia 
numero di quefti anelli ai piedi , owero 
viccverfa qualfivoglia numero dei piedi a 
gli anelli . Trattato Pratico di Geometría , 
Pag- 5-

Que fia catena é totalmente , e per ogni 
vejíb adaítata alie mifure Ingleí i , ed i l íuo 
principal cómodo e vantaggio confiile ncl 
trovare intieramcnte i numeri coníeouti in 
un dato campo . Ov̂ e diflferifccno le pro-
ponioni de'piedi quadrati, e delle porche, 
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la catena, aíKnché abbia i vantaggj medeíi'.-
m i , che ha \& catena del Guntero , é giuoco 
forza i l variarla . Cosí , a cagion d' efe!li-
pió 5 nelle Terre Scoziefi la catena dovrcbb' 
tíTere di íettantaquattro piedi, e due quin-
t i , oppure di ventiquaítro períiche Scozze-
fi , in evento che non fia avuto riguardo 
alia diíferenza , che paffa fra i l piede Scoz-
2£Íe , ed- i i piede inglefe: ma qualora fi ab
bia riguardo a quefta diffi renza , la caten® 
Scozzefe dovrebb'eífer comporta di fctran-
taquattro piedi Ing l t f i , e due quint i , oppu
re di íettantaquattro piedi , quattro dita , e 
quattro quinti d' un mezzo dito . Quefir 
catena , e líen do divifa in cento anelli , ca
dauno di quefii íara 8. dita. Vcgga-
fi Trattato Pratico di Gcometria , pag. 6.. 
Vegganfi gli articoli PIEDE , e JUGERO . 

C A T E R I N A . La Compagnia , o Con-
fraumita di Santa Caterina da Siena é una 
ípezie di Societa Religioía mlli^uta nella 
Citta di Sir:na in Tofcana , io onore , e 
fotto la prore/ione di Sanca Caterina da 
Siena , Santa famofifllma per le fus nvela-
zioni , e pe'fuoi celefii amori veramente 
intcofi peí fu o Divino Spofo Cnfto Gesu e. 
Coníervafi in que!la Ciwa un'anello ad ef-
ía Santa dato dal fuo Divino ipolo , nella: 
fuá Chicfa in Siena j come la piu prezio-
fa reliquia. 

La Confraternita di Santa Caterina afle-
gna cadaun' anno certe non picciole doti a 
donzelle fprovvedute della Confraternita rae-
de fima , col le quaü poífono beniífimo acca-
iarfi , e prender Marito ». Per rapporto 
poi a maritarfi viene ogni anno in quella-
Gittk fattu un'eíemplafiííima proceífione di 
tutte que fie Donzelle vefiite in abito mo-
nafiieo dcll' Ordinc de lia Santa , e durante 
la proceílione quei garzoni , che con tal 
retta intenzione 1' accompagnano , porgono 
a quella, che defiderano in i ípofa , un faz* 
zoletto. I n evento, che la fanciulla lo re-
ñituifea al giovane tal quale da eflb lo ha 
ricevuto, egli é un íegno univoco, che el
la non accetra le fue nozze , fe poi ella fe 
lo lega intorno al braccio , é íegno , che 
le accetta \ e cosí in feguito queilo , che 
le ha preíentato i l fazzoletto , le vien dato y 
fecondo le Ceremonie della Chiefa » pe^ 
marito ; ed é oííervabile , che íeguito che 
fia quefto pubblico atto, niuna delie par t i 
pub piíi in contó alcuno rinrarn , nía con* 
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w t t e che i l Matrimonio venga per ogni 
-modo effettuato , Voyage Hiftonque de V 
Italie i Tom. i . Leít. 38. Bibl. Ital. T o m . 5. 
-pag. 152. & kq, 

Qiidta raedefima Confrateraita^ gcck al-
•tresf i l Privilegio di redimereogn'annodue 
condannati a morte per commefio crmici-
vdio. Oltre i l ncovrare la liberta a due al-
•tre períone incaricate per debiti, con isbor-
fare eíía üeífa ai loro creditori le reípctii-
ve íomme . 

C A T E T E RE . Rigetta Y Elmonzio i l 
•comune catetere metallico uíato da Galeno, 
•c da tutti i feguaci di l u í , come crudele , 
e bárbaro non íolo , maeziandto come pre-
giudiziale \ e ne íortituifce altro in luogo 
di quello fatto di cuojo. Cafielli, Lexicón 
MeJicum , pag. 148. 

Deícrive i l Dottor Hales un catetere d' 
-una nuova ftruttura fabbricato per le piu 
vantaggiofe irviezioni dei Litontriptici den 
•tro la vefcica . La iua eavitá vien diviía 
per lo lungo da una lottilifficna partizione 
i 11 due disgiunti canaktti , che va a termi
nare in due ra mi divancanti . Da uno di 
quefti r ami , o branche dee eífer fatta l 'm-
jezione del meftruo nella veícica nella via 
comune , 0 per dir meglio , nella via » e 
forma idroílatica, mentre tornafi nell'altra 
branca mefcolaio colT orina . Vcggafi H a -
Ies, Haímaftat. pag. 212, Saggi di Medtci-
cina d' Edimburgo , T o m . 2. pag. 400. 

C A V A di pietre , In moitiííime parti 
del!' Inghiltcrra noi troviamo dei cruftacei, 
e de'teftacei marini íotterrati , e rincfeiuíi 
dentro le piü dure pietre di cava , e «fot 10 
grandiíTimi letti di terreno. 

PrelTo a Broughton nella Provincia di Lin
coln , tuttc le cave di pietre vive fon pie-
ne di quefti cruftacei , e teftacei marini . 
Nella eftremita oriéntale di quefta Piazzá 
v i ha una cava di certa ptena mórbida , 
che la gente del paefe va fcappando per 
acquiftarne de'letti d'argüía , che é d'una 
qualita glutinofa fommamente particolare , 
la quale feccandoíi indurifce non al trá men
te che ío fmalto. D i quefta fi fervono per 
uniré Ínfleme, e legare altre pietre, ed in 
quefta trovanviíi infiniti pczzi c framroen-
Si di chiocciole marine, d'cchini, e di co-
r a l l i , c fra quelti frammenti tiuvanvifi de' 
íeftacci intieri coi loro riípettiyí colorí na-
torali, ed alcunc volte non |>uni|o daanea-
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gtati í quantunque trovanvefene alcune vol
te di quelli 5 che fono come infranti , e di* 
venuti piani a motivo del gran pefo della 
térra , che gravita fovr' effi . Dalla parte 
meridionale della divifaía Pia?za vi ha una 
eéva d'una pietra paonazza , la quale pri
ma del dilevio era indubitatatamente un' 
argilia paonazza della tnedefima medefimi-f» 
ílma natura ed Índole della ttüé mentova-
ta . Contiene quefta nelle íue vifeere im-
menío numero di nicchi manni deil' ilicífe 
ipezíe pur ora aecennate non folo, ma di 
parecchic altre ípezie eziandio , ma fono que» 
Üi si tenacemeníe incaftrati, ed immedefi-
mati colla pietra , che é malagcvcliüifno i'i 
cávame fuori alcuno intiero . Ma in que
fta cava oftervafi una particolanta degna di 
íomma nflclTione, ed é-, -che i divifati cor* 
pi marini trovaníi loltanto nella í'upttficie 
de He pietre , cífendo lo ftrato duriíiirno, e 
grolTifíimo , né vi ha modo né vedo di 
navenirne neppure un folo 9 oltre la pro« 
fonditá di due piedi dalla fuperficie. 

La fuperficie di quefto ftrato di p'ctrf. 
non é uguale, né liício , ma ella e come 
-a onde , e cavalloni in guifa irregolarsífi-
ma fomigliante ad un lecto di nevé , oá 
ai cavalloni del mare nel tempo, che a>f»-
la un picciol vento. Quefta f i í ^ ha a ca
pel lo queir apparenza , che é giuoco forza , 
che abbia appunto una maífa di materia 
mezzo tíidurita , Ce i l vento la batía da una 
quarta parte impetuoíamente ; c dalla di-
rezione di quefte undulazioni , ella é cofa 
facile i l vedere da qual quarto in quel tem
po íoffiaffe i i vento , I n quella parte della 
pie tía , che forma quefta aíprezza undula-
ta j v i fono piü corpi marini , che in qua-
lunque altra -parte , e quefti vi .giaccio.no 
parte íotterrati dentro le pietre , e parte 
fpurgenti in fuori dalle pietre me de i; me , 
non altramente che nci veggiamo, che far 
fogliono i pe fe i di nicchio, o teftacei d'ac-
qua dolec , i quali ftannoci mezzo dentro, 
e mezzo fuori della melma dell' álveo , o 
letto de' fiumi , de' pantani , e de' íuíli , 1 
quali rimangonfi in fecco in tempu •c5 E-
Üate. 

Ella é cofa fommamente degna d" olfer-
vazicne, che , in quefto cafo, tutte quel-
le conchighe , le quali ftannofi dentro le 
pieíre , fono intieramente, e perfettamente 
coníervate 5 ed intatte , e divenute della 

N a a dureZ'< 
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durexxa , e coníiftenza medefima della pie-
tra ; dove per lo contrario quelle conchi-
glie , teíkcei , o cruñaGei , parte de'quaü 
rimatigonfi fuori della pietra , o veggioníi 
totalmente guafte, o divenute della natura 
d' un nicchio putrefatto , e marcitofi , che 
toccandofi colle mani va in pezzi . Quella 
parte della conchiglia, che íi é rimafa den
tro la pietra , s'é d1 ordinario convertita , 
e cangíata in una maíía diveríiíTima in tut-
to e per tutto da queüa della conchiglia , 
falvo che nella íola figura, la quale ha per
fectamente coníervato; quella parte poi per 
lo contrario , che é rimaía fuori deüa pie
t r a , conferva íemprernai la vera, egenut-
na teííitura deila conchiglia naturale , ed 
é compolla di tanto numero di fpoglie , od 
incaraiciature , o cortecce , di quante ap-
punto fono comporte quelle naturali con-
chiglie , alia fpezie delle quali quelle ap-
partengonfi, 

Fra i teflacei, e cruilacei fotterrati per-
entro la íoílanza delia pietra, alcuni han-
no la loro conchiglia perfetta fopr'effi , al-
tr i poi hanno foltanto una fottiliffima in-
croílatura in vece di quella , d' una mate
ria pietrofa biancaftra , ed altn finalmente 
fono totalmente ignudi , e non hanno né 
conchiglia , né alcun íegno , od ombra di 
qualfivoglia altra coperta . Quefli pero al-
tro non fono, che impronti , o forme pie-
troí'e di conchiglie , e quei dati fui parti-
colari, ne5 quaii un tempo i teflacei, ocru-
fíacei ftanziarono, la materia tutta dei cru-
ftacei medefimi eíTendofi fciolta , ed eífendo 
ñata portata via dall'acqua . In alcuni di 
quefti trovaviíi una groíía e confidente fo-
ftanza bianca in vece della conchiglia , fra 
la forma del nicchio divifata , ed il letto 
della pietra, üanziante . Quefle vengon fuo
r i , e fi ftaccano agevoliflimamente , e per-
fcttiff.mamente da qualfivoglia luogo , e la 
materia , che riempiva i l luogo , che oc-
cupb gia la conchiglia , fi rimane attacca-
ta al letto della pietra i altre conchiglie 
poi feparanfi perfettiíTimamente dopo una 
forte brinata notturna . 

Alcune conchiglie poi della fpezie delle 
chiocciole , e di quelle appellate b iva lv i , 
trovanvifi perfettamente ferrate , altre fono 
tróvate mezzo apeste , in quella guifa ap-
punto che le telline , ed a'tri fimiglianti 
crmtacci d'acqua do lee apronfi naturalmen-
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te , allorché vengono abbandonate dalPac-
qua . I n qutíle la loro cavita é fempre-
mai ripiena deüa materia medefima ó a l o 
í l r a to , e Tuna, e 1'altra foftanza infierne 
petrifícate . In alcuni luoghi fiannofi quefie 
in mucchi légate infierne perentro la pietra 
fonovi talmente accozzate infierne, che ven», 
gonfia romper Tuna nell'altra. Alcujie poi 
tróvate si chiuíc , che la materia del letto 
delia pietra non ha potuto penetrare en
tro ia loro cavita ; e fra quelle alcune fo
no dentro affatto vuote, altre in parte pic-
ne di criftalli, e di fpate© : quefte foñanze 
é giuoco forza , che íieno fíate ílanziate in 
cffe únicamente dalla materia criftailina , e 
fpaltica alzantefi dalla térra in vapor! , e 
che abbia penetrata ia foftanza della conchi
glia dopo che queda fi era llanziata nella pietra. 

v l n queda cava medefima vien tróvala al
tre si una conchiglia íommamente oííerva-
bile , fimigliantiffima nella forma ad un 
corno di montone , gittato nella maniera 
medefima , e con i medefimi lineamenti „ 
Quedo é intieramente díverfo dalla Cisfle 
del Comu Ammonis comunemente , ed ha 
u« coperchio per ferrar con cfl'o , e chiu-
dere la fuá bocea non altramente che quel
la fpezie á'v conchiglia- appellata Petonco-
lo , od altre tali fimiglianti chiocciole . Que
do coperchio é aífai fíate tróvalo intiero , 
ed intatto unito alia fuá conchiglia , o v i -
cinifTimo ad effa , perentro lo ílefio letto 
petrofo. 

Queda fpezie di tedacei , crudacei , e 
conchiglie foííili é tróvala in numero prodi
gio fo infierne , e giaceíi d' ordinario vicino 
alia fuperficie del letto petrofo ; parte d' 
efie conchiglie efiendo fotterrata perentro 
la pietra, e parte fporgentefi in fuori dalla 
pietra medefima : parecchie di quede con
chiglie fporgono in fuori piu della meta 
di fe deííe , ed i l gufcio di quede é tan
to pib durevole di quello fienofi i gufci > 
o nicchi 'delle fpezie comuni; concicífiaché 
fía d' ordinario d' una confidenza fornmá
mente refiflente , e forte eziandio in quei 
tali luoghi, ove tuíte le altre fpezie van-
no , e rifolvonfi totalmente in polvera • 
Quelle di queda particolare fpezie vengoflo 
tróvate perfettamente intiere j ma jn a'' 
cuni luoghi trovanfi acciaccate, €oínprefie» 
e ridotte totalmente piane , e rot^ j e c'an' 
negeiate altresi. 

Da 
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Da quede , e da altre {¡mígliantl oíTer-

vazioni faite fopra la fuperficie tutta della 
térra , fino alie maggiori profondita delle 
viícere di queila , ove gli uomini hanna 
per qaalfivogüa occafione fcavato , nafco 
no prove certiffime , ed innegabili della 
univerfalita del Diluvio ; e da moltifTime 
di quefte oíTervazioni fcmbra cofa eviden-
tiflima y che nel tempo del Diluvio la Ter
ra in moitiflfime parti veniíTe a patire gran-
diííima violenza , fícché i fondi , o letti 
dei mari foíítro in alctini luoghi alzaíi fi
no alie montagne , ed in altri: le vettc, e 
íommita delle montagne s'aífondaíltro nei 
letti dei mari , ed i letti delle Oílriche , 
teftacei , cruílacci, e conchiglie fino adora 
confervati nel mondo foííile vemíTero aíTaif» 
fime volte depreííi , ed infranti da ampie 
maflfe' di terreno , e pezii di ícogli , e di 
rupi piomb-ite íopr 'eí i i . 

Peniano alcuni, che dalla confiderazione 
delle cave , e degli ítrati delía Terra, e fo-
miglianti , nel Mondo preíente, apparifea , 
che la Terra antidiluviana aveffe mari , e 
fpiagge , montagne , e pianure, fiumi , e 
valli , ficcome ha la preíente ierra nofira ; 
e che le acque di dentro la, térra venidero 
fgorgate fuori ad inondare la fuperficie di 
queipa , e che tutta la parte efleriore del 
mondo d'allora íoggiaceíTe fott'eííei che le 
foüanze per entro ai mari contenute , qua-
l i appunto fono le conchiglie, i coralh , e 
corpi fomigüanti , veniífero sbalzati qua e 
la in varié guife , e maniere interno , e 
fopra la fuperficie di quefto mondo fom-
merfo, e depofitati indiverfe parti di quel-
lo ^ e che quefta preíente térra dopoi par
te forgeíTe fuori del comunc allagaraento, 
come r i f ó l e , che fono di preíente forma-
te in alcuni mari e parte foífe abbando
na ta dalle acque , allorché diüornate furo-
no queOe da quelia Onnipotente mano rae-
defima , che le a vea i pedí te a fommergere 
la térra tutta ; e íiccome gli ftrati della 
térra erano tutti inquel tempo moll i , ella 
non é maraviglia , che la materia allora 
mórbida tanto, e teñera per rattenere im
par, tana te infra se le conchiglie , e íoflan-
ze fimiglianti , fi veniííe pofeia a fecesre, 
e convertiríi in vera íoftanza pe tro ta infie
rne coíle conchiglie perentro a fe fie lía ed 
pila foftama fuá incorpórate $ ed imprigio-
nate j e che in progreflfo di tempo le par-
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ticelle petrofe perpetuamente nuotanti neD' 
aria, e nell'acque, che penetran© tui t i g l i 
ftrati , depoíitaÜero i loro piccioli corpk-
cioli negl' inteifriT) , e porufua di quevU 
nicchi , e conchiglie , e che alia perfire 
quefto tutto fi cangiafle in pietra. 

Ella non é maraviglia, che le fpezie, e 
forti tutte delle marine íoñanze, e produ-
zioni , conchiglie , porzioni di mari ni pe-
f e i , piante marine , coral 1 i , e fimiglianti 
vengano pur ora trovati nei letti della tér
ra , e nelle cave delle pieíre , nei pantani, 
nelle lagune, nelle valíate , e nelle men-
tagne , e perfino nelle piíi interne viícere 
della térra j concioffiaché egli é certo , che 
tutti quefti prodotti trovavanfi nel mare 
antidiluviano, e che , o vennero innalzati 
infierne colle eolline , e coi monti , nel 
tempo del Diluvio , o che precipitarono 
nelle gole , nelle aperture , e nelle crepa-
ture dei terreni, che di neceíiita dovevano 
formarfi in grandiffimo numero durante i l 
tempo di quefta terribiliffima catañrofe , e 
che in quelU reípeítivi luoghi fi rimaneí-
fero in quefto tempo medefimo fotterrati, 
ed imprigionati j mentre altre foftanze , e 
prodotti marini , fianziati in quella parte , 
che allora era fuperficie , vennero in pro-
greífo di tempo a rimanere coperti da piii 
ílrati , depofitati da cib , che feguitava a 
fiarfi fofpeío nelle acque , e cosí vennero 
ad eííere approfondat'i aífai piíi a dentro 
della preíente fuperficie ; ed altri rotoían-
dofi interno fra g'i ultimi fedimenti, e de-
poíizioni delle acque raedefime per eííere 
cosí impantanati da non poter eííere por-
tati via infieme colla violenza di quelle , 
vennero finalmente laíciati , o fopra la fu
perficie, o vicino alia medefima. 

Le cave , che fi trovano intorno a Brough-
ton íembra, che íieno ftate pochiíümo di-
ílurbate, e feonvoite ; ed effere ftate or i 
ginalmente i l fango , o melma , che for-
maííe i l letto, od álveo d' alcun gran fiu-
me d'acqua dolce , o per dir meglio d'un 
qualche ampiffimo lago , concioffiaché tut
te quelle varié fpezie di conchiglie, che in 
grandiffima abbondanza in eííe cave fi tro-
vano, fono tutte conchiglie d' acqua dolce. 
Sembra, che quefte fi ri mane fiero nel loro 
pantano , e melma origínale divenuta da-
poi pietra j e le altre conchiglie native del 
mare , che iv i infra eííe ílannofi íotterrate, 
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cd imprigionate , fembra eíícre (late ponlo-
jiej di quell'iraraenfo numero , e varieta , 
che é giuoco forza, che veniffero ruotolate 
Jungo 1 á lveo, o fondo di quel letto d'ac-
quc ; e 1' indoie , e natura vifcofa dcü' ar
güía veniíTe ad imprigionarne moUiíVime 
fra quelle , che erano native fianzianti in 
cíTa come in propria abitazione ed ivi 
coníervate infierne in eíía nel loro flato 
confidente. 

Oltre !e partí d'animali , coníengono le 
ciiviíate cave entro di se fimigliantemente 
delle íoílaníg, e materie vegetabili ^ avve-
gnaché non vi fieno rare le fogüe , ed i 
rami di varíe piante, come anche de' pez-
zi di legno anneriti , e fimignantiflfimi al 
carbunc . Queíte lofianzc fonufi confervate 
neila rnaniua raedefima , che le fog'ie di 
fdee foglíonfi trovar confervafe nclle no
li re. común! cave di carbone , e, come tro-
vanfi confervate le piante , ed i pefei im-
perriti in íiioltiílime miniare della Ger-
mama . 

Molciffime di quelle íoílante vegetabíü 
vensono trovase ahresi in iíciolti noduli di 
pictra | fiaTgliantiííimi alie pittre foeaje . 
E quede non dtbboníi. confiderare con di-
vería mira , che le alíre ioftanze tutte ñr 
ñora da noi divu'ate j cpncioffiacbé non fia, 
a vero diré , punto Urano a concepire , che 
1c fogiie, e le porziooi dclle piante foíTe-
ro ín quel caos , e íovvertimento genérale 
ricevute dentro le rnaífe cretofe , ed argil-
lofc , che ven ulero dopoi ruotolate ed av-
volte in fogge tondeggianti dal naturale 
movimento deiT acqua , ed allapcrfine in-
finuatefi nelle erepatuve della terra , ed 
ivi col tratto del tempo petrifícate . Veg-
ganfi le Traníazioni Filoiofiche num. 266. 
pag. ^85. ^ 

C A V A L L E R I A ^ La Romana cavalkria 
veniva intieraraentc , ed únicamente com
porta di quei Soldati , che erano appeliati 
Equites , o Cavalieri , i quali. nella Citta-
dinanza Romana face vano un' ordine di-
ftinfo. 

Siccome ella fembra cofa dura a concer 
pirfi , che tutti i Soldati della Romana ca~ 
valleria fofl'ero Cavalieri , i l Sigonio , ed 
altri Scrittori ancora hanno preío ü cora
pe nío di fare una dUiiniionc fra coloro, i 
quali fervivano Equo Publico, che erano i 
Ca.valieri. Roraani, e coloro , che íerviya-
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no Equo Pñvato , che erano perfone un 
gr^do piu giü dell' ordine e della dienita 
equeüre. Ma tanto i l Grevio , quanto al-
tn Autori di non minor grido, fanno vede-
re , che la congettura é fenza alcun fon* 
damento , e che dal principio dello Stato 
di Roma , fino ai tempi di Mario, nelle 
Legioni Romane non avevano luogo altri 
Soldati a cavallo che i íoli veri , e propt|i 
Romani Cavalieri. Kcnnel. Román. Antiq* 
Not. Par. 2. Lib. 4. cap. 2. pag. 187; Veg-
gafi i 'Articolo LEGIONE , Ciclopedia . 

V uio maífimo e principale della mil i
tare Cavdleria fi é quelio di fare frequeníi 
feorrene per dar briga al nemico, per in* 
tercettare i fuoi bagagli , eprovvifioni, per 
diftruggere i l paeíe { a ) ; e nell'atto della 
battaglia per^ancheggiare , fofienere , e co-
pnre 1'infantería, e per romper le ale in:-
miche , e pode foflbpra , ed altrcsi per af-
ficurare la rimara della medefima Infante-
ria » 11 fórmale modo di combattere de!U 
cavallerta fi era , dopo a ver tatto le ícari* 
che delie loro piftole». o caraoine,, i l voitar 
faccia per prender l 'opporíunitá , ed aves 
1' agio di caricas di bel nuovo . Viene ame
rito che Guftavo Adolfo foífe il pritéo % 
che obbligaífe la cavallena a caneare ful 
luogo, ove trovavaíi , per marchiare ítret* 
ta al nemico in con ta neo te coil' arme blan
ca alia mano , e che ciaíchedun Soldato a* 
cavallo avendo fatro i l íuo íparo in un'ac-
concia difianza , deííe di piglio alia fuá ípa-
da., e deííe addofso al nemico, allorché vi 
trova (se i l íuo maggior vantaggio ( ¿ ) . 

( a ) Guill . Gent. D i B . Par. 2. in vece.. 
(-b) Crufc. Mil it . In/iit. per ¡a- Cavalieria 
Parte 4̂ . cap.Ü, Item nelle Giunte , Bibltoteqi 
Univerj. Tom. 3. pag. ^O^Veggafi l ' Articoh: 
BATTAGLIA , 

La Greca cavalkria era diviía in cata* 
phratice, ed in non cataphraBx, vale a diré 
in Soldati a cavallo armati di peíante ar-
matura, ed in altri íimili armati alia leg-
giera 

Fra tutti i Popoli della Grecia rifpetto 
alia cavalleria i TeíTali grandeggiavano í o 
pra ogni altro. I Lacedemoni , che abitad-
vano regioni montuoíe,. non erano gran fatu
to provveduti di cavalleria , fino a tanto 
che col portare ¡e loro armi nelle altrui 
regioni trovarono grandiffime occafiom di 
grovvederfi de'Soldati a cavallo.per foften,. 
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tare, fiancheggiare , e coprire f Infantería. 
La cavallena Atenitfe per un tratto di 

tempo confidcrabile fu compofta di foli no-
vanta fei Soldati a cavallo. Dopoi ayendo 
íatto sloggiare daila Grecia i Perfiani , nc 
accrebbero i l numero fino a trecento , ed 
alcun tempo dopo 1* aumentarono fino a 
mille dugento , che fu il maííimo cumulo 
deli'Ateniefe cavallsria. Veggafi Po^r . Ar-
chceol. Grscor. Lib. 3. cap. 3,. Tom. 3. p. 16. 
& feq. 

La cavalleria Turcbefca é compofta in 
parce di fpaby , ed in parte di Soldati 
a cavaílo di leva , ed affoldati, e mante-
nuti dagli Zaim , e dai Timarioíti . R i -

Prclent. Stat. Ottoman. Lib. 3. cap. t . 
e cap. 6. Veggafi gli Articoli SPARI , Z A I M , 
e TIMARIOTTI , Qiclopedia . 

C A V E Z Z O N E . Ua cavezzms. di ferro 
rifparmta un cavallo giovane , o puledro 
dal viziargli , e flirargii Ja bocea col mor-
fo , concioffiaché per mezzo di queflo ca-
vezzone viene ad accoílumarfi ad obbedire 
alia mano del prode cavalcatore , e cosí 
piega il fue cello , e le fue fpalle , fenza 
che venga ad eíferne danneggiata , e gua-
fta la fuá bocea . Tu t t i i cavezzont di fer
ro fono montati con una tejiera di bri-
glia , con una fottogola , e due coreggioli, 
ovvero redini con tre aneili . Per l'aneilo 
di mezzo vien. paffata una redine per far 
sí , che il cavallo lavori interno ad una 
colorína o timonc j e per li a!tri due anelli 
delle bande delira e fini lira , fono paítate 
le altre redini , e queüe fono tenute in ma
no dal cavalcatore , oppur dal cocchiere , 
oppure tengonfi légate alia fella medefima 
del cavallo per tenerlo a dovere , ed in 
fuggezione . Gull . Geni. Dift. Par. 1. in vo-
ce . Trev. D i f l . Univ. Tom. 1. pag. 1518. 
Vccabolario della Crufca Tom. 2. p. 307. 
voce Cavezzone. 

C A V I A L E , La voce caviale , Ingle fe 
cavear , trovafi anche feritta caviac , cavia , 
K a v i a , caviare , e caviar/ . Ella é queíta 
voce paíTata alie altre Nazioni dall' Italia
no ^ caviale , ovvero dal vocabolo Greco 
bárbaro Kafiipcg/. , che íignifica la cofa , e 
íoílanza medefima . Mena ge , Origin. pag. 
167. Skin. Etim, Inglefi in voce . Trev. 
D i d . Univ . Tora. 1. pag. 1518. 

La maniera di fare i l caviale fi é eolio 
firappar fuori del corpo dd pefee ftorione 
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tutti i nerv i , o.filamenti , pofeia lavargli 
ben bene colTaceto, o coi vin bianco, e peí 
dillendergli diligentemente fopra una tavola , 
Coloro, che lo fanno , lafeiano prima, che 
fi afciughino ben bene ,. poícia gli faíano, 
e poi gil comprimono a dovere dentro un 
finiíTimo facco, aífinché ne poffa colar fuo
ri tutto i l liqaore coptenuto nella maíía : 
íatto queño , lo incaífano aggiuflatamente 
in un acconcio vafo di, legno avente un 
foro nelia bafe o fondo , affinthé fe fiavi 
rimafa alcuna parte d'umidita, poffa colar 
giíi , ed ufeirfene . In que lio ílato cíícndo 
la maífa ben premura, e coperta , ú t n mef-
fa da un lato perché s' incorpori del faJe , 
Haught. Colleél. oum. 537. Tom. ^, p. 282. 

Viene compoílo , e preparato altrtsi i l 
cyma/e ^ d'interiora d'altn peíci . Qucllo , 
che noi addoraandiamo tomunemente ¿0-
targo, é un caviale fatlo d'una particolare 
fpezie di muggine , che fi prende oeí Marc 
Mediterráneo. Veggafi l 'ArticoloBor SGA . 

Secondo M . Savary , i l miglior caviale: 
condottoci dalla Mofcovia é quello fatte del 
pe ice ¿elluga , che é una fpezie di pelee 
lungo ot to , o dieci piedi , che fi pe fea nel 
MarCafpio, e che é infinitamente pm de-
licato , ed infierne piu guftoío di quello 
fatto delle interiora deilo Üorione. Veggaíi 
Savarin , Di£V. Comm. Suppl. pag. 911. ia 
voce K a v i a c . 

C A U S A . Dai Romani venivano ammef-
fe diveríe giuíle caufe , eziandio de 11' ucci-
íor di fe fteflo , o fia fuicida : rali erano , 
a cagion d'eíenipio , la rovina d' un paefe , 
|a tiiílezza , i l rincrefeimento della v i ta , 
vale a diré , quando lo fie fío vi veré é a 
carico alia perfona r che vive, ed una lun-
ga infermita . Tutte quefie erano ammefle 
per caufe giuíle di toglicre a fe ílelTo la 
vita . Quelle caufe che erano folamente pro-, 
nunciaíe ingluíle fi erano, quando una per
fona effendofi meiitata la mor te , proecu-
rava d' anticiparfela colle proprie mani col 
fine di evitare l ' infamia dell' efecuzione 
della medefima per mano della Giuüizia 
pubblica . Ci viene rappreientaío Catone 
come un' uomo altamente favorito dagl' 
Iddü per avergü fomminiftrata , e porta 
caufa tanto giuíla , e legittima per invo-
larfi a queíia Terra . Veggafi Guther. De 
Jure Manium , Lib. 1. cap. 9. Pitifc, Lex. 
Antiq. T o m . 1. pag. 386. 
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C A U S T I C O . Per CwjVco K ^ t x h * 

viene in un fenfo genérale a dinotarfi ai-
cuna cofa , o íbftanza , che fia dotata di 
ua' índole fiera , ed abbrugiante. Veggafi 
i ' articolo ABBRUCIAÑTE . 

I I Cauflico potente uíato di prefente dai 
noftri Cerufici vien prepárate nell' appreiTo 
maniera . Fanno bollire delle fecce di fa-
pone tanto che venga a coníuraaríene la 
quarta parte della lor quantita ; quindi 
iiientre ancor quefie fecce bollono vi fprut-
zano dentro della calcina , che fia ííata 
enriCticamente chiufa in un vafo per niol-
ti , e rnolti mefi i e continuano ad aggiun-
gerne , fetnpre fpruzzando la divifata calcina , 
fino a tanto che venga ad eííere ñííbrbito 
iniierarnente tutto i i liquore , ed il tutto 
nducono p o fe i a in una pafta , la quaíe 
confervano in un vafo chiuío di pari erme-
ticamente . 11 fine di confervar cosí chiufa 
la calcina fié, perché poíía per íimi-
guante gUifa elTer diminuita , ed abbaííara 
la fuá acrimonia . Pemberton , Pharmacop. 
Londin. pag. 185. 

I I Capjhco comune di calcina viva , e 
di fecce di fapone fi merita d'eilere a buo-
na equita pretérito a qualfivogüa altra di 
queüe compofizioni prepárate di fpiriti acidi. 
E di vero ei non íuol [ rodurre cosí grande, 
ed acuto dolore , né é cosí va le volé ad 
eccitare delle convu'fioni , allorché venga 
applicato alie oíTa caríate . S'interna queíio 
cauji ico, e penetra meglio di que! i o fi fac-
ciano le forme afciutte dei metalli corro-
fivi, né feorre via tanto, allorché é lique-
fatto , ficcome fanno gli acidi piu liquidi . 
Queíio caüjiico) o non é aíTorbito, oppure 
non vengono i fuoi effetti offervati nel 
fangue : per lo contrario le preparazioni 
raercuriali , aífaiffime ñ ivs rifvegiiano , ed 
eccitano una inafpettata , iocompetentiffima 
faüvazioiie . Monro , íaggj di Medicina 
d' Edimburgo, Volume 5. artic. 24. 

Dice P Eifiero , che i ! Cortifíimo , e 
fommamente approvato método di far que
do , é i l feguente. 

Prendi delle ceneri di carbone , e di bene 
enérgica calcina-viva, fei once per cadauna 
íoftanta : nducile difgiuntamenre in polvere, 
e dopo mefcolalc ben bene infierne in am
pio vafo di vetro , o di ierra cotia bene 
invetriato, e fciolgile in abbondante quan
tita di acqua di fiume , laíciandovele (lar 
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dentro un'ora , o due , affinché fi poífano 
feiogliere perfettamente :, allora dovrai fil
trare i l liquore con un pezzo di tela di 
lino , affinché quefto fia fe párate dal fno 
groíTo fedimento , e lo farai fvaporare ia 
una padella di ferro poña al fuoco . 
La maffa dura lafeiata dalla fvaporazione 
la dovrai porre in un crociuoio , e porla. 
a liqutfarfi fopra un fuoco fommamente 
forte , ed ateivo fino a tanto ella venga a 
diventare com¿ un*olio • Ció f i t t o la ver-
feral in un mortaro , od in una larga pa
della , e la and raí dividendo o t agí i ando 
in piccioli pezietti innanzi , ch'ella fi, raf-
freddi . Que fie, e non altre fono le pietre 
caujliche. Dehbonfi quefte chiudere ermeti-
camente in ben netto vafo di cnftallo , e 
tenerle coníervate in luogo caldo.. E i j k r o , 
Chirurgia pag. 187., 

CAUSTICO ARSENICALE Veg. P ar t ic . 
MAGNETE . 

CAUSTICO LUNARE . Quefio viene an
che appellato Lapis cauflicus , ed é una 
preparazione di argento , alcune volte di 
rame proecuratb- comunemente con difeio-
gíiere íl raetallo- infierne eolio fpiriío di 
nitro , fvaporandone due terzi del fluido , 
e facendo bollire i l rimanente fino alia. 
confiflenTa di un' olio , che quando fara 
raffreddato di ver ra duro , e confidente . 
Qiirncy , Pharmacop. Part. 2. Se£l. 150 
pag. 252. 

C A U T E R J . 11 método moho aggiu-
fiato ed acconcio di fare i cauterj fi é per 
via d' incifione , e quefio s' effettua nella 
feguente maniera. 

Scgnerai prima di tutto la parte adattata» 
peí cauterio coll' inchioftro : quindi innal-
zando gl'integumenti afferrati col dito pol-
Üce , e coll1 Índice , farai una incifione , 
o taglio infra effe dita o eolio fcalpelletto, 
oppure colla lancetta , largo tanto ,, che 
poílavi entrare un pifello , i l quale efien-
dovi innciiato , e coperto con un impia-
firo , e col piumacciolo , ed allora nulla 
ahro manchera , fe non fe la fafeia per 
enripie re 1' opera ¿ione . Aliora la ferita dee 
ííferfe ben pulita , e nettata ciafcheduna 
mattma , e ciafcheduna fera , e rinfrefeata 
con un nuovo pifello , e cosí verra m uno 
o due giorni a degenerare in una piccio-
liífima ulcera , 
quantita di materia 

che fcarichera fuon una 
lenta , la Quale 

fi do-
purui 
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fi dovra diligeutiíTimaniente íar inzuppare 
neüe fila ogni giorno ficché la parte refti 
ben netta. 

I I método poi di cauterizare é praticato 
da alcuni, e viene efcguito nella icguente 
maniera. . ^ i 

I I ferro dee effere arroventito tino che 
diventi ben roííb : quefto ferro c picciolo , 
e rotondo, cd é rzcchiufo in una cufto-
ílietta ficché ia fuá veduta non pub sbigot-
tire i l paziente colla ípezie del vivoíuoco. 
Quefta cuftodietta , o caífettina viene pre-
muta fopra la parte , ed allora j1 ferro 
arroventito , che é dentro !a medefima, 
viene a piombar giu fopra la pelle, e pro
duce la fcottaíura. 

La fcottatura de ve effer fafciata con ael-
le foglie di bafilico fino a che la crofta 
fia caduta , e cib feguito 1' ulcerctta for-
matafi dovra riempirli con un piíeilo , e 
fafciarla nella medefima guifa , e col mé
todo medefirao poc' anzi efpoíio . Conciof-
fiaché. un si faíto método di tare i caute;j 
fia i l piü afpro , e penofo-3 cosí egli e 
giuoco forza , che fia moho efficace , ed 
enérgico ^ come anche i l dolore , e la 
cauterizzazione biíogna , che di neceffita 
venga a cagionare un' affiuenza d' umori 
alia parte tormentata , e per coníeguente 
venga a fare una aífai rilevante revuifione, 
febbene pochi fono quei pazienti adülti , 
xhe voglionvifi íottomettere. Eij}. Chírurg. 

L ' ultimo método di fare i canter) egü 
fi é per via di mtdicamenti cautlici . 
Quefto debb' effere eíeguito nell' appreffo 
maniera. 

Si prepari innanzi a tutto un pezzo di 
piaftra avente un foro ne! mezzo , e cosí 
aggiuílato s' applichi alia parte , in guifa , 
che il foro venga a capello a comprendere 
la parte contraífegnata coll' inchioítro, che 
dovra eíTere cauterizzata, Cib fatto s'appii-
chera nella divifata parte un pezzetto di 
caujlico comune , che -arrivi ad emp'ere 
la circonferenza del foro fopra la parre , 
e quefto caufiieo dovraífi fafeiare , ed aooiu-
flare in guifa , che fiafi ben ferrato fopra 
la pelle , e per ottener cib fi faícera e 
vefiira la parte prima con un pezzo di tela 
di lino firacbiata , con fopreífa un buon 
piumacciolo , e con una piaftra di ferro 
pib larga del piumacciolo : lopra quefta fi 

porra un piu largo piumacciolo , e tutta 
quefta acconciatura fafceraffi finalmente ben 
bene cotí una ben larga fafeia . PaíTatechc 
fieno fe i , ed otto ore di tempo dal com-
pimento dell' operazione divifata , dovraffi 
sfaíciar la parte , c levar via i l caufiieo , 
e 1' efeara dovraífi medicare , e rrattare 
nella maniera medefima riferira pee' anzi 
rifpetto al cauterio fatto cal ferro royente . 
.Vegg. Tartic. SCOTTATURA . 

In quaifivoglia maniera fia ñato fatto i ! 
cauterio , convien fempre, che fia sfafeiato, 
e rifafeiato ogni giorno per lo meno due 
volte, per oftervare s' ei procede a do ve re, 
ed in cadauna su ¡cintura fa di meftieri i l 
porvi un nuovo pifello, e coprirlo con una 
nuova piaftra ben netta , e tenervi pur 
ben filio i l piumacciolo , e la fafeiatura . 
Ulano alcuni .in vece di fafce pe' cauterj 
di ferviríi di una ñriícia di cuojo attaccata 
con un fermagli» , o ganghero , ed alcuni 
fogliono fervirfi di pifelli fatti d' argento , 
o di legno in vece dei pifelli comuni vege-
tabiii , raa la difícrenza non é che roate-
r ia íe . Ailorché i ! cauterio avra fatto il fuo 
ufizio , e che dee efler feccato , poco piu 
fi ricerca del levar via i l pifello , avve-
gnaché fenza i l medefimo pifello la pia-
ghetta andra per fe medefima afciugan-
dofi , ed incarnandofi in breviífimo tratto 
di tempo . 

C A U T E R I O . Per ¡a giuña , e conve
niente applicazione di un cauterio rendonfi 
neceífarie diverfe oífervazioni . In primo 
luogo dovrebbe F aecurato Cerufico ofter
vare qua! groíTezza , e qual figura di cau
terio corrifponda , e fi adatti a quella delta 
parte difordinaía , ed inferma , e mentre 
i l pazicnte fta preparandofi per 1' opera
zione ^ egli dee ftare attentiftimo di app':-
care i l ferro infuocato in guifa , che ven-
gano dal ferro medefimo afficurace le partí 
lañe , affinché non fía dato al paziente 
dolor maggiore di quello í«)tanto fia afto-
lutamente neceífario . Nei cafi di un' oftb 
canato , dcbbonfi alloníanare da ambe le 
parti le labbra carnofe , e tenerle con 
fomma attenzione lontane , e guárdate dal 
fuoco , o fia dal ferro infuocato ^ ed in 
quefti cafi , come anche nelle abbondanti 
emoragie , egli é neceífario i l confervar 
nel fuoco tre , o quattro ferri da cauterio 
affinché fe uno non é¿ baftante per ter-

mi-
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minare V opcrazione , non mandil i ! 
modo di averne íubíto in pronto un1 al-
tro , 

Eglí é ftato toccato con mano , che í 
eauterj fono íh t i di ottima riufcita nelle 
apoplefic, allorché fieno andati falliti tutti 
gli altri mezzi dalla Medicina fuggeriti . 
Applicano alcuni in quefto cafo i l cauterio 
al!' occipifc ; altri poi amano msglio ap-
plicarlo fra la prima , e la feconda ver
tebra del eolio , A l t r i per lo contrario 

Mcngono efler pib a propofito i l esmt* 
r i f a r e le giunture delic cuciture corónale, 
e fafiítale ; cd altri finalmente vogliono s 
ebe la parte píb acconcía ad cíícrc in fo-
miglianti cafs caurcrizzata fieno le piante 
de' piedi . Quale di quefte opinioni fia per 
riufcirnc con vantaggio maggiore, íocca a 
deciderlo alia eíperienza. Eiflero , Chirurg, 
pag. 318. 

CAUTERIO POTENZIALE. Vcggafi l 'Ar-
coló CAUSTICO . 
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N . i . Salce Americano Impietrito. 
2. Coda di Cavallo Impietrita. 
3. Pianta Stellata Impietrita . 
4. Pianta Stellata Impietrita . 
5. Spiga di Grano Impietrita. 
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2. GloíTopetre. 
3. GloíTopetre. 
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5. Denti di Lupo Marino« 
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Buceini. 
Buccini. 
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4, Adatodi , 
5, Acanti. 

Suppl, T o m o J. 

HoftajiíccL 

.1' 

C í a ^ e o. 





B O T A N I C A 

T A V O L A IV. 

G E N E R I D I P I A N T E C L A S S E I V . 

P I A N T E CON F I O R I M O N O P E T A L I L A BI A T I . 

N, Salvia. 
Salvie , 

3. Dragocefali. 
4. Dragocefali . 
5. Brunelle. 
6. Molucche. 
7. Molucche. 
8. Stecadi. 

C L A S S E V . 

P I A N T E CON F I O R I 

C R U C I F O R M I P O L I P E T A L I 

N . 1. Crambi , 
2. Aliffoidj. 
3. A h i r o i d i . 

Suppl. Tomo I . 

4. Lunarie. 
5. Cardamine. 
6 . Cardamine, 
7. Eruche. 

8. Ravaniítro. 

C L A S S E V I . 

P I A N T E CON F I O R I R O S A C E I 

N . 1. Papaveri. 
2. Opunzie. 
3. Murucuje, 
4. Murucuje. 
5. Pama fie . 
ó. Ninfce. 

JSoftanwa Tav., I V 

JEtíajzt& Ciarse ^. 
a. 





B O T A N I C A 

T A V O L A V . 

G E N E R I D I P I A N T E C L A S S E V I I . 

PIANTE CON FIORI ROSACEI POLIPETALI UMBELLATI 

N . i . Umbella Seminum. 
z. Enan t i . 
3, Aftrantia. 
4, Aftrantia. 
5. Smirni . 
6. Trapfie. 
7» Caucalidi. 

C L A S S E V I I I . 

P I A N T E C O N F I O R I 

C A R I O F I L A T I P O L I P E T A L I . 

N . 1 . Garofoli. 
2, L icn id i . 
5. Cucubalo. 
4. Cucubalo, 

Suppl. Tomo I . 

5. Cucubali. 
6 . L i n i . 
7. L i n o . 
8. Statice, 
9. Statice» 

C L A S S E I X . 

P I A N T E CON F I O R I 

L I L I A c E I . 

1 . Gigliasfodeli. 
2r Gigliasfodelo. 
3. Narc i f i . 
4. I r i d L 
<, Gladiol i . 
6 , Denti di C a ñ e . 

Hoilancccv 

JPíaJit^ Ciarse 7. 
2. 3-

T a v . K 

Cíassc 8, 
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X 

B O T A N I C A 
T A V O L A VI . 

G E N E R I D I P I A N T E C L A S S E X. 

P I A N T E C O N F I O R I P A P I L I O N A C E I P O L I P E T A L I . 

j B o U a n i 

N. i . Cec i . 
2. Ceci. 
3. Orobi . 
4. Aílragaloídi . 
5. Aftragaloidi. 
6 . L o t i . 
7. L o t i . 
8. Scorpioidi . 
9. Scorpioidi. 

C L A S S E X I . 

P I A N T E C O N F I O R I 

A N O M A L I P O L I P E T A L I , 

N . 1. Balfamine. 
2. Acon i t i . 
3. Aquilegie. 

Suppl. Tomo I . 

4. Meliant i . 
5. Orchidi . 
6 . Orchidi. 
7. Calceoli, 

C L A S S E X I i . 

P I A N T E CON F I O R I 

F L O S C U LOS I . 

N . 1 . Cardi . 
2. Centauree maggiori , 
3. C n i c h i . 
4. B iden t i . 
5. Scabbiofa. 
6. Scabbiofa, 
7. D i pfaci. 

J'tanie^ Ciaste. 10, 

3 





B O T A N I C A 
T A V O L A V I L 

G E N E R I D I P I A N T E C L A S S E X I I I . 

P I A N T E CON F I O R I S E M I F L O S C U L O S I 

N . i . Sonchi . 
2. Tragopogón! , 
3. Catananci . 
4. Catananci. 
5. Scolirni . 
6. Scolirni. 
7. Edipnoidi . 
8. Edipnoidi. 
9. Cicorie. 

C L A S S E X I V . 

P I A N T E C O N /F I O R I 

R A D I A T I . 

N . T. A l l r o . 
2. Aílri . 
3. Tuffilagini » 
4. Tuffi lagini . 
5. Afterifchi. 

Suppl. Tomo J. 

6. Xerantemi. 
7. Xerantemo. 
8. Carline. 
9. Carlina. 

C L A S S E X V . 

P I A N T E CON F I O R I 

& P E T A L. I , O S T A M I N E I 

Biftorte. 
Birtorte . 
M i g l i . 
Miglio . 
Ciperi , 
Cipero. 
Ric in i . 
Ricini . 

e t i . 

1$ oUcuiLccts T a » . V I L 

F i a n t e . 





B O T A N I C A 

T A V O L A V I I I . 

G E N E R l D I P I A N T E C L A S S E X V I . 

PIANTE AVENTI I SEMI J CHE M OSTRA NO m N O N A VER FIORI . 

C L A S S E X V I I I . N . i . Lonchitide. 
2. Tricomeni. 
5. Tricomeni . 
4- Ruta murafia. \ 
5. Rute tnurarie. 
6. Adiant i . 

C L A S S E X V I I . 

PIANTE, CHE SEMBRA , CHE NON 

AEBIANO ¿SE' SEMI , N£ FlORI . 

N . i . Fuco. 
2. Acetábulo. 
3. Corallina. 
4. Fungo. 
5. Coral lo . 
6 . Madrepora. 
7. Li tofi to. 

Supph Tomo l 

A L B E R I E D A R B U S T I 

CON F I O R I A P E T A L I . 

N . 1 
2 

3 
4 

Buñi . 
Buíii. 
Terebinti . 
Tcrebinti . 
Fraflmo . 
Fraffini, 

C L A S S E X I X . 

A L B E R I , E D ^ R B U S T I 

C O N F I O R I A i M N T A C E I 

H . I . E l c i . 
2. Faggio. 

4. Cipreffi. 
5. Cipreffi . 
6 . Platani. 
7. Salci. 
8. Sakio . 
9. Pioppi . 

Tav. V I I I , JBOUCUILCCL 

ClxLáse i d 

Ciaste i j . 

C ias te 18. 
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B O T A N I C A 

T A V O L A I X . 

G E N E R Í D I P I A N T E C L A S S E X X . 

A L B E R I , E D A R B U $ T I C O N F I O R I M O N O F E T A L I . 

G e l í o m i n i . 
G e l í o m i n i . 
Stiraci .. 
Stiraci . 
N e r i o n i . 
O pulo. 
Opuli . 
Xüofteoni., 
Xilofteone. 

C L A S $ E X X í . 

A L B E R I , E D A R B U S T I 

CON F I O R 1 R O S A C E T . 

1. Ippocaftani» 
2. Ippocaftani. 
3. Ippocañano. 
4. Rovo . 
.5. Revi , 

SuppU Torno I* 

6 . Síafilodendroni . 
7. Stafilodendroni, 
8. Sene. 
9. Sena. 

10. Nefpoli . 

C L A S S E X X I l | 

A L B E R I J E D A K B C J S T I 

C O N F I O R I # A P I L O N A C l ^ l 

N . 1 
2 

Gineí l ra . 
Gineftre . 
Siliquaílri. 
Siliquaftro. 
Anagiridi. 
Anagiridi. 
Píeucioacacie. 
Citifi . 

Botfd /Udl 

'3- Ciass& ao. Alarife 
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