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Iz} si ca AE DI qual confiderazione fia il ricco prodotto del« 
ESTE le Api, utilifimi, e benefici Înferti, fuper= 
“= fluo mi fembra il farlo conofcere; giacchè. 
molti fono quelli, che facendone ufo non ne ignorano. 
il prezzo. Purey:quantunque la Cera, ed il Mele colti» 
no tanto , poche fono però le Contrade dove comune=. 
mente venga prefa cura di tener delle Api, e di cufto= 
dirle con quella diligenza, che richiedono, quafichè non 
la pagaffero con-ufura. Non pochi fono i Naturalifti e 
gli Agronomi della noftra Italia, e d’ altre patti d' Eu- 
ropa, che dopo d’ aver loro fteffi ftudiata. 1’ economia | si 
delleApi, e fatte diverfe utiliffime fcopérte nel propofito 
hanno dato alle Stampe de” vantaggiofi s'e facili Metodî 
d’educarle. per promuovere ne’ diverfi Stati 1” amor dell’ 
utile, che da effe fi può ricavare: ma tutti quelti libri 
alero non hanno fatto fino al prefente, che incoraggire 
foltanto alcuni Dilettanti ad intraprendere quefto ramo di 

Pa 



4 

rufticale economìa fapendofi però, che lo hanno intraprefo 
con loro piacere, e profitto. Ma quefto non balla al bene 
della Società , perchè di pochiffimo viene con ciò aumentatò 
‘un tal prodotto quafi ad effa neceffario; e benchè fembri, 
che l’ efempio di quefti pochi intelligenti Dilettanti pof- 
fa effere fufficiente a ftimolare gli altri Poffidenti ad 
immitarli, pure rariffimi fono gl'immitatori di così vile, 
e lodevole pratica. Anzi i Viilici ai quali viene abban- 

. donata quali intieramente la coltura dei terreni, e che 
perciò fono padroni di far quello, che vogliono, benchè 
fi faccia loro toccar con mano la maggiore utilità, che 
fi ricaverebbe o col cambiere, o col modificare alcune 
loro pratiche mal fatte, perchè contrarie al buon fenfo, 
pure d’ ordinario a fronte d’ un evidente vantaggio fi 
oftinano a feguire il loro inveterato coftume. Ed in ma- 
teria di ben educar le Api pochi fono quelli, che aven- 
done, non prefumano di faperle governare meglio del Re- 
aumur, e del Scbirach , benchè fappiano appena cofa 
fia uno Sciame. 

Vi fono alcuni, che attribuifcono al Clima d’ Ita- 
lia le poche Api,che vi fono; altri poi non ne incolpa- 
no il Clima, ma piuttofto la fcarfezza del pafcolo. 

Riguardo a quelli, che pretendono, che il noftro 
. Clima non fia confacente alla natura delle Api, ed al 
. loro temperamento, li prego di farmi la grazia di dirmi fe 

quelti Inferti fi moltiplichino più, e vivano meglio in 
un Clima freddo, o caldo, che temperato. Se mi di- 
ranno nel freddo, io’ dimanderò loro: perchè dunque 
nella Saffonia , nella Polonia, e nell’ Ungaria, parti d’ 
Europa molto più fredde dell’Italia, fono tenute le Api 
nelle Stuffe in tempo d’ Inverno? certo, che vele met- 
tono per ripararle dal freddo, che quegli Abitanti han- 
no già efperimentato , che le fa morire ogniqualvolta le 
lafciano efpofte al rigore dell’ Inverno; il che prova, 
che le Api non richiedono un Clima freddo. E qui in 
Italia, perticolarmeure nelle Provincie più Settentrionali, 
fi efperimenta, che qualora 1’ invernata fia alquanto più 

luaga del folito ,\e fuccedano alcune giornate di rigido 
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freddo, ficcome no fi ha il coffume di mettere gli Al 
veari nè nelle ftuffe, che non fi ufano, e neppure in 
cafa, perciò molte Api fe ne muojono. E fe mi: diranno 
nel Clima caldo, 10 rifponderò , che le Api lo richie- 
dono piutofid caldo, che freddo; è quelto è veriffimo; 
ma è altrettanto vero, ché nella Spagna, ed anche nel- 
le Provincie più meridionali d' Italia, perchè i cocenti 
raggi del Sole in Eltate non faccizizo colare il Mele da- 

sli Alveafi, ed apportino nocumento alle Api fi fuol 
renere gli Alveari quali fempre all’ ombra. Ed è tanto 
vere, che il troppo caldo. pregiudica le Api, quanto 
che fi efperimenta continuamente da noi, che fe non 
fiamo folleciti ad ombreggiare gli Sciami Naturali, che 
fi attaccano in fituazioni dominate dal Sole, le Api rie 
prendono il volo, e fe ne vanno. altrove, il che non 
accade però guando fiano fubito da noi ombreggiate. Di 
più noi vediamo, che nel tempo più caldo della State , 
non folo di giorno, ma ancora durante la notte la 
maggior parte delle Api flanno al di fuori, e non al 
di dentro del loro Alveare. E perchè non ftanno tutte 
di dentro? perchè reterebbero foffocate dal gran caldo; 
che vi regna in detto tempo. 
Se dunque quali egualmente il rigido freddo, e l’ 

ecceffivo caldo. pregiudicano le Api, quefte dovranno vio 
ver meglio, e più moltiplicarfi in un Clima temperato 
quale è il nofiro d’ Italia, dove nè l’ uno nè 1° altro, 
fi trova effere quali mai ecceffivo. 

In quanto poi a quelli, che attribuifcono la fcarfezs 
za delle Api alla penuria del pafcolo, io rifponderò , 
che quelta penuria fi trova bensì in alcuni luoghi parti- 
coleri, come nelle firuazioni poco, 0 nulla irrigare da/Ca- 
nali, da Fiumi e da rufcelli, o nelle Rifare, e perenni val 
live dove le Apinon poffono trovare, che poca paftura; ma 
in confronto di quefte poche, quante altre non ve ne 
fono, che fomminiftrano alle Api un abbondantiffimo paf= 
colo: Vi fono prima tutte lo piante fruttifere, e le fpino= 
fe delle fieppi nell’ aprirfi della Primavera, che produ» 
coso un numero grandiffimo di fiori; e diverfe fono le 
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piante da legna, ma particolarmente gli oppj, ed i fraf- 
fini, fopra i quali molto raccolgono le Api. 

A quelti primi fiori fuccedono quelli delle Ortaglie | dei 
legumi feminati, e piantati, e delle praterie, che fi fuc- 
cedono gli uni agli altri fino a tutto Giugno. Dopo di 
quefti ve ne fono molti altri, che fono prodotti da una 
infinità di piante domeftiche, e filveltri , 1 quali conti. 
nuano' fino a tutto Ottobre, e che ftimo fuperfluo di 
quì nominarli tutti. Dunque neppure il fuppofto de’ fe- 
condi può effere la cagione della fcarfezza delle Api, 
riguardo alle fituazioni in cui poffono trovare abbondan- 
te paftura. 

Se dunque per le ragioni addotte il diffetto d’ Api 
in quelle Contrade non è prodotto nè dal Clima, nè 
dalla mancanza di pafcolo , parlando in generale, dache mai 
deriverà quefta fcarfezza? Tre, a mio credere, fono le 
caufe vere alle quali fi può ragionevolmente attribuire, 
cioè : il poco governo; l’ ignoranza di chi le cuftodifce ; 
e la di@ruzione dell’ inferto, che viene praticata dai Vil. 
lici volendo raccogliere la Cera, ed il Mele, feguendo 
una barbara, ed irragionevole confuerudine. 

In fatti qual cura fi prendono comunemente i Vil: 
lici delle loro Api? quafi niuna . Ai nuovi Sciami vi 
appreftano una rozziffima abitazione dalla quale fpello 
fono anche poco ben guardate dalle intemperie delle fta- 
gioni, e niente dai rettili; e dagl” infetti nocivi 
alle Api. Dopo d’ averli raccolti li pongono nel 
luogo ad effi deltinato, però fenza verun riguardo alla 
miglior efpofizione, e fituazione; e facciano pur bene, 
© male le Api degli Sciami; fiano moleftate, o nò dai 
loro nemci; vi piova fopra, vinevichi, e fiano, o nò 
riparate dai cocenti raggi del Sole in Effate, tutto que 
fto fi.trafcura, è più non fi guardano fennon quando ca- 
pita da loro quello, che»vi fuol andare ogni anno per 
comprare la Cera, ed il Mele dopo d’ aver abbruccia- 
te. le Api di quegli Alveari, che fono ftati deftinati alla 
vendita, Eppure ad onta di quelta biafimevole trafcura= 
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tezza le Api fanno molta Cera 4 e Mele, ficchè i Vil- 

lici ricavano fovente anche più d’ un Zecchino daun fo- 
lo Alveare; 

Il mal governo delle Api, non è già prodotto, dal. 

la cattiva volontà dei Villici, i quali anzi vorrebbero, 

che rendeffero anche di più di quel, che rendono; ma 

è una confeguenza della loro ignoranza intorno alla na- 

tura, ed all’operare di quefti benefici Infetti; giacchè 

non hanno mai tenute le Api, fennon per il folo os- 

getto di trarne un qualche profitto, e non per quel- 

lo di ftudiare il modo, che diano ad effi la maggior 

rendita poffibile col minore difpendio. Non è utile , che 
un Alveare dia più d’ uno Sciame all’ anno per le ra- 

gioni, che dirò a fuo luogo; eppure effi bramano d° a- 

verne anche più di tre, e benchè ne abbiano dei tardi» 

vi in fin di Giugno, ed ancora in Luglio per effi fono 
fempre buoni in qualunque tempo, e fi lagnano poi. per- 

chè in inverno ad effi perifcono, attribuendo la loro 

perdita al freddo, quando che per i tardivi vien prodot-, 

ta da altra caufa. Riguardo alle malatie delle Api, ge- 

neralmente parlando effi non ne conofcono i fintomi 

e molto meno i rimedj occorrenti per guarirle, e ciò 

per la ragione addotra di fopra. Dunque come mai pof- 

fono ef moltiplicarie i loro Alveari. ad onta di una 

così grande incuria, ed inefperienza? 
Ma il fin qui detto, intorno alle cagioni per cui 

vi fono. poche Api nelle nofire Contrade d’ Italia è nul- 

la. Lacaufa principale della loro poca quantità è l’efter-. 

minio, che fe ne fa ogni anno in Settembre, ed in Ot- 

tobre per raccogliere la Cera, ed il Mele. Quefto è un 
fatto notorio, e pirò non occorre, ch’ io mi affatichi 

per provarlo. E fi cerca qual fia la caufa del diffetto 

d’ Api in tralia, atrribuendalo ora al Clima, ed ora 

alla mancanza di pafcolo? Ma chi non vede chia- 
ramente, che continuando ogni anno il maffa- 

cro delle Api dell’ anno antecedente, come fi pratica, 

‘non farà mai poffibile di averne di più di quelle, che 

fi hanno in prefente? Non manca già il pafcolo per 
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mo!re migliaja d’ Alveari in opni Provincia; non è dif: 
feurofo il Clima, che anzi è buoniffimo; ma manca nell’ 
univerfale una miglior regola per allevarle, per cuftodir- 
Je , e per moltiplicarle fintanto, che‘fi trovino în nu- 
mero proporzionato al pafcolo naturale della loro fitua- 
zione; e queta proporzione delle Api, al pafcolo, lc 
Api feffe la infesneranno ai loro Caîtodi collo fcarfeg- 
giare nel dar il folito annuo prodotto, quando col mez- 
zo di quelta miglior regola fi arriverà alla predetta mol- 
tiplicaziohe . 

Quefto è quel bene, che tanto raccomanda. il cel- 
lebre Reaumur, e del quale molto vantaggio ne rifen- 
urebbe Ja tocietà col ribaffo de’ prezzj della Cera, e 
del Meie, che farebbe una naturale confeguenza d’ un 
più abbondante prodotto. E. fe alcuno obbiettaffe, che 
dopo, che le Api fi foffero moltiplicate in proporzione 
del pafcolo, continuerebbero ancora naturalmente a mol- 
tiplicarfi in proporzione del loro numero d’ Alveari, e 
perciò in allora mancherebbero fiori per tante Api, e quin- 
di morirebbero di fame; io rifpondo col fuddetto Ssenor 
Resumur, che allora foltanto farà utile, e non più pre» 
giudicievole 1° uccidere turte le Api dell’ anno antece- 
dente perchè con i nuovi Sciami d° ogni anno fi potrà 
raccogliere tutra la Cera, ed 11 Mele, che in prefente fi 
perde in ognuna di quefte ubertofe Provincie per differ- 
ro d’ cperarj, che raccoloano un così urile prodotto, ché 
fi può avere con una piccola fpefa puramente anticipa» 
ta, e con pochiffimo incomodo. 

Ora qual puo effere quelto miglior Metodo median- 
te il quale fi poffa confeguire dalla Società quello rile 
vante vantaggio ? Eccolo fempliciffimo, e prò facile 
nella fua eficuzione. Non fi deve più abbrucciare le Hpi 
dell’. anno antecedente, per raccogliere la Cera, ed il 
Mele . Così conf-rvando fempre in vita le Api, che 
naturalmente vivono circa fette anni, anche naturalmen- 
re morendo fi moiriplicheranno fino al termine di fopra 
accenrato , Ma in prefente non fi fa altro modo di raccogliere 
la Cera, ed il Mele fennon coll’ abbracciarne prima le Api; 

I 



.. giacchè effendo vive non lo permettono, anzi lo vieta» 
* no a chiunque con afpre, edavvelenate punture. Dunque 

proponendo io ai miei Signori Direttori, e Socedals il 
Metodo di moltiplicare le Api a beneficio comune, a 
me pure fpetta l’infegnare ai medefimi il modo di leva=. 
te alle Api il Mele, elaCera fenza ucciderle, come farò 
in fine di quefta Operetta. 

Quefta mia breve Iftruzione io la dividerò in tre 
Capitoli . È 5 

Nel primo tratterò delle diverfe fpecie d’ Api, che 
fi trovano in un alveare; e dell’ efpofizione più conve- 
niente dell’. Arnajo. 

Nel fecondo infegnerò in qual maniera fi formi lo 
Sciame Naturale, ed il modo di prenderlo; coll’ accen- 
nare alcune avvertenze in propofito degli Sciami. 

Nel terzo parlerò dell’ affitenza, che richiedono le 
Api nel corfo dell’ anno; dei loro nemici; delle loro 
malatle, e dei rimedj, ‘che vi fi debbono appreftare . 
Ed in fine poi vi farà un’iftruzione del modo col quale fr 
poffono sforzar le Api a Sciamare; come fi poffa impe- 
dire, che fciamino; come fi formino gli fciami Artifi- 
ciali; e come fi faccia il lievo della Cera, e del Mele 
dagli Alvcari fenza ucciderne le Api. Quelt ultima 
Iftruzione, fe per effere ofcura non poreffe effer intela 
totalmente dai Signori Socedali, gli farà (piegata, e di- 
moftrara praticamente dalli rifpettivi loro Signori Diret» 
tori. Ogni Capitolo farà poi divifo in tanti Paragrafi, 
fecondo lo richiederà la materia; e mi lufingo, che 
qualora fi vorrà mettere in pratica il Metodo; che pro- 
pongo con tutta 1’ efattezza, che richiede, ed a tenore 
delle avvertenze, che fi troveranno in quefta Iftruzione , 
ognuno fi troverà ricompenfato con ufara della propria 
attenzione ufata nel buon governo delle Api; mediante 
Al prodotto, che ne trarrà annualmente. 



CAPITOLO PRIMO. 

| Delle diverfe fpecie d' Api, che fi trovano in an 
Alveare, e dei lavori 3 che fanno. 

dn 

viti o Arnia detta in Tofcano è quell’ ambien- 
te nel quale abitano le Api come in loro propria ca- 

fa, e cheinoliri Villici chiamano Bu/o, 0 Bozzo , il quale d' 
ordinario è fatto a guifa di caffetra con quattro pezzi d’ 
affe inchiodati col fuo coperchio, o con un tronco d' 
albero incavato , e fe ne trovano ancora di quelli fatti di pa- 
glia in diverfi luoghi. La fua altezza è circa due Piedi, 
ed un Piede in quadrato la fua capacità interna; ma 
quefia non è fempre la loro mifura, perchè i villici, 
che li fanno non offervano tante mifure , nè proporzioni, 

di Die 

In quefto Alveare abitano le Api, che fono di tre 
fpezie. La prima, ch’ è anche la più numerofa; è quel» 
la delle Api, dette le Api comuni, ovvero Operaje, per- 
chè effe fole lavorano. La feconda, ch’ è minore di nu- 
mero della prima, è quella dei Fuchi, o Pecchioni, 
che i Villici chiamano Avoni. La terza finalmente con 
fifte in un’Ape foladerta Madre, 0 Regina , che molti Vil 
lici credendola un mafchio la chiamano il Re delle Api. 
L'Ape Madre ha il fuo corpo alquanto più grande, e 
più fnelo di quelo delle Api operaJe 4 ed è anche più 
lungo, e più puntuto. Quando è giovenetta il fluo colo- 
relis: affomielia a quello della cannella, © della fcorza 
di caftagna frefca; ma invecchiandofi acquifia pot ilco- 
lore bruno chiaro, ‘e lucido, confervando la parte 
inferiore un color giallo carico, Queft0 Ape è pro 
priamente femmina, ed è la madre delle altre due fpe- 
zie + Ha effa un ovaja divifa in due rami ripiena di 
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molte migliaja d’ uova, ed è comune opinione, che 1’. 
uno dei due rami della fua ovaja contenga le uova dal- 
le quali hanno a fchiuderfi 1 Pecchioni, e l’ altro quelle 
dalle quali debbono ufcire le Api operaje. Ma. quello che 
v'è di fingolare in queft' Ape Madre fi è, ch’ella nafce 
feconda, e produce delle uova animate fenza aver conof- 
ciuto mafchio di forte, ll numero delle uova ,ch” ella 
produce in ogni ftagione, e che diftribuifce ad uno ad 

| uno in ogni alveolo, o cella oltrepaffa talvolta i 70.m, 
ed anche più, fecondo che corre la ftaggione più, o me- 
no favorevole. Ella trae la fua origine, e vien formata 
da un verme dell’ età di tre giorni di Ape operaja, cd 
ecco come, Quando le Api operaje vogliono far fchiude- 
re una Madre fcelgono un verme dell’ età di tre. gior- 
ni dal quale fi dovrebbe fchiudere un’ Ape comune, ( e 
non di maggior età perchè effendo tale fi trova ancora 
fufcetibile d’un maggior fvilluppo ) e al derto verme co- 
ftruifcono una più grande abitazione della figura d’ un 
peretto, o d'una ghianda collocandovelo dentro, ed ap- 
preftandovi per cibo onde nudrirfi un liquor giallaftro , 
ma dolciffimo, differente da quella mucillagine , che 
fomminiftrano agli altri vermi, non tralafciando mai , 
dopo d' aver fatto quefto , di chiudere la predetta abi- 
tazione, che fi chiama Cella Reale, e che coftruifcono 
verticalmente, invece che le celle comuni fono tutte 
difpofte orizzontali, Il verme in ‘effa cella rinchiufo nu- 
trendofi del cibo fomminiftratogli dalle Api fi. va ingrof- 
fando a poco a poco, e paffa da quefto ftato a quello di Gri/z» 
lide, o Ninfa, come la denomina il Sig. Reaumur ; 
quindi a quello di Ape Regina, per i quali cambiamen- 
ti impiega circa dieciotto giorni. Arrivata ad effere per- 
fettamente formata ella rompe co’ fuoi denti quel co- 
perchio di cera, che la tenea rinchiufa nella fua cella, 
che le ha fervito di culla, ed efce dalla medefima. 

Dalla prefatta defcrizione del come nafca l’ Ape 
Regina, chiaramente fi rileva effer ella dello fleffo ge- 
nere delle Api operaje, poiche trae la fua origine da 
un verme dal quale fi farebbe fvilluppata un’operaja, fe. 

co 
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le Api comuni non 1” aveffero préfcielto per far fchiis 
dere da effo una Madre, mediante le particolari atreti- 
zioni, ed il governo da effe praticato a différenza degli 
altri vermi. Ma effendo effa Regina di genere femmis 
nino, ne fegue, che ancora tutte le Api operaje fisno 
dello fteffo genere, quantunque fieno infeconde, o ftes 
rili, per quanto afferifcono 1 più accreditati Naturalifti, 
che hanno ‘ufata la maffima diligenza per fcoptire fe iti 
qualche tempo partoriffero delle uova come fa la Regi- 
na qafi tutto 1’ anno, e mai è ftato loro poffibile di 
rinvenire un tal fatto. Effendo dunque la Regina dello 
fleffo genire delle Api comuni ad effe pure fi rafomi- 
glia nelle parti effenziali; e però ha come-loro l’accu- 
leo, ovvero purgiglione, ugual numero d’ ale, e di 
zampe ec. Quefta Madre fi deve confiderare come. la 
reggitrice dello Sciame, o Colonia d’ Api, nella quale 
non vi poffono effere nello fteffo tempo due Regine, giac-- 
chè la più robufta la vince fempre contro la più debole la qua 
le vi perde ficuramente la vita, quando non abbia il tempo 
di fuggirfene dall’ Alveare per mai più ritornarvi, co- 
me già fuccede ordinariamente. Dal fin qui detto fi fcor- 
ge eflere la Regina il principale individuo del Regno del- 
le Api, e l’ amore, che quefte hanno per effa è così 
grande, che a fuo riguardo s’ affaticano tutta la buona 
ftagione nel fare tutti quei lavori, che vediamo, e fe 
per qualche accidente viene a mancare la loro Regina, 
e che non abbiano Covara onde farne fchiudere un’ al. 
tra, cadono in una malinconia tanto grande, che piùc- 
tofto fi elegono di morire, che proffeguire i loro indu» 
firiofi , ed ammirabili lavoriz onde confumano quella 
provifione, che avevano fatta, e difperatamente a poco 
a poco abbandonano l’ Alveare, e perifcono di fame. 

La Regina principia a partorire le fue uova fubito 
dopo paffato il rigore del freddo, cioè all’ aprirfi della 
nuova f(tagione, e continua fino a tutto Ottobre, ed 
anche ne’ primi di Novembre; ma il tempo nel quale 
effa ne produce uma maggior quantità è tra Marzo, e 
Luglio: tempo nel quale fogliono formarfi gli Sciami 
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Naturali, ehe ordinariamente fono più bonorivi al pia 

no, che al monte. — i 

$. 3. 

I Fachi; o Pecchioni fono di corpo circa due vol. 

te più grofi delle Api operaje, più groffa la telta., ale‘, 

“e zampe più orandi, e molto pelloli . Quefti  nafcono 

d’ ordinario ful finir d’ Aprile, e ftanno nell’ Alveare 

fino in fin di Luglio, o al più alla metà d' Agofto, 

tempo nel quale rendendoli inutili alle Api, quefte li 

{cacciano di cafa, o li uccidono. Il loro numero, non 

oltrepalfa d’ ordinario gli ottocento, e fono fenza pun- 

giglione, e però fenza. diffefa. Hanno quefti la parte at- 

ta alla generazione ripiena di liquor feminale;,ma a niu- 

no de’ più dotti, e diligenti Naturalifti per quante e» 

fperienze abbiano fatte per fcoprire fe da effi venifle fe- 

condata la Regina per via di copula, mai è ftato polli- 

bile di rilevarlo: Onde effendo effi forniti ‘dalia natura 

in canta copia del detto liquore, e non fuccedendo la 

fecondazione della Regina con copula, ma anzi nafcen- 

do effa feconda come ho detto, pare che fi polfa avan- 

zare la conghiettura, che condotti i Fuchi da un iftinto 

naturale fpruzino col loro fperma quel cibo di cui fuol 

nutrirfi la Regina, e che in tal modo refti ella fe» 

condata; ma quefta è una mia mera conghiettura. Dal 

vedere, che le Api non li lafciano in vita, 0 nell’ Al- 

veare fennon per tutto il tempo della. maggior propaga» 

zione della Regina, alcuni dotti Naturalifti tengono per 

certo, che ad altro non fiano utili alla Repubblica del- 

le Api, o per meglio dire al loro Regno ellettivo, che 

er covare le uova depofte dalla Regina medefima, ed 

in farti fanno quest’ uffizio; ma credo ancora , che fieno 

neceffarj per fecondarla o nel modo da me conghiettura- 

to, che mi pare molto probabile , benchè fembri a pri- 

ma vifta fuor dell’ ordine naturale, o in altra maniera, 

giacchè non fo perfuadermi, che Dio li abbia forniti. 

delle parti genitali, e di tanta copia di fperma, fenza 
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una neceffità, non avendo Egli fatto niente d' inutile, Mi pare poi d’ indovinare la ragione per la quale le Api li uccidono col loro pungiglione nel tempo ace cennato , e credo che fia quefta. Siccome i Fuchi per la loro corporatura mangiano almeno il doppio delle Api, 
fenza nulla raccogliere , fe è vera la mia conghiettura, nel lungo tempo di tre mefi poffono già aver fparfo il loro liquor feminale fopra quel tal cibo del quale fi deve nu trir la Regina, o averla fecondata in qualche altro mo« do; ed inoltre è già paffato il tempo della maggior pro» pagazione, e quindi del loro ajuto per covar le uova, mentre che le Api operaje fono occupare in raccogliere le provifioni della popolazione, e che già fi fono for- mati gli Sciami Naturali ; dunque ( credo io) preveden-. do le Api, che i Fuchi, quantunque in’ molto minor 

«numero di effe, divorerebbero le provifioni, che con 
tanta fatica hanno raccolto, e che quefto lo farebbero fenza apportar ad effe un ‘ulterior benefizio, faceridofi fpietatamente provvide, e caute, tutti li uccidono fen- za mifericordia, non fentendo gratitudine per effi, che le hanno fervite fecondo 1’ ordine della loro natura, 

$ 4 

Le Api operaje fono la terza fpecie del popolo 
d’ un Alveare; e fono le più numerofe, giacchè in uno Sciame fufficientemente popolato ve ne faranno circa trenta mila, e fono quelle che fi dicono propriamente, e comunemente Api. In un Alveare ve ne poffono effe- re talora più, e meno di trentamila fecondo la fia ca- pacità; ma più ve ne fono maggiore ‘è ancora il pro» dotto con un aumento di proporzione. Il loro corpo è 
più piccolo di quello dei Fuchi, e della Regina. Se fo- no giovinette $ il loro colore è giallaftro; ma invecchian- dofi divengono d’ un color bruno, e Iucido fulla chie» 
na, Effe hanno fei zampe s quattro ale, e due grandi 
occhi di forma ovale nei lati della loro tefta; il loro 
dorfo è alquanto pellofo, ed hanno il corpo divifo in 
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‘tanti anelli di una certà materia cornea, nell’ inferiore 
de’ quali hanno |’ aculeo, o pungiglione con una vefli» 
ca, O recipiente pieno di un liquore , o linfa velenofa, 
Per la bocca fporgono in fuori una fpecie di rtomba col. 
la quale fucchiano quel liquor latteo, che trovano nel 
calice de’ fiori, ed hanno due ftomachi, 1’ uno per pre- 
pararvi la Cera, l’ altro per digerirvi, e concuocervi 
il Mele. fr. ua 

Le Api operaje hanno l’ incombenzà di tutte le 
facende , che ' pare fi diftribùifcano fra loro. Oh quanto 
quefti piccoli Infetti fanno a noi conofcere 1’ infinita 
fapienza del Creatore Iddio! Io fono perfuafo, che fe 
quegli empi Scrittori, che fi ufurpano il nome di Filo- 
fofi, fenza faper rettamente filofofare, confideraffero per 
poco tempo l’ induftriofo, ed ammirabile lavoro delle 
Api, ripetto, che fono perfuafo, ch’ effi farebbero coftret- 
ti a confeffare loro mal grado, che v° è un Ente infi- 
nitamente perfetto, giacchè non può effere poffibile ,.che 
la voluta da loro increatà,ma però evidentemente infen- 
fata , ed inerte materia , abbia potuto dare un iftinto così par- 
ticolare a quefta fpecie di mofche , ma mofche, che lavorano 
geometricamente. Alcune fono occupate a tener pulita; e 
netta la loro abitazione ; altre a covar le uova, che 
parvorifce la Regina; altte vanno a raccogliere fopra i 
fiori la materia con cui formano poi la Cera, ed il Me» 
le; altre fono pronte a fcaricat quelle, che vengono 
dal pafcolo, ed a riporre negli alveali , o cellette la 

| predetta materia di diverfi colori; altre diffendono l'in» 
greffo dell’ Alveare per impedire, che vi entrino infetti 
loro nemici, o altre Api depredatrici; alcune corteggia» 
no la loro Sovrana accompagnandola fempre per tutto. 
l’ Alveare; altre finalmente colla Ceta, che hanno pre- 
parata fono intente a coftruire con una fommiffima eco» 
nomla quegli ammirabili lavori ,cioè i Favi, che i vil- 

lici chiamano Pane, o Brefcehe, 0 Carafe, che fono in 
foftanza un doppio aggregato di efagoni gli uni contra- 
pofti agli altri 1 quali fervono ad effe e di culla, e di 
ferbatojo per il loro Mele dopo, che lo hanno digerito. 
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Ma ficcome î Fuchi hanno illoro corpo almeno due 

volte groffo come quello delle Api, perciò quelte coltrui- 
fcono per culla ad effi delle celle. alquanto più grandi 
di quelle, che a quefto fine debbono fervire per loro 
Reffe., E qui fi noti, che il cuftode delle Api deve fa- 
per conofcere quefti differenti alveoli per le ragioni, 
xche dirò parlando de’ fegni dello Sciame Naturale, e 
per farne degli Artificiali. “ a 

In quanto ai fiori fopra ai quali le Api vanno a 
raccogliere , alcuni fono più abbondanti, altri meno 
di quella polvere vifchiofa, o glutinofa, che fi trova. 
attaccata alle filacciche, o ftamini lora, e le Api fono 
peritiffime nel ditinguere quelli fopra i quali poffono 
fare un più abbondante raccolto. Onde vi fi cacciano 
per entro, e vi fi rivoltolano, affinchè la detta  polve- 
re refti attaccata ai pelli, che hanno falla fchiéna, che 
poi raccogliendola colle due zampe di mezzo la vanno . 
attaccando ‘in forma di due pallottole a quelle di dietro 
nella loro parte più larga, ed alquanto concava; ma tal 
volta fi caricano tanto di effa polvere, che oltre alle 
due pallottole ne hanno ancor la fchiena tutta coperta. 
Que!ta polvere così unità è una fpecie di pafta, che fi di- 
ce Sandraca , 0 pane delle Api, 

Pat 

Ho già detto, che 1’ Ape Madre partorifce delle uo» 
va dalle quali fi fvilluppano i Fuchi, e le Api operaje; 
ecco dunque come ciò fuccede. a 

Quest Ape Regina, che ha, come ho già accenna- 
to, il fuo corpo più allungato, e più puntuto delle Api 
operaje , accompagnata da alcune di quefte, che mai 
I abbandonano, eila va fu, e giù per ciafcun favo vi» 

| fitando tutte le celle, ed in quelle, che trova difocupa- 
te, nelle quali non vi fia nè Mele, nè Sandraca, nè 
Covata( cioè un verme dal quale fi deve fvilluppare 
un’ Ape, o un Fuco) introducendovi la parte deretana 
vi depone un uovo, che relta attaccato al fondo della 
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cella, e fatto quetto ella paffa a far lo fteffo in un al- 

tro alveolo, e così di faguito fintanto che fi fente il 

prurito di partorirne, Ma quello che fi deve ammirare 

fi è, che ficcome le Api fabbricano degli Alveoli di due 

grandezze , come ho detto nel $. precedente, i grandi. 
per fervir di culla ai Fuchi, ed i piccoli per le Api, 

quella Madre fa ancora perfettamente diltinguere quegli 

alveoli nei quali deve deporvi le uova per i Fuchi, e 
quelli nei quali vi deve deponere le uova dalle quali fi 

debbono fvilluppare le Api operaje. Accade però. talvol- 

ta, che le Api trafcurino di cofltruire alcuni favi colle 
celle grandi, fenza che fe ne fappia la cagione, ed in 

tale circoftanza avendo la Regina il prurito di partorire 

delle nova di Fuchi, ella è neceffitata. a deporli nelle 

celle piccole delle Api operaje, e quindi ne fegue, che 

i.Fuchi; che nafcono da quelle uova reltano della gran- 

| dezza delle Api comuni, ma quefto fuccede di rado. 
Ciò fa comprendere, che la maggiore, o minor gran» 
dezza dellecelle, che fervono di culla ai Fuchi contribuifce 

effenzialmente alla minore, o maggior ‘groffezza del lo- 
ro corpo, come anche lo fteffo fi efperimenta nella cel- 
la reale, che ferve di culla alla Regina, la quale ha il 
corpo almeno la metà più grolfa d’ un’ Ape comune. 

Dopo che la Regina ha depofto diltribuitamente le 
fue mova; nel fondo delle celle, le Api le covano, onde 
fommini@trare al germe, o embrione quel certo grado di 
calore neceffario al fuo fvilluppo; e quindi dall’ uovo fi. 
{chiude un piccoliffimo verme candido. Seguito chè fia 
quefto fvilluppo , le Api fomminiftrano ad ogni verme 
‘una competente porzione di Gelazina, o mucilagine, 
cioè un' certo liquor biancatro, ed infipido ch’ effe han= 

no preparato, ce dopo chiudono le celle con coperchiet- 

ti di fottiliffima cera. Quelfta è la cura che fi prendono 
le Api per 1’ educazione della prole della loro Regina. 

Que’ vermi nutrendofi di quella mucilagine fi van. 
no ingroffando, e non porendo. più capire nelia rotondi. 
tà del fondo della loro culla ove fi trovano in rotolo 3 

B 
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cambiano pofizione diftendendofi lungo la cella, ed 2 
poco a poco fi cambiano dallo ftato di verme in quello 
di Grifalide yy 0 Ninfa, come un verme da feta, che poi 
diventa Farfala, e che i villici dicono Poveja. Quindi 
infenfibilmente quefte Ninfe vanno acquiftando la forma, 
e l’ effere diApe; e quando fono afrivate ‘ad effere per» 
fertamente formate, coi loro denti ‘rompono il coper- 
chietto di cera, ed efcono dalle loro celle. Così nafco» 
no le Api, ed in due giorni acquiltano tanto vigore, 
che fi trovano abili a fare le fteffe facende, che fanno 
l’ altre, le quali fi prefero cura della loro educazione. 
E qui fi noti, che il tempo occorrente allo fvilluppo totale, 
ell’ uove in Ape perfettamente formata, confifte in do» 

dici giorni circa, e poco più, o meno fecondo la ftagio- 
ne più, o meno calda. 

Si noti ancora, che nel tempo in cui fi trovano i 
Fuchi nell’ Alveare, quefti fanno le veci delle Api nel 
covare la prole, mentre che quelle fi ‘trovano ‘affacen- 
dare nel raccogliere le provilioni alla campagna. 

DI 00, 

Pochi fono quelli, che avendo delle Api abbiané 
’ Arnajo, o muro al quale appoggiati fono i loto Al- 
veari, rivolto alla migliore efpofizione, O non fanno i 
Villici, che molto importa alla falute delle Api, ed al 
proprio loro interelfe, che la linea; che forma da fron- 
te degli Alveari dev’effere voltata al miglior vento per 
effe , o fe lo fanno, convien dire, che trafcurano affat» 
to un’ avvertenza; che fi può dire effere effenzale l’ a- - 
verla per trarre un maggior utile da loro, e che tan- 
to viene raccomandata dagli Agronomi più accreditati, 
e da quei Naturalifti, che tanto fi fono affaticati nello 
ftudio di quefti utilifimi Infetti. : 

Quattro fono i Venti principali, cioè la Tramon- 
tana, il levante, il Mezzodi, ed il Ponente. Il levan- 
te è diamerralmente, oppoffo al ponente; il Mozzodì 
lo è alla Tramontana, A niuno di quelli quattro ven- 
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ti dev° effere efpofta la linea dell’ Arnajo. Non a Tra- 
montana perchè le Api foffrirebbero un freddo ecceffivo; 
e non veddrebbero quali mai il Sole. Non a levante, 
perchè farebbero poco. rifcaldate dal Sole, e dominate 
dal vento di Greco, che molto. le pregitdicherebbe . 
Non a Mezzodì perchè vedrebbero il, Sole. troppo 
tardi la mattina, e dal Sole medefimo farebbero poi troppo 
rifcaldate prima, è dopo l’ ora del mezzogiorno, maffi» 
me nei tre mefi più caldi dell’ anno, nel qual tempo 
fe non venilfero riparati gli Alveari dai cocenti raggi 
del $ole con qualche cofa, che li ombreggiaffe, fi fqua- 
glierebbero. 1 Favi, o almeno ne fcolerebbe: il Mele. 
Non a Ponente perchè quelto Vento effendo oppofto al 
levante le Api vedrebbero. comparire il Sole. fopra la 
linea del loro Arnajo foltanto dopo il mezzogiorno. 

Quale farà. dunque il punto dell’ Orizzonte, ‘o il 
vento al quale dovrà effer rivolto, e parallelo 1° Arna= 
jo per effere ben collocato a noftro maggior profitto, e 
per falute delle Api? Quefto Vento è il Sirocco, che 
fi trova perfettamente in mezzo ai due punti di levan= 
te, e mezzodì, ed ecco le ragioni per le quali, riguare 
do alle Api, quelta efpofizione fi deve preferire ad ogni 
altra. 

Stando 1’ Arnajo voltato parallelamente al punto di 
Sirocco ; le Api faranno dominate dal Sole poco dopo che farà 
levato, e quelto giova moltiffimo, ed è utile; perchè 
fubito , che il Sole perquote. co’ fuoi raggi gli Alveari par= 
ticolarmente in Primavera, ed in Eftare, le.Api van- 
no in folla al pafcolo in tempo; chela ruggiada fi trova 
ancora fulle foglie,c fopra i fiori, tempo opportuniffimo 
per la loro raccolta: ed è efpèrimentato; che le Api 
raccolgono. più nelle. prime ‘quattro ore della mattina, 

| che in tutto il rimanente del giorno. 
Non poffono poi effer che pocchiffimo moleftare 

dai freddi venti, che fpirano dai punti di Tramontana, 
e di Greco, perchè gli hanno alle fpale; nè fono fog 
gette a foffrire i cocenti raggi del Sole dopo l’.ora di 
mezzogiorno, perchè più non le Domina quando princi: 



pia a declinare verfo Ponente. Quefte ed altre, che tralaf. 
cio, fono le ragioni, che provano, oltre all’ efperien- 
za, che fe ne ha, effere quefta la fola vera efpolizione 
alla quale fi deve tener parallela la linea dell’ Arnajo 
delle Api. Non oftante, fe la linea degli Alveari non 
farà rigorofamente parallela al punto di Sirocco, pur- 
chè; fia piuttofto inclinata verfo Mezzod:, che verfo 
Levante, fi potranno avere quali tutti 1 fuaccennati 
vantaggi. ui 

La ragione per la quale poi la maggior parte ‘dei 
Villici hanno i loro Alveari voltati al Mezzodì, io cre- 
do che fia quelta. Siccome quafi tutte le cafe di came 
pagna fono voltate colla faccia a quel vento, perciò ap- 
poggiando effi 1 loro Alveari al muro, in realtà quel 
lo, che guarda verfo Mezzogiorno è il migliore di tut- 
ti gli altri tre, e però fono fcufabili, fe così li ‘tengo» 
no voltati. 1 di 

} «OxA:PiI T O:LO::S E CO N D'O 

Come fi formino gli fciami Naturali . 

SL 
El Capitolo precedente fi ha potuto offervare co- 
me nafce la Regina, come quefta partotifce le 

fue uova, e come dalle uova -ne nafcono i Fuchi, e le 
Api opetaje, Nel prefente Capitolo vedremo per qual 
cagione: ed in qual modo fi formi lo Sciame Naturale, 
ovvero (Nuova Colonia, che fi diftacca da un Alveare; 
e pofeia vedremo qual fia il modo facile di prenderlo, 
e le avvertenze, che fi debbono avere per confervarlo. 

La Regina delle Api incomincia a partorire le no- 
va.all’ apritfi della nuovaftagione, cioè verfo la metà di 
Febbraro;, e talvolta anche prima, o dopo, fecondo che 
il freddo dell’ Inverno finifce -prefto, o tardi, e fecon- 
do le diverfe. fituazioni più, o meno calde. Ella nel 
‘breve fpazio di due mefi e mezza, odi tre mefi fa na- 
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icere circa frentaciaque. in quaranta mila Api, qualorà 
fia feconda nel produrre le fue uova, e che non fia di 
(turbata da freddo eftenporaneo dopo il mefe di Febbra- 
to. In fin d’ Aprile, 0 verfo la metà di Maggio tro- 
vandofi l’ Alveare aumentato in popolazione d’ Api 
della predetta quantità, o tutte quelte novelle Api co- 
nofcono per riatutale iltinto di poter capite comodamen= 
te nella loro attuale abitazione; e vicontinuano il loro 
domicilio, ed il lavoro j'0 conofcono effer divenuta 
troppo angufta la loro cafa ad una così numerofa fami- 
glia, ed in quelto cafo parimente per un naturale iftin- 
to fi rifolvono di sloggiare, e di andar a formare una 
riuova colonia altrove in tina qualche altra abitazione. 

Suppofto dunque, che le Api movelle per la ragio- 
tie addotta abbiano rifolto d’ ufcire dal loro Alvearez 
conofcerido pure per naturale iBinto , che ad ‘effe fi ren- 
de neceffaria una Regitrice, o Regina per condurre la 
nuova Colonia, che vogliono formare, e che pur una 
ne deve reftare nell’ attuale loro cafa, perciò fi metto- 
no fubito a far nafcere una Madre, operatido. nel modo 
già fpiegato nel Capitolo primo $. 2.3 e per afficurarfi. 
vieppiù della nafcita d’ una novella Regina, temendo, 

| che un folo tentativo poffa riufcir loro fallace, coftrui- 
fcono talvolta tre, quattro, ed anche più celle Reali 
luna dopo l'altra; e quefta è la cagione, che poi qual- 
che volta fi trovano due, 0 più Regine nella nuova co- 
lonia, perchè più d’ una ne nafce nello fteffo giorno. 

Nata poi che fia la novella Regina, d’ ordinario la 
vecchia, che preliedeva al governo dell’ Alveare è quel- 
la, che forte col primo Sciame, cioè, con quella 
molcitudine d' Api, per andare in traccia d’ una più co- 
moda abitazione; e quelta fortita è quello che comune- 
mente fi chiama Sciamare delle Api, e Sciame dicefi 
quella quantità d’ Api, che unitamente alla loro Madre 
fono fugite dall’ Alveare. 

I fegni, che danno le Api d’un Alveare prima di 
fciamare fono tre, ma il più ficuro è quello di veder le 
Api ammucchiare, ed attaccate le une alle altre all’ e- 
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f@iremità de’ favi inferiormente all’ Alvcare in forma 
d'un pane di Zucchero fino colla punta all’ ingiù. De- 
gli altri due l’ uno è quando fi veggono natti li Fuchi, 
e che quelti vanno pfcendo dall’ Alveare, ma dopo che 
fi fono veduti, non fi fa poi fe fciameranno fra tre, 
quattro, 0 più giorni, nè fe di certo fortirà uno Scia- 
me. Îl terzo fegno è egli pure incerto: quefto è quan- 
do fu l' imbrurir della notre fi fente a ronzare la Re- 
gina; ma quelto fi è trovato verificato foltanto nel fe- 
condo Sciame, che produce un Alveare. 

Di +8 

Sortito che fia lo Sciame dall’ Alveare, le Api fi 
mettono fortemente a ronzare volando in poco fpazio, 
ed in qualche altezza dall’ Alveare medefimo. In quel 
tempo, che le Api fanno quefto ronzîìo, i Villici foglio- 
no battere fopra qualche cofa di metalo affinchè con 
quel rumoreggiante fuono ch’effi fanno gle Api fi atracchi» 
no, e fi fiffino a qualche ramo d’ albero, o altro fi- 
mile per poi raccoglierlo; ma non fempre ne ottengono l’ 
intento; anzi fovente lo Sciame fi da alla fuga. Benchè così 
fi faccia comunemente in Italia per far abbaffare , e fiffare uno 
Sciame d’ Api, i più accreditati Scrittori nel propofito fo- 
no d’ opinione, che quefto coftume ufato dai Villici fia 
una mala applicazione , ch’ effi hanno fatto di un tal 
battimento, che (come afferifcono ) fu introdotto antica- 
mente non per far abbaffare, e filfare uno Sciame, ma bensì 
per far avvifato ogni vicino, che a quella cafa dove fi faceva 
quel rumore era fortito uno Sciame d’ Api, affinchè, fe 
per difavventura non fi foffe fermato fopra il fuo, e 

che foffe volato fopra il renere di qualche altra fami- 
glia, quefta aveffe debito di avvifarne il padrone, cioè 
la famiglia, che aveva fatto quel rumore, perchè lo 
andalfe a raccogliere come cafa fua propria, e quefto. 
in forza d’ una convenzione reciproca fra gli abitanti 

della campagna. A me pare, che abbiano ragione di 
credere, che piuttofto quetto foffe il motivo d’ una tal. 
confuetudine; giacchè più facilmente, e fenza alcun ru- 
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more fi poffono far abbaffare , e fiffare le Api d’ uno 
Sciame a qualche ramo d’ albero, ed ecco come. 

Mentre fi fta afpetrando all’ Arnajo , ‘che forta lo 
Sciame da quel tal alveare, fi deve aver preparato, 
e pronto un qualche vafo con entro dell’ acqua; ed i- 

| noltre fi avrà in pronto una firinga, o fchizzetto di 
canna, 0 altra cofa fimile. Quando poi lo Sciame è già 
fortito $ e che le Api vanno ronzando come di fopra 
ho detto, fi riempirà d’ acqua la detta firinga, e de- 
ftramente fi fpruzzerà al di fopra delle Api, le quali 
tofto che fi accorgeranno, che cade fopra di loro del. 
le gocciole d'acqua, fubito G abbafferanno, ed andran- 
no ad attaccarfi ad un qualche ramo d’ albero vicino 
aggrampandofi le une alle altre, e formeranno di turt- 
te loro una fpecie di globo, o palla in mezzo alla qua-. 
le vi farà la loro Regina. Quefto è il più ficuro mo- 
do di far abbaffare uno Sciame, ed obbligarlo a filar- 
fi in un qualche luogo. ‘Vi fono però alcuni, che in 
mancanza della firinga, fi fervono di terra trita, che 
gettano per di fopra alle Api, ed in quelto modo le 
fanno abbaffare; ma |’ acqua è molto migliore, ed è 
modo più ficuro, o 

$ 3 

Fiffato, che fi fia lo Sciame, conviene raccoglierlo, 
facendolo entrare in un alveare, che già fi deve aver 
preparato prima, ben netto, ed anche profumato con 
fiamma di paglia, fe aveffe avuto al di dentro o muf- 
fa, ovvero umidità; e fe foffe poffibile farebbe ottima 
cofa fregarne l’ interno con un. pugno d’ erba melifla 
frefca , mentre molto piace alle Api quell’ odore. 

Per raccoglire lo Sciame già attaccaro ad un qual- 
che ramo d° albero qualora quefto fi poffa tagliare fenza 
pregiudizio dell’ albero, col mezzo di una Scala fi andrà 
a legarlo con una cordicella lunga due volte la fua altez= 
za da terra, e paffato l’altro capo di effa a cavallo d’ 
un altro ramo alquanto più alto del già legato; fi farà tree 
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nere tefa la cordicella da una perfona.Si taglieranno poi 
quei rami , che poteffero impedire la difcefa dello Sciame 
attaccato 4 quel tal ramo, e dopo di averlo difinpegnato 
fi taglierà quefto ramo con tutta deftrezza fenza fcuo- 
terlo per non difturbare le Api, nè feparare lo Sciame, 

e quindi fi. farà difcendere pian piano. fino a due pie- 
di altro da terra. Dopo fi sfronderà ‘deftramente ta. 
gliandone i piccioli rametti, ed avendo prepatato il 
nuovo Alveare coricato fopra un qualche panno lino di- 
{tefo in terra, ed all’ ombra'in poca diftanza dall’ al- 
bero dal quale fi ha tagliato ilramo a cui fi trova attac- 
cato lo Sciame, queflto fi porterrà vicino all’ Alveare, 
e fcuotendo il ramo le Api andranno nell’ Alveare me- 
delimo. Che fe il ramo al quale fi foffe attaccato lo 
Sciame non fi poreffe tagliare fenza pregiudizio per ef- 
fere troppo grolfo, in tal cafo fi metterà 1° Alveare fud- 
detto al di fotto di effo colla bocca rivolta all’ insù, e 
più vicino, che farà poffibile allo Sciame. Quindi dan- 
do un colpo colla mano fopra il ramo medefimo lo 
Sciame cadrà dentro dell’ Alveare; e con uno fcoppet- 
to, che fi avrà in mano vi fi faranno cadere quelle po- 
che Api,che foffero reftate attacate al ramo. Fatto que- 
flo fi porrà in terra l’ alveare in quel medefimo iuego 
dove fi raccoglie, e vi fi lafcierà fino a notte, affinchè 
tutte le Api, che fono fparfe qua, e là vi entrino, e fi 
ammucchino nel fondo di effo Alveate, ed entrate che 
vi faranno, all’ imbrunir della notte fi collocherà il 
nuovo Sciame nel luogo, che fi avrà deltinato di mer- 
terlo fopra l’ arnajo, o banco. | 

Qui fi deve ricordare, che quando lo Sciame fi fa» 
rà attaccato a qualche ramo d’ albero, fe mai fi trovaf. 
fe efpofto ai cocenti raggi del Sole, convien fubito om- 
breggiarlo con qualche cofa, affiachè fi trovi. riparato, 
ed all’ ombra; altrimenti non facendo quefto farebbe fa- 
cilifimo; che le Api prendeffero il volo, e fe ne fug- 
fe lo Sciame. 
» . Io ft ffo fi dovrà fare dopo di averlo fatto entrare 
nell’ Alveare, e che quefto fi avrà coricato in terra per 

VA 
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lafcirvelo foltanto fino a hotte,come ho detto di fopra. 

Si avverte ancora, che' fe lo Sciame fortirà in giore 
nata nuvolofa bifogna effer prefto a fpruzzarvifopra l’acqua 
per farlo fubito abbaffare, e filare; che fe fi tarderà ale 

quanto a farlo, facilmente lo Sciame fuggirà. 
Si avverta ancora, che I ora nella quale le Api 

fogliono Sciamare è da circa cinque ore prima fino alle 
due dopo il mezzo di; e dopo di quest’ ora non efcono 
uafi mai Sciami. Pertanto è necefiario, che nella fta- 

gione degli Sciami (cioè da verfo la fine d’ Aprile, 
quando abbia anticipato il caldo, fino ai quindici di 
Giugno) ftia un figlinolo di guardia all’ Arnajo, e che 
particolarmente non perda di vilta quegli Alveari le A- 
pi de’ quali danno il fegno di voler prefto Sciamare, 
affinchè avertifca prontamente quando fortono gli Scia- 
mi, perchè fi poffa aver il tempo di fare quanto ho 
detto per raccoglierli. 

Per isforzare Je Api d’ un Alveare. a dar lo Scia- 
me Naturale, convien riftringerle di cafa; il che fi fa 
verfo la fine d' Aprile. E per impedire, che diano al- 
tri Sciami dopo del primo, fi allarga la loro abitazio= 
ne, o vi fi fa il lievo del prodotta. 

La ragione poi perchè nou è utile, che un Alveare 
dia più d’ uno Sciame Naturale è quefta:: perchè dando 
due; e tre Sciami, fe i due ultimi fortono dopo la me- 
tà di Giugno, diminuendofi fempre in appreffo la po- 
polazione de’ fiori, le Api di quelti fecondi Sciami non 
poffono più raccogliere quanto occorre al loro ‘manteni» 
mento giornaliero ed al provedimento dell’ invernata, e 
tanto meno poffono far quefto qualora accadeffe una rifleMfbile 
ficcità: e perciò o convienfomminiftrar loro dell'alimento 
anche nell Autuno , non che all’aprirfi della Primavera, cofa 
che incomeda, perchè cofta deraro, o non fare alcun 

_ conto fopra di loro qualora non fi ‘voglia incontrare 
quefta fpefa. Oltre che I’ Alveare, che li produce rima: 
ne tanto fpopolato, che mancando in Inverno dell’ in- 
terno calor' neceffario, le povere Api fe ne muojono 
dal freddo, ovvero perifcono per cagione delle tarme ; 

| 



bee Ti == 

28 

che facilmente fe ne impoffeffano, perchè le Api, ché 
vi fono reftate fi trovano effere troppo poche per po- 
terlì diffendere da un tanto potente nemico. 

C”RSPII TO Dio: ALE R/4:0. 

Dell affiffenza , che richiedono le Api in tutto il tempo 
dell’ anno. 

Gi 

Oca è l’ affiftenza, che richiedono le Api in tutto 
il corfo dell’ anno, pure fe fi trafcura di appreftar- 

vela ne’ tempi debiti, ad effe rifultano que’ difcapiti, 
che difficilmente fi poffono poi riparare; ed ancorchè vi 
fi riefca, ciò non fi fa però mai fenza un qualche no- 
ftro rilevante fvantaggio. Per ben governare le Api in 
tutto il rempo dell’ anno, convien dunque ufar diligen- 
za nel mettere in pratica gl’ infegnamenti , che feguono 

Nei tre mefi di Novembre, Decembre, e Gennajo 
le Api richiedono d’ effere riparate dal rigido freddo 
dell’ Inverno, e non vogliono effere moleltate nella lo- 
ro cafa in. veruna maniera. Pertanto durante quefto rem- 
po gli Alveari dovranno effere o ben coperti con. paglia 
legatavi all’ intorno, fe fi lafciano fopra il loro Arnajo, 
ovvero in fin d’ Ottobre fi trafporteranno in qualche 
luogo afciuto al eoperto, che farà anche meglio, e fen- 
za più toccarli, fe non in cafo di neceffità, fino alla 
fine di Gennaro, o ai primi di Febbraro, quando in- 
cominciano a fere delle giornate alquanto temperate. E 
quì fi avverta, che nel tempo di quefti tre mefi gli AI- 
veari poffono effere trafportati da un luogo all’altro Più 
facilmente, che in qualunque altra ftagione. 

Finito che fia 1l mefe di Gennaro, fe il rigido 
freddo farà ceffaro, fe la terra non farà coperta di 
neve, in tal cafo fi potranno trafportare gli Alveari 
fopra il loro Arnajo; che fe l’ Inverno continuaffe an- 
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cora in Febbrajo, fi dovrà afpettare, che fia finito pri» 
ma di fare’ queftò trafporto. 

E' facile il comprendere qual fia la ragione per la 
quale fi deve differire fin dopo il rigido Inverno a mer- 
tere le Api in libertà; perchè osnun può capire, che ri- 
fcaldati gli Alveari dal Sole in alcune ore del giorno » 
fubito le Api fi rifvegliano, ed ufcendo dall’ Alveare 
per andare al pafcolo rimangono dall’ aria intirizzite nè 
più vi ritornano, perchè poi il freddo della feguente not- 
te le fa morire. Sicchè per non diminuite la popolazio= 
ne degli Alveari colla perdita di quelle Api, che im- 
mancab:Imente perifcono è prudenza del Cuftode 1’ ufar 
queita dilazione. A ciò fi aggiunge ancora, che farebbe 
imprudenza il mettere le Api in libertà prima , che foffe 
finito il rigido freddo attefochè i primi fioretti non ap- 
parifcono fennochè alcuni giorni dopo ceffato il detto ri- 
gido freddo, e dopo che fono già fparite le nevi alme. 
no nei luoghi più rifcaldati dal Sole; onde non potreb= 
bero neppur raccoglier nulla, ed intanto fi darebbero 
inopportunamente a vieppiù confumare le provifioni , che 
hanno nei loro Alveari, e che debbono loro baftare fino. a tanto, che poffano trovare la campagna popolata di fiori. 

9. a 

Trafportati che fi avranno gli Alveari fopra il lo= 
ro Arnajo, fi dovrà efaminarli ad uno ad uno per fa= 
pere qual fia lo ftato delle Api d’ ognuno, e fofpenden- doli colle mani fi potrà rilevare dal loro pefo fe abbia» 
no fufficiente provifione onde nutriri, e nutrire la no» vella prole della Regina durante la fcarfezza dei fiori 
fino a tutto Marzo. 

Fatto quefto fi dovranno ripulir tutti ful fondo con 
una fcoppetta, gettando le Api morte, che vi poteffero 
effere, e non trafcurerà di offervar bene fe vi foffe qual che camola, o tarma, ed ucciderla; così pure nettar 
l interno, e l’ eterno dai ragnatelli, che vi fi foffero formati. Infomma convien diligentemente ben governare 
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le da ogni fozzura, e provvedere di cibo le Api di que- 

gli Alveari, che ne poteffero abbifognare . 

Il tempo nel quale le Api poflono aver bifogno 

d' effere foccorfe d’ un poco di cibo è appunto quello, 

che fegue. fubito l’ Inverno fino a tanto, che la Campa- 

gua incomincia ad ellere popolata: di fiori. In quefto 

rempo dunque fi provvederanno di cibo quelle Api, che 

ne abbifognano; e ficcome il freddo del paffato Inver- 

no d’'ordinario le lafcia indebolite, perciò per rinvigo- 

riste fi mefcolerà un ‘poco di vino generofo con una 

compettente quantità di Mele puriffimo formandone un 

liquido fciroppo , € quefto fi porrà in un piattello, e fi 

metterà ful fondo dell’ Alveare » perchè di effo fi nu- 

trano le Api, Si può ancora fare una fpecie di cola 

con del fior di farina di Formentone, € Mele quanto 

balli per fomminif&trarvelo alternativamente, per mante- 

perle con minore difpendio. Le more del Gelfi, o Mo- 

rari raccolte mature, e fatte impaffire nel forno, o al 

Sole, quindi riferbàte per le occorrenze, anche quefte 

polfono fervire di cibo gradito alle Api; giacchè altro 

non refa:da farfi fennonchè afpergerle con acqua al- 

quanto calda per farle rinvenire, qualora fe. ne voleffe 

dar da mangiare alle Api in rempo di fcarfezza di fiori 

cagionata da ficcità nei meli più caldi della State. 

Gi 3: 

Incominciando poi le Api a raccogliere fopra 1 fio- 

ri delle piante frurtifere {i tralafcierà di fomminiftrar 

loro altro; giacchè fi poffono nutrire in allora con quel- 

la paftella, o Sandraca, che vanno portando all’ Alvea- 

re, come ho già accennato vel Cap. Primo $. 4. effen- 

do quefto 1° alimento più idoneo alla loro natura: € fi 

deve far quefto tanto più prefto, quanto che continuan- 

do ad alimentarle mentre/poffono. provvederfì alla Cam- 

pagna, ciò le renderebbe infingarde con noftro rilevante 

difcapito. 
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Oltre al cibo è anche neceffario, che le Api ab- 

biano da bere e perciò l’ acqua non deve mancare ad 

effe, 0 corrente in vicinanza dell’ Arnajo fe quefto è 

poflibile, © in qualchè ‘vafo 4 la quale dovrà effervi 

cambiata ogni quattro giorni al più, perchè non la be- 

vino corrotta, e fi metteranno in ella alcuni. pezzetti 

di legno, affinchè ftando effi galleggianti abbiano comodo 

le Api di pofarvifi fopra mentre bevono. 

Da che avranno le Api incominciato ad andare al 

pafcolo, ogni dieci, o quindici giorni al più fi dovranno 

nettare gli Alveari ful fondo durante tutta la ftagione 

fino a tutto Ottobre, tempo nel quale rinfrefcarafi l’a- 

ria, ed avvicinandofi il freddo, nè più trovando pafco- 

lo alla campagna convien ripor gli Alveari in qualche 

luogo afciuto, come ho già detto nel $- 1. di quefto 

Capitolo » 

f, 4 

Gl' infetti, che danneggiano le Api fono le formi» 

che, le quali andando negli Alveari , oltrechè ne afpor- 

tano la cera, che a piccoli fragmenti ftaccano dai favi, 

vi comunicano il loro- accuto,, e: fertido puzzo. per il 

quale molto foffrono le Api, e {peflo ne muojono , 0 

abbandonano l’ Alveare. 

Le Camole, o Tarme, che nafcono dalle uova di 

farfalle di color cenericciò alquanto più grandi di quel- 

le, che volano intorno al lume. Quelte farfalle, che 1 

Villici dicono Peveje depongono le loro uova negli an» 

sol interni degli Alveari, o anche al di fuori in qual- 

che feffura. Da quefte uova, che fono piccoliffime, e 

che però sfugono all occhio. noftro, fi fvilluppano dei 

vermetti, che poi fi vanno ingroffando nutrendofi della 

Cera componente 1 favi nei quali fi cacciano, e li per- 

forano rendendoli in tal modo inutili. alla covata della 

Regina, ed a contenere il Mele. Ma quel ch’ è peggio 
È È : o) 

fi è, che quefti vermi, o tarme fi trasformano in al- 

trettante farfalle arrivati, che fono al tempo della loro 

Mi e) I 
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metamorfofi ; e però dopo d’ aver perforate le celle delle Api incominciano a filare il loto bozzolo nel qua» le fi rinchiudono, e colla loro bava formano una fpes cie di ragnatello nel quale reftano prefe le Api, che vi perifcono poi immancabilmente. Quelto è il più formi» dabile nemico delle Api, le quali {i sforzano di féace ciarlo dalla lor cafa, e vi riefcono quando le tarme fo» no in piccolo numero; ma quando vi fi trovano in quantita tale, che le Api non poffono ucciderle, ed af. portarle fuori della loro cafa, conofcendo per iftinto, che prevalendo le tarme farebbero da quelte avvilluppa- te nella Ioro rete in cui inevitabilmente incontrerebbero la morte , prima che loro facceda queto difaltro fe ne fussono dalla lor cafa, che tanto amavano , ed elego- no piutrofto d’ andare a morir difperfe, che a dover reftar preda di quel loro fatale nemico. I Calabroni, e le Vefpe fono pur nemici delle Api; ma i primi altro non fanno fennonchè divorar qualche Ape, che prendo» no volando, o anche talvolta all’ ufcire, o all’ entrare che fanno nell’ alveare : e le feconde tentano di rubavi il Mele, ma da quelte le Api fi fanno diffendere. Le lucertole s° introducono pure negli Alveari, e danno il gualto alle provefioni delle Api, e lo fteflo fanno i forci campagnuoli particolarmente in tempo d’ Inverno. I Scarafaggi, che i Villici nominano Zurle, e che fono una fpecie di mofche piatte di color nero ov- vero verde cangiante, che fono impenetrabili dall’ accu- lco delle Api, perchè fono fornite d° una fquama cor- nea, s’ introducono effi pure negli Alveari durante tut- ta la late, e vi divorano il Mele, 
Da tutti quelli nemici delle Api, eccettuandone le tarme, la forma dell’ Alveare del quale da me {i fa ufo, e la difpofizione dell’ Arnajo fervono a liberarle, come fi potrà vedere in pratica; ed in quanto alle tar- me qualora fi procuri di mantener fempre ben popolati gli Alveari, effe non vi fi annideranno certamente effen- do efperimentato, che le tarme nong impoffeffano fe non che di quegli Alveari in cui fi trovano poche Api. 

pin 
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Finalmente le Api fteffe fono un fiero nemico del. 

la loro fteffa fpecie. Quelte Api fono quelle, che man- 
cando di provifioni, quali fempre per loro .infingardagi- 
ne, e fentendo 1° odore del Mele raccolto dalle Api d° 

altri Alveari, in quefti s° introducono per depredarvelo $ 
che perciò fi chiamano Api depredatrici. Le padrone di 

cafa vi fi oppongono, € procurano di fcacciarne quelle. 

ladrone; quindi incominciano fra loro una fieriffima zuf- 

fa uccidendofi fcambievolmente col loro pungiglione, la 

quale d’ ordinario non fi termina, che coll’ elterminio 

di molte Api dell’ alveare affalito, e delle depredatrici. 
Per evitare quefto inconveniente, che non cagio- 

na niente meno della perdita di due Alveari, il cuftode. 

. deve aver cura di vifitare gli Alveari dopo il mefe di 

Giugno, ed offervare queli, che fono più fcarfi di pro- 
vifioni, e fegnarli, perchè in tal modo potrà evitare il 

fuddetto maffacro delle api col fomminiftrare a quelle di 

tali alveari un poco di quel cibo accennato nel $. 2, 
del prefente Capitolo. 

Ma fe ad onta di quefto provedimento quelle Api 
fi daffero a depredare. fi procurerà di allontanarle dall’ 
arnajo trafportando il loro alveare; e fe neppur. quefto 

baftaffe per diftorle dal rubare farà utilifimo. il disfarfi 
di effe coll’ abbrucciarle, effendo più vantaggiofo il 
perdere un Alveare, cheiperderne due, e. forfe anche più. 

$. s. 

‘In quanto alle malatie alle quali vanno foggette le 
api, queite fi riducono alle feguenti, cioè : la Diffente- 
rìa, o fluffo di ventre; la malatìa delle antenne, o cor- ‘ 
na; la falfa Covata; 1’ aver una Regina la quale non 
produca, che uova di Fuchi, o Pecchioni; l’ aver una 
Regina fterile; e finalmente il non aver la Regina. 

Quando le api fi rifvegliano da quell’ affopimento 
nel quale fono ftate durante i tre mefi dell’ Inverno, 
tempo nel quale fogliono mangiare pochiffimo, talvolta 
fi danno a mangiare il Mele con tanta avvidità, ed in- 
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temperanza, che. riempendofi di effo fi coftipano ye quin- 
di fono affalite da un fluffo di ventre, gli effetti del 
uale riefcono altrettanto violenti, quanto che quefto 

male è ftarto preceduto da una lunga ftitichezza, o di. 
fufo d’ evacuazione nei tre mefi precedenti. I fegni di 
uefa malatrìa fono quando le Api fporcano Il’ Alveare 

al di fuori tutto attorno alle porticelle per le quali fo- 
gliono entrare, ed ufcire; e guardandovi al di dentro, 
fi veggono confeguentemente i favi fporchi nella loro 
eltremità inferiore. A quefto male fi deve riparar. pron. 
tamente, prima col tagliar via dai favi quella parte, 
che fi trova fporcata; e fatto quefto fi farà fubito un 
fciroppo compoito di vino, e zucchero in egual quanti. 
tà, il quale fi potrà condire con un poco di noce mo- 
fcata, ovvero di buona cannella; e di quefto fe ne  da- 
rà alla Api una, o due volte al più, giacchè fi, vedrà 
fubito dopo, che lo avranno prefo ch’effe. principieran-. 
no a nettarfi, ed in tre, o quatero giorni faranno, per- 
fettamente guarite. 

Per far quefto fciroppo fi prende una pentola, o 
altro vafo di'terra nuovo, che cantenga circa quattro 
bicchieri di vino bianco puro; mel quale. fi farà fcioglie- 
re una libbra- di zucchero ordinario, e ravolgendo in 
una pezzetta di tela mezz’ oncia di buona cannella. pol- 
verizzata, ovvero una quarta parte di noce mofcata, fi 
farà bollire infieme una mezz’ ora; quindi cavata fuori 
la pezzetta, {i lafcierà raffreddare quafi affatto, e men- 
tre fi troverà ancora un poco tepido, così fi darà al. 
le Apregornnso 

Farà pure lo fteffo effetto quest’ altro fciroppo,. Si 
prendano: due: libbre di Mele purgato, ed altrettante di 
zucchero, eli unifcano concuna libbra di vino. bianco: 
indi fi faccia bolire quefto compofto un quarto, d'ora, 
e tepido fi dia alle Api, che guarirannointre, o quat- 
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Quando le Api vengono attaceate dalla malattìa del- 
le corna, o antenne l’ eftremità di quefte divengono 
gialliccie, e lo fteffo apparifce nella parte anteriore del- 
la telta; e mentre che hanno quefto male {i moftrano 
languide, ed inoperofe: pure quefta malattia non è di 
cattiva confeguenza, giacchè facilmente guarifcono le A- 
pi col fomminiftrarvi uno dei due fuaccennati rimedj. 

de 

Talvolta accade, che 1 Caccbioni, 0 vermi, dai 
quali ne debbono venite le Api, in vece d’ aver volta- 
ta la tefta verfo la fuperfice dei favi ftando negli Alveo- 
li, o cellette, l’ hanno rivoltata oppoftamente, cioè 
verfo il contatto, o congiunzione degli efagoni, o cel- 
lette; perciò fuccede, che quando l° Ape è arrivata alla 
fua total ‘perfezione, € quindi vuole fchiuderfi, ed ufci- 
re dall’ Alveolo non poffa ciò fare, è però è coftretta 
a morir prigioniera» $e per tanto quest’ inconveniente 
avviene univerfalmente a tutti i vermi della Covata, 
la difgrazia è tanto grande, che imputridendofi que’ cor- 
picciuoli cagionano un tal fettore nell’ Alveare, per cui 
le Api o perifcono oftinandoli a rimanervi ad onta della 
contagione , o fe ne vanno difperfe. Ma fe quefto male 
non è univerfale, e che confifta in poche celle, le Apî 
accorgendofi del danno eftragono que’ corpi morti dagli 
Alveali, e li afportano fuori dell’ Alveare liberandofi 
così dal pericolo di quel contagio. HIREF 

Alcuni Naturalifti attribuifcono alla Regina quefto 
inconveniente, altri alle Api, che fomminiftrano un ci. 
bo corrotto ai vermi della Covata; ma a me fembra 
più probabile, che ciò derivi da un cafo accidentale, e 
di cui non fi può veramente adurre una plaufibile 
ragione della vera caufa. Anche il freddo eftemporaneo 

C 



fa morire i vermi della covata, e le Ninfe, e quindi 
fuccede la fteffa putrefazione, e quelto pure è un cafo 
accidentale . 

Per rimediare a queflto male fi potrebbe tagliar via 
quei pezzi di favo contenenti quefti cadaveri, come in» 
fegna il Schirach, ma l’ operazione è alquanto difficile; 
e perciò fono di parere, che altro non fi poffa fare per 
ricuperare un alveare intaccato da quelto morbo, quan 

do fia .poffibile, fennon che di fortificare le Api col 
fomminiltrarvi del Mele mifturato con vino fpititofo , e 
lafciar , che loro fteffe penfino a nettarli 1’ interno del 
loro Alveare. 

I. 8. 

Si è detto, che la Regina ha la fua ovaja divifa 
in due. rami, per uno de’quali produce le uova de’ Pec- 
chioni, o Fuchi, e per l’ altro quelle dalle quali fi 
fvilluppano le Api opereje. Accade però talvolta, ch’ ef- 
fa abbia diffeccato, o infecondo quest’ ultimo, e che 
produca foltanto la fpecie dei Fuchi. Se non fi rime- 
diaffe prontamente a quefto difordine fi perderebbe in- 
fallibilmente. un tal Alveare. 

Il rimedio è quello di uccidere fubito una tal *Ma- 
dre, e dopo levar da un altro Alveare un pezzo di Fa- 
vo, che contenga la Covata, cioè le uova, i vermi, 
e le Ninfe, e ponendolo, ed attaccandolo al di dentro 
dell’ Alveare nel quale fi ha uccifa la detta Regina, im- 
prigionandovi le Api per tre, o quattro giorni effe non 
mancheranno di procurarfene un’ altra, col farla fchiu- 
dere da uno di quei vermi efiftenti nel pezzo di Favo, 
‘che a loro fi avrà dato a quefto fine. 

IT. 9 

In quanto poi alla Regina fterile, le Api fteffe fan- 
no rimediare ad un tale inconveniente; percioechè la 
uccidono , o la fcacciano dall’ Alveare, e fe ne procura- 
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no un'altra col mezzo della Covata. Similmente acca- 

dendo, che muoja la Regina in un Alveare, purchè vi 

fia Covata, le Api fe la procurano da loro fteffe. Ma 

fe non ve ne foffe converrebbe fomminiftrarvela nelmo- 

do qui fopra infegnato. , 

$. to. 

Quando non fi giudicaffe fufficiente la moltiplica- 
zione degli Alveari col mezzo degli Sciami Naturali, 

( che pure farà confiderabile , fe fi prefervano in vita le 

Api levandovi il prodotto, come infegner6 quì appref- 

fo ) perchè non ogni anno fi può effere ficuro, che o- 
gnuno dia il detto Sciame, fi potranno ancora molti 
plicare artificialmente col mezzo degli Sciami Artificiali. 

11 tempo di fare gli Sciami' artificiali è dai. 20. d' 
Aprile fino ai 20. di Giugno circa, o al più fino a tut- 

to quelto mefe , facendoli prima al piano, e dopoal moa- 
te dove la Primavera è fempre più tardiva, che al piano . 

Dalle fole arnie ben popolate fi poffono ficuramen- 

te trarre gli Sciami Artificiali, fecondo gl’ infegnamen-. 8 5 5 
ti del Sig. Schirach nel feguente modo. Ai primi di Feb- 
brajo fi efaminano tutti gl’ Alveari per fapere quali fono i 
più popolati, ed. in vigore, Quelti fi trafportano tutti 

fopra un Arnajo, o Banco fopra il quale fi deftina di 

voler tenere gli Sciami Artificiali, che fi vorranno for- 
mare verfo la fine di Aprile, o in principio di Mag- 
gio; e fi porranno in diftanza di due piedi l’ uno dall’ 
altro. Diftruibuiti in tal maniera quefti Alveari, fe ne 

prepareranno altrettanti compofti ognuno d’ ugual nu- 
mero di Sezioni del fuo corrifpondente dal quale fi de- 
itina di trarne lo Sciame Artificiale. Quindi nel tempo 

di fopra indicato volendo fare quelta operazione fi fcie- 
glierà una bella giornata; e da un’ ora prima di mez- 
zodì fino a due ore dopo farà quefto il tempo opportu- 

no per meglio riufcirvi. Da ognuno de’ fudderti Alvea-» 
ri ben popolati fi taglieranno due pezzetti di favo della 
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grandezza di circa tre oncie in quadrato, i quali cone 
tengano la Covata; e quefti {fi collocheranno nel nuovo 
Alveare in maniera che reftino fofpef al di dentro di 
effo circa mezzo piede al di fotto del fuo coperchio, ed 
a quefti due pezzi di favo fe ne aggiungeranno due altri 
ripieni di Mele, coll’ unirvene uno, o due pezzetti di 
fola cera. Si avverta però di porli tutti verticalmente, 
ed in diltanza di circa la groffezza d’ un dito della ma- 
no l’ uno dall’ altro. Ciò fatto fi collocherà ognuno di 
quelti nuovi Alveari nel luogo Meffo del fuo corrifporie 
dente, trafportando i vecchi fopra un altro Arnajo in 
diftanza dar nuovi Sciami Artificiali almeno di venti 
paili; e fatto quello fi faranno formati gli Sciami Ar- 
tificiali, 

Dalla prefatta defcrizione del come fi deve conte. 
nerfi nel fare quefta operazione , ognuno potrà compreri- 
dere, che trovandosi in tal ora molte Api al pafcolo, 
ritornando effe dalla campagna entreranno fiei nuovi 
Alveari, nei quali riconofcendo all’ odorato i loro favi 
fubito vi fi atraccheranno, e fi metteranno, a covare 
li prole , e l'indomani a coffruire la. Cella Reale 
per far nafcere una Regina. E' però indifpenfabile per 
ben riufcirvi il non ommertere Je feguenti avvertenze. 
1. Nel tagliare i pezzi di favo colla covata bifogna 
afficurarfi, che vi fiano i vermi dell’ età di tre giorni; 
e di Ape operaja, e non di Fuco: ed ecco perchè il 
Cuttode delle Api deve faper ben diltinguere gli Alveo- 
li, che fervono di culla ai Fuchi da quelli, che fervo- 
no a tal uopo per le) Api, i quali fono più piccoli, fic- 
come accenna: nel Capitolo primo. 2. Ai fudd:tti due 
pezzetti di favo fi lafci:ranno attaccate quelle poche Api, 
che vi faranno quando fitaglieranno dal vecchio Alveare, 
3. Se le Api, che entrano nel nuovo Alveare non ar-: 
riveranno a fufficientemente popolarlo, {i dovrà tenere 
una perfona vicino al vecchio per lo fpazio di circa 
mezz’ ora, affinchè con un mazzetto di penne, che a- 
vrà in mano, impedifca alle Api d’ entrarvi, perchè 



37 
| poi vedendofi inquietate volino a vieppiù pololare lo 
Sciame artificiale. 4, E per fine fi dovrà aftenerh dal 
guardare nel. nuovo Sciame quatordici, 0 quindici gior- 
ni per non indifpettir le Api con un' inutile. curiofità, 
che le fa ficuramente abbandonare l° opera da loro in. 
traprefa. ll fegno poi dell’ efito dello Sciame  Artificia» 
le è il vedere, che le Api. portano. provifioni all’ Al 
veare.dopo il terzo, 0 quarto giorno, che è ftaro. for» 

mato. E qui fi avverta, che le Api del nuovo Scia- 
me, e quelle del vecchio Alveare non fi. conofcono più 
fra di loro dopo il quarto, o quinto giorno, che fi fo- 
no feparate, poichè fi danno fcambievolmente 1° efclufi» 
va dell’ ingreffo ne’ loro rifpettivi Alveari. , 

4 IL 

Delle operazioni; che fi fanno fopra gli Alveario 
certo, che la più intereffante per noi è quella di levar. 

da effi Ja Cera, ed il Mele - TORA | 
| Quefta fi può fare una; due , ed anche più volte 

fopra gli alveari ben popolati, e fituati in luogo dove 
vi fia abbondante pafcolo; ma dove quefto fcarfeggia non 
fi può fare un tal lievo; che una, o.al':più due volte 
all’ anno. i ie 

11 primo lievo fi deve fare dagli Alveari fubito 
dopo, .che hanno, Sciamato naturalmente, il che acca» 
de verfo la fin d° Aprile fino alla fine di Maggio in 
pianùra; e dai venti di quefto fino ai quindici di Giu» 
gno nelle fituazioni montuofe. 

. Il fecondo lievo fi fa. in fine d’ Agofto, ma fol- 
tanto dagli Alveari, che ne fono abbondantemente prov- 

‘ veduti, cioè dai più. popolati, e quefto tanto al. piano 
quanto al monte, Il modo di far quefto lievo è 1l fe- 
guèénte. Si taglieranno i Favi fra la prima Sezion fupe- 
riore, e la feconda dell’ Alveare, e levando via quefta 
fola Sezione fi fopraporrà un coperchio alla feconda po- 
nendovi al di fopra un qualche pefo, come una pietra 
un faffo, od altra cofa pefante. 



Riguardo poi alle Api, che {i trovano in quefta 
Sezione levata, effe verranno alla fuperficie dei Favi ta- 
gliati, e però facilmente fi fpazzeranno con vin mazzete 
to di penne a piedi del loro Alverre, facendole cadere 
fopra qualche ‘cofa di piano come*nn cartone jo un peze 
zo di affe, da dove prendendo ‘il volo entreranno‘ nella 
loro cafa da fe. Siccome poi' non ‘tutte in'una ‘fol vol- 
ta verrano alla fuperficie dei Favi, perciò dopo la  pri- 
ma fpazzata fi batrerrà tutto attorno: di -quelta  fezione 
con una bacchettina di legno, al qual rumore verranno 
alla detta fuperficie le Api, ed a mifura che afcende- 
ranno fi. andranno fpazzando via fino a tanto) che tutte 
faranno ufeite. | 

Levato che fi avrà il Mele, e Ia Cera dagli AI- 
veari nel modo fuaccennato tutte le “ezioni fi metteran- 
no in un luogo il più frefco, che fia poffibile, metten- 
dole di due in' due 1° una fopra 1’ altra coi Favi contra 
i Favi otturandovi la porticella, che ferviva all’ ingref: 
fo delle Api, e così fi terranno fintanto, che fi voglia 
cavar da effe la Cera, ed il Mele, che contengono. 

Si avverta, che nel Inogo in cui faranno pofte le 
predette Sezioni non vi poffano entrare le Api, le qua: 
li attrattevi dall’ odore del Mele vi andrebbero in fol- 
la, € quantunque non poteffero entrarvi dentro per effe- 
re così ferrate, ‘non oftante fi avrebbe lo fvantaggio, 
che trafcurerebbero di andare al pifcolo, e fi potreb- 
bero avezzare a depredare, col perdere l' ufo d:He loro. 
proprie -facende. 

Ecco in epilogo quanto di più effenziale fi richiede 
per ben governare le Api. lo fono certiffimo, che o- 
suiqualvolta i miei Signori Direttori, e Socedali Cu- 
ftodi delle mie Società d’ Api vorranno compizcerfì d’ 
imprimerfi bene’ nella memoria quefta breve Iftruzione, 
e quindi mettere in pratica quanto in effa viene accen- 
nato’, fono certiffimo , ripetto, ch’ Effi troveranno un 
folido , ed innocente piacere nell* operare attorno a tan- 
to utili, ed induftriofi Infetti, dai quali faranno ficura- 
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mente ricompenfati con ufura ogni anno per le poche, 
e brevi attenzioni ad effì praticare. Voglia Dio benedi= 
re queta mia intrapprefa la quale è diretta ad eftirpare 
in quefta Provincia il trafcurato governo delle Api, e 
ad introdurvene uno, che come mi lufingo farà riforge- 
re quefto ramo di rufticale economìa con vantaggio non 
folo di ciafcuno de’ miei Signori Compagnì, ma infie- 
‘me di tutta la Società; giacchè fra pochi anni fi potrà 
conofcere fenfibilmente da effa 1’ utilità della. mia ine 
trapprefa . 

IL FINE. 

] 








