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MEMORIE
D I

MATEMATICA E FISICA

COSE T2{IGOUOMETILICHE
Del Sig. Antonio Gagnoli.

Avviene naturalmente a chi ha trattato con qualche ftu-

dio una fcienza, che ogn' altra applicazione lo ricon-

duce a quella di tanto in tanto, e gli dà occalìon di tro-

var cofe nuove, o di migliorare ed ampliare le già trovate.

Ad eccitamento pertanto d'alcuni dotti amici, cui della mia
Trigonometria, data in luce a Parigi nel 1786, piace far

qualche conto , efpongo diverfi Teoremi , Problemi , e For-

mule, che febbene non tutti nuovi, né alcun forfè di gran-

de importanza, godono per altro, fé non m'inganno, la

non difpregevole proprietà di quel metodo facile , chiaro , e

breve, che feci mio fcopo primario nella mentovata Opera.
M' avvalora altresì l'efempio del Sig. Cav. Lorena, del P.

Fontana, dell' Ab. Gtia, e di Lexell , che di si fatte cofe ar-

Tom. VII. A
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ricchirono i Tomi di quefta Società , e delle Accademie di

Parigi, e di Pietroburgo.

CAPITOLO PRIMO.
Formule trigonometriche

.

-\

§. I.

I feni dell'arco di 3 gradi, e de'fuoi multiplici , pof-

fono efprimerfi efattamente per via di radici forde . Lambert

( Suppkmenta tabularum logarithmicarum & trigonometrica-

rum ) ne ha dato una tavola, ma fenza dimoftrazione . Il

perchè non fia inutile efporla qui per via affatto femplice.

Fatto fen. 90°= i , ognun fa che (Trigonom. 18,43,44)
fen. 30° = i

fen. 45» = (/t
fen. 60° = \\/s

Se ne deduce fen. 15°= fen. (45°— 30°) = fen. 45° cof. 30"

— cof 45<'fen.3o''r=^/l— il/f. Onde
fen. ì5»=v/t-Vt

Nel modo flellb fi trova fen. (45° -|- 30°^ , o vero

fen.75°= VT + V^r
Se fi nomina x il larr. del decagono infcntto nel cerchio,

il cui raggio = i, è noto che i:x::x:i — x, donde x^

= 1

—

X, equazione da cui emerge xz=— tH'V''' ^*
fen. 18'= {x. Dunque

fen. i8== -i+ iV^T.
Quello feno è la chiave di tutti li rimanenti, poiché fommi-

niftra il fondamentale, cioè il fen. 3° == fen. ( iS"— 15°^.

Giova per altro, a fcanfo di fatica, metter in opera, quan-

to fi può, i valori più femplici, che fono li tre monomj re-

cati in prima . Ecco la marcia , che al Sig. Lambre , ed a

me par la piìx pronta

.

fen. 72» = / ( I - fen.' 1 8» ) = i y ( I o -f 2 V/ 5 )

fen. 12°= fen. (30°- i8» j=:7(v/( io + 2/5 )-/i5 4-/3)
fen. 48''= fen.

(
30» + I 8») = 1 (/( IO + 2/ 5 ) +/ I 5 -^3)

fen.27»=:fen.(45<'-iS') = i(/(5 + /5)-/7+K0
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fen.63»= fen.(45°+iSM = -:(i/(5 + /5) + VT-/T)
fen.42°=rien.(6o<'-iS°;= 7(/(3o + 6;/5)-v/5 + i)

feii. yS'^fcn. ( 60" + 1 8» )= i- (/( 3° + 6/ 5 ) + V^ 5 -
fen.3i'=fen.(45°-x2°J=l(v/(i5-:-3v/5)VT-l/:'V^(5V5)W-l/T)

fen. 3°=fen.(45°-4^°M(v^(5+V^5)HVV-/T-l/(n^3l/5)VT-l/T)

fen.54° = fen.(72°-i8»J=i - 2 fenM8°;=i ( i + /j )

fen. 36* =
V^ ( I - fen' 54» ) r= ^ \/C I o - 2\/ 5 )

fen. 2^' = icn. (60° - 36" )= i
( \/ i + \/ 15 - V( ^° - ""V ^

d

fen. 84° -fen. (
60° + 36°

) = -i
( {/ 3 + V'

I 5 + ve 1° - ^V 5 ))

fen. 6» = fen.(36°-3o) = i.(/(3o-6\/5)-V5-i)
fen. 66'= fen. (36"+ 30°) = -!

( v/( 30 - 6\/ 5 ) + V 5 + i
)

fen. 39°=fen.(45°-6°)=7(v^VV fV^5V5)-V'(i 5-3l/5JVT-:yi)
fen. 5i»=fen.(45°+6")=',(v/VV^l/(5-l/ 5)^-1/(15-3/5)^7-/7)

fen.zi»=fen.(45^-24<')=^(v/(i5-3/5)+/?V7-/-^-/^/(5-/5))

fen.69»rfen.(45°+24°)=T(/('5-3/5)-:yr:Vr+l/WT-/(5-/5))
fen. 9° = fen. ( 45» - 36° )=-: (V/^ + \/-:-V/( 5 -\/5))
fen.8i° = fen.U5»4-36°)= ^(VT+V'ì + VC5-V5))

Se alcuno chiedefle la caufa
, perchè non di feni d'altri

archi fi diano cotali efprelTioni , luorchc dc'multipUci di quel

di 3°, fi rifponderà che non altri , di numero intiero di gra-

di , efler pofibno comprefi da lati di poligoni regolari infcrit-

ti nel cerchio.

$. II.

.... ,^»v .^r.^ fen. yi -f fcii. B
Abbiamo trovato (88), tang. -(^4 + 5)= —-r—; --

\ /> 5 ,\ T-
/ cof. y4 4- cof. B

COf.B— COf..^
r. ^ r= r ; >.

—

-. Fatto A^go", fé ne ricava
fen. A— fen. B

I -f fen. B cof. B

Aij



4 Cose
§. III. \

Avendo calcolato anche il nono termine, non mai pu-

blicato, ch'io fappia, della Serie notiffima (156), cot. A
i A A'

, , . 1 -• , • , „=— — ecc. Io do qu:, a comodo di chi volefle
A 3 A5

^

valerfene, e perchè me ne varrò io pure or ora: ed è

3617 A"
3'-5'-7'-9'-ii-i3-i5-»7

§. IV.

Dato r arco , trovare il logaritmo del feno , del cofeno ,

e della tangente.

„ . , , ^ , ,, ^ ^ dkn.A dAcoLA ,.
Pojche (175), ^log.fen.^= - T=—f 7"= '^^

fen, A len. A

cot.A= dA( — ecc. ) (156); fara,m-
^^

. B 3'-5
.
3'-5-7 ^

tegrando, e nominando M il modulo per convertire il loga-

ritmo iperbolico in tabulare,
W' A* A' A"

log. ien,Y^z=log.^ ~ M( \- h +-7—;—

^

° ^2.3 2 -r-S 3 •5-7-9 3'-5 •7-8

A'"' 691 A'' zA'*
^ }.. 1 —^

3"-5"-7-9-ii s\5\6.j\9\ii.i3 3^5^7^9^I t.13

fece.;
3'-5'-7'-9'.ii.i3-i5-t6.i7

e- -1 j, r ^ dcoLA dAkn.A
similmente d log. cof. A =—^—r = : =— dA^

cof. A col. A

t?ing. A=:— dA( A -\ 1
f-ecc. ) (153). Dunque in-^3 3-5

tegrando

, , . ,, .A' A' A' 17 A' 31 A''
log. coi.A=^ M ( — +— +—+-1-— + ^

^ 2 3.4 5-9 5'7-8.9 5 •7-9

691 A" 10921 A'* 919^69 A" >.

^ j.__ j. _ +ecc. )

5'.6.7.9'.ii 3.5'.7*-9'.ii.i3 3.5'-7'-9'-ii-i3-i5-i6-
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Finalmente e/Tendo log. tang. /l=:log. fen.^ — log. cof. /^;

prendendo la dMerenza delle due Serie trovate fopra , e ri-

ducendo, fi ottiene

log.tang.y4= log.^ +M(— + + r+^ ^3 9-IO 5.7.9^ 3-4-5 •7-9

14^^'° 1414477^" 32764 ^"

3.5\9'.ii 3'.5^7'.9%ii.i3 3^5^7^9^I 1.13

4 ~—— h ecc. )
2'.3'-5'-7-9'.ii-i3-i5-i7

L'enunziatione del problema è fodisfatta a rigore per ri-

spetto al cofeno folamente: poiché pel feno e per la tangente

è meftieri che, oltre rarco,fia dato anche il fuo logaritmo.

Ma quefto fi computa prefiamente con le formule e metodi

,

che ho efibiti ( 175 e fegg. ). Del redo, per formar tavo-

le, quando fi folTero calcolati li logaritmi de'cofeni da 0° a

45°, tutti li rimanenti, come anche quelli delle tangenti, fi

confeguifcono per via di femplici fottrazioni (189).
Le nuove ferie, che ho date or ora, fono grandemente

più comode e Speditive, e rinvenute affai pili facilmente, di

quelle di 'Eulero ( Analj/f. infin. Tom. I. 194).

CAPITOLO SECONDO.
Formule implicate d' immaginari

.

§. L

Il P. Fontana è flato il primo, per quel ch'io liippia ^

a trovare direttamente l'efpreffìoni immaginarie dc'feiii e co-

feni degli archi multiplici ( Tom. I di quefta Socii;ta
, pag.

189 ), dimoftrandole rigorofamente , non già conchiudendo-

le per analogia, come fanno Eulero ( Tom. I. 133 ), Rie-

cati ( Injìit. analft. lib. II, cap. 12 ), Mandait ( AJìronomie

fpbérique , pag. 40 ), ecc. Sulle traccie del prelodato Socio

m'ingegnerò anch'io d'apportar qualche facilità a quello ra-

mo non infecondo della moderna analifi .

E' noto, parlando de' logaritmi iperbolici, che ( Tri-

gonom. 179 ), detto n un numero qualunque,

A iij
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«= I + log.' « -}- f log.' «+ — log.' n 4- ecc.

Sarà dunque a" = i + log.' n" ^\ log.' «'' + zzz. =: i -|- - log.' »

4-— lo2.'3^ log.' «4- ecc. Or fia «= ?, cioè alla ba-
' 1.2 1.2-3

fé de' logaritmi iperbolici, per il che log. »=i, e fi avrà

X x"- X^ X*
,

e" = I + - 4 -\
i h ^<-^-

I 1.2 1.2.3 1.2.3.4

Che fé -v fia negativo , farà

,?-"=: I H 1
ecc.

I 1.2 1,2.3 1.2.3.4

Ma fi ponga x-=LAy/--\\ forgerà

e =i-i-—5^ ^ •;- + ecc
I 1.2 1.2.3 1.2.3.4 I-2.3-4-5

-^^-^ AJ-x A' A'\/-i A' A'\/-i
e =.i~—s—_ +—*— .;

.—K ecc
I 1.2 1.2.3 ii-3-4 I-2-3-4-5

Quindi fommando, e dividendo per 2; poi fottraendo, e di

videndo per 2 ; fi raccoglie dalla prima operazione

Ay^-i -Ay/-i
e 4-e A' A" A* ^ ^,^^ - ;ec.rcof:^(i54;;

2 2 2.3.4 2.3.4.5.6

e dalla feconda operazione

A\/-\ ~A\/-\
e -e . , . A^ A'=

V^
- I ( ^ _ — 4-

2.3 2.3.4.5

A'
4- ecc. )= fen. ^V^ — i , (149^;

2.3.4.5.6.7

delle quali equazioai li primi ed ultimi membri fommati, e

fottratti, danno

A\f—i
e =cof. ^4-fen. .4^—-i

—A\J—x
e =:cof.i3— itti. A)/— I

Da sì fatte efpreflioni s'intende come poflbn ridurfì le
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quantità efponenziali immaginarie a feni e cofeni d'archi

reali. Ma procedendo dai numeri ai logaritmi, A\/— i log.

e, o vero A\'-i =^og.(co{. A + kn.A/—i ) ; così -^/-i
E=: log. ( cof. ^— ki\.A\/— i). Sottraendo quefta dall'altra,

fi ha 2^j/— i=log. fcof. /ì^l-fen. ^\/—i;-- Iog.(cof.^

- fen. JV -I )= log. -^-^^3^^|;-3-^ . Laonde

I co{. A + kn. Aì/-i I
,

i + tang. ^\/-i

^""2/-! ^cof.^-fen.y^/-i 2J/-I ° i-tang.yì^-i'

che fono le note formule, utiliffime nel calcolo integrale,

per ridurre ad archi circolari i logaritmi immaginar;.

§. IL

Poiché y^/-ir=log.(cof.^ + fen.^y-i ), farà»^/-i
= B log. ( cof. A + fen. A\/-i )=z log. ( col. A + fen. A\^ -i )".

Ma ponendo, nella prima equazione, nA in luogo di yl , fi

ha pure «^^— i =log. ( cof. «/l + fen. «^^— i). Dunque
log. Ccof.»^ + fen. «^y'— I )=:log. (cof ^ + fen.^y'— * )" •

E paflando a' numeri, coLnA + kn.nAy— i =(cof. ^ + fen.

A\/—ir.
Nello ùeKo modo, dall' equazione — A\/— i = log.

(cof. ^ — fen.^y'— i; fi ricava cof. «^i — fen-w^lV-i =(cof/f— fen. ^y/— I r-
Sommando infìeme le due equazioni finali trovate or

ora , fi confeguifce

, , (co{.A + kn.A\/-iy-{-(coi:.A-f^n.A\/-i)''
cof. yjA=: -^ *^ ^

2

Prendendo la differenza delle medefime equazioni,

( cof. i4 + fen. ^i/— I )" - ( cof. yl - fen. .^ 1/- 1 r
\trì.nA=- —, •

2V^-i
Il P. Riccati ( lìb. III^ cap. 3, «.' 25... 3 6 ) applica

quefte equazioni a rifolvere, parte co' feni iperbolici e parte

co' circolari , quelle della forma, dove i cofeni degli archi

multiplici fono efprefli da potenze del cofeno dell' arco fem-
plice ( Trig. 125 )

.
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CAPITOLO TERZO;

D'alcune Serie trigonometriche

.

§. 1.

Trovar la formala generale del Jena dell' arco multìplice ,

efprejfo da potenze del feno dell'arco femplice

.

Per la Serie notiffima ( Trig. 149 ), ch'efprimc il feno

con le potenze dell'arco, fi ha

n'A' n'A' n'A-
fen. nA= nA — .

!
— + ecc.

2.3 2.3.4.5 2.3.4.5.6.7

Ma l'altra Serie (144), ch'efpnme l'arco con le potenze

del feno , dà

, , fen.M 3 itnJA 3.5 fen.M
,

2.3 ^•4-5 2.4.6.7.

A'^ fen.M-f!^^+C-^ +-^)ien.M+ecc.
2 ^2-4-5 2 .3

, , 5 fen.M ,

A'^ fen.M-l- }-ecc.
2.3

^'= fen.'/i -j-ecc

Softituendo quefti valori nella ferie antecedente , riefce

nkn.'A 3«fen.M 3.5«fen.M
«^=«fen.^+-— 4--^^;^;^ + ---^^^ 4-ecc.

tjìAi »' fen.M »'fen.M 37W'fen.M
iL—--'^ • — ecc.

2.3 3.4 2.3.4.5.6

n' fen.M 5 n^ fen.M ,

\ h 4- ecc.
2.3.4.5 2.3.4.5.6. •

«'fen.M
__

'"' = •— ecc.

2.3.4.5-6-7 2.3.4.5.6.7^

Ma li coefficienti delle potenze medefime di fen. A lì riduco-

^ . .r : n-~n^ n{n^—\)
no alle feguenti efpreffioni uniformi, cioè =

;°
2.3 2.3

3« »' n' o«— io«'4-«^ __»(»'— 1 ) (»'-9).

2.4-5
"
34 2-3-4-5

"~
2.3.4-5 "" 2.3.4.5

3.5 w 3 7»' 5^'_ »' zz-)n-z^9n'^i^n_-^

2.4.6.7 2.3.4.5.6" 2.3.4.5.6. 2.3.4.5.6.7" 2.3.4.5.6.7
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2.3.4.5.6.7

cara farà

. Dunque !a formola generale cer-

i(«) ku.nAz=nka.A -'fen.M f —i— -LI ti
^ 2.3 2-3-4-5

ien.M ren.'.d 4- ecc.
2.3.4.5.6.7

della quale è manifefta la legge . Quefta ferie è vifibilmente

finita e riftretta a termini ouando n fia numero dìf-
2

pari, infinita quando n iìa pari. In querto cafo però fi ridu-

ce ia fomma ad una efpreffione ccmpofla di termini - mol-
2

tiplicati per cof J , o vero per y (1— fen.M) , il che ii rin-

viene e d;mt;(tra cos"i

.

Sia S il fecondo membro dell'equazione (a); farà izn.nA
Scoi. A J"V^(i-kn.'.4) ^^ ., ^. . ^. „= :r-~ =—7 •• JVla il binomio diNeuton pro-
col.^ Y(i— fen.'/i)

^

duce \'(i — ka^A) = i
* fen.'J- — fen.M ~
2 2.4 2.4.0

fcn.*y4 — ecc. Si divida per quefta Serie la J" , e fi troverà

iP) fen. nA = /(i-fen.^^) (« fen. A- ^i^:=±^ fen.M.-^^^^^i^:-Ll^
^ 2.3 2.3.4.5

len.M ^ fen.M 4- ecc. )
2.3.4.5.6.7 ^

ia qual ferie fi tronca evidentemente dopo termini -', quan-
2

do » e pari . Qije!>a e la precedente fi trovano anche nel!'

Analilì dc-gi' Infiniti di Eulero ( j.36 , 238), ma conchiufc a
pojìcrìorì dalle tavole peculiari ( Trigon. 125 ).

§. li.

Trovar la formola generale del Cofcno àelf arco multipli-
ce

, efprejp) da potenze del feno dell' arco femplice .

Per la ferie ootiifima ( 154), ch'efpnme il cofeno ccn
k potenze dell'arco,

Tom. VII B
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cof. nA:zi A'+ A' ii*+ ---i4»-ecc.

2 2,3.4 2.3.4.5.6 2.3.4.5.6.7.8

Softituendo i valori di A' , A*, ecc. prefi (§. 1. ) dall' equa-

zione A'={etì.A-\
'

|-ecc. e riducendo, fi ottiene
2.3

f^) cof. »/4= 1 fen.M + —^ i^sn.M
^ •

^^^
2 2.3.4 2.3.4.5.6

fen.M H ^ 2iA__—il !_' fen.M —ecc.
2.3.4.5.6.7.8

Quefla forta formole generali podono dunque trovar-

li a priori con le fole forze della Trigonometria , fenza

ricorrere agi' immaginari, ^^ ^ metodi complicati e dipen-

denti dal calcolo integrale, come fece Eulero ( Cale, integr.

181 ).

E' manifefto , che la ferie {y) è infinita quando n fi»

difparì , finita in termini quando n fia pari. Ma nel

primo cafo fi rende finita in termini —'— moltiplicati per
2

cof. ^, o fia per \/(i— fen.M), dividendola per quefto bi-

nomio fviluppato , come s'è fatto ( 5. I. ) , il che dà
?>'— I r ^ {n'— i )

(»*—9)
(S) QolnA^yJi^-i^n.'A) (I — fen.M + ~—

(««_,) fw'_9) («'—25) -

fen.M — ^ — -^ i-Men.M+ ecc.)
2-3-4-5-Ó

'
' '

. §. III. . -j . ;.

Trovar la formola generale del Seno dell' arco multiplice ,

ejprejfo da potenze del cofeno dell' arco femplice

.

Pongali 90*— A in cambio di À nell'equazione (^) , e

farà, per n di/pari, cof» (90"— A)= ±kn.nA; quindi

(0fen..^= 4-V/(i-cof.M)(.-^cof.M+ ^"'-'^^^^~^^

2.3.4.5.6
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Il fegno pofitivo vak quando n= ^m-i~i, il negativo quan-

do «=4?72 — I5 w eflendo un numero intiero qualunque,

cominciando da zero

.

Softituendo parimente 90° — A in vece di A nell'equa-

zione (/?; , iì ha , per n pari
,

(0 kn.f!A= ± \f(i—coL'A) (mcoìA— ^^^ ~ ^^
cof.M

^_ J m r cof.M— ecc. )
2.3.4.5

^

Il fegno pofitivo quando n r= ^m -|- 2 , il negativo quando
» = 4W.

§. IV.

Trovare la formala generale del Cofeno dell' arco multipli-

ce , efprejjo da potenze del cofeno dell' arco femplice

.

Pongali 90"

—

A in luogo di A nell'equazione (a) , e fi

otterrà, per » di/pari

,

(n) cof. nA= ±(ncoi.A ' cof.M + -^^
^

2.3 2.3.4.5

cof.M— ecc. )
Il fegno polìtivo vale quando »= 4m-f i, il negativo quan-
do »= 4W— I .

Softituendo fimilmente 90°— A in vece di A nell'equa-

zione iy) , fi ritrae , per n pari ,

(9) cof.nA= ±(i-- cof.'A+ ——=^cof.M —^^
^ 2 2.3.4 2.3.4.5.6

cof.M -}- ecc. )
Il fegno pofitivo quando » = 4W , il negativo quando n=4m~2 .

Anche le equazioni (n) (0) fono fiate date dal Sig. Mau-
duit ( Aflronomie jphérique

,
pag. 23 ), ma trovate empirica-

mente , fenza darne dimoflrazione

.

Finalmente le otto formole («) (/3) ecc. fono l'efprefnon

generale delle quattro tavole, da me collocate (125}.

Bij
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§.. V:.

Trovar le radici dell? otto equazioni (a) (0) ecc. nd co--

jo in cui fono finite

.

Nella prima equazione (a), finita quando n e difpari

,

una delle radici è manifeframente fen. ^(4 . Che fé in vece di

'fiA fi ponga ( c-\-nA ) nel primo niembro , e confeguente-

c-\-nA . , ...
, , . r

mente in luogo di A nel lecondo, tatto c= 360°,
n..

sjon farà punto alterato il valore, né il fegno di kn.nA^

ma fen. A diventerà fen. ( - + A^ , & quefta. farà una feconda.
^ n '•

radice. Similmente ii in cambio di nA s'introduca {ic\nA)^

rJufeirà per. terza. ra.dice fein. ( ~-\r-A). Così profeguendo ,.

troverannofi le altre, fen. f

—

j--^)? fen. ('— + ^ ) , ecc. fir
^ n. "^ ^n '

(n— I ) e X

no all'ultima, la quai farà fenipre fen.
(^ ;;

-^ A- ) ;

mparocchè fé fi procede.Te a fen. ( ^

—

h^) = fen. (c-{-A'y

Ts^fen.yi, e cosj difcorrendo , fi cafcherebbe da capo nelle

radici ottenute prima, il cui numero debbe ogni volta effer

n giufìa la dattrina delle, equazioni

.

Che fé alcuno voleflfe chiamar a prova siffatte radici, e

vedór fé da quelle emerga Inequazione, metta in quella x in

Juogo di fen..^, poi multiplichi inlieme tutte le radici, cioè

lì hinomj (a' — fen.^), (x — iia \- A) , ecc. e fatte le

riduzioni convenevoii, troverà l'equaiione per qualfivoglia

numero difpari «.

Se poi n fia numero pari, diventa finita l'equazione

(^) : ma perchè il fecondo membro è implicato della quanti-

tà irrazionale \l ( i — fen.'^), fa meftieri toglier l'alimme-

tria elevando al quadrato; con che il numero delle radici fi.

f^ doppio, cioè, z» 3 pigliando ognuna due forme, la pofiti-
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va e la negativa .E di fatti fen. nA convertendofi in kn\nA,.

i — cof. l'fìA
, , , • ,.

che vale — 5 ne viene che i' arco multipnce non

è già nA 5 ma sì veramente inA . Pertanto , procedendo co-

rae di l'opra, le radici faranno: ± kn.A^ ± fen. ("
h-^")}

±fen. ( -:—}- ^ ) , e cosi progredendo fino alle ultime.-

± fen. (
^-^^ + A >..

Dal medeiimo metodo appare: che le radici dell'equa--

zione (y), quando n è pari, fono » di numero, e quelle

flcde dell'equazione (a) per » difpari : che le radici dell'

equazione (ó), quando » è difpari, fono in di numero, e

quelle fleiTc dell'equazione (/S) per n pari: che ognuna del--

le equazioni {i) (t^) ha m radici, che fon le medefime nell'

una e nell' altra., cioè ± cof. A., ±: cof. f —;^ '\~ A J ,-

± cof. (— J^- A ), ± cof. (
.̂

"
~ ' ^

^
4- ^ ) : e-

finalmente che le equazioni (rj) (0) hanno ciafcuna /irradi-

ci , e le ftefle in entrambe, cioè cof. A, cof.
(^

- + A )„

cof. (
-- 4-^) , cof. (

^—^-^ + ^ );.

.

f. vr

Efprimere i féni e còfeni dell' arco multìplice con il pro'i-

dotto delle radici dell' et]uaz.ioni ( a ) ( /S ) , ecc.

Ogni coefficiente delle potenze di fen.y^ nella- ferie (a)
ha quefca proprietà , che il fuo valor fi r-iduce a 2"~' qua-

lunque volta r efponente delia potenza fia n. Per efempio,

fé 3=5, fi troverà il coefficiente di fen.M effer 2+, o fia-

16: di fatti . =——— =16.
2.3.4.5 2-3-4-5
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Cosi le « = 7, rifultera = 2'""'

2.3.4.5.6.7

= 2*= 64. E parimente d'ogn' altro. Dunque l'ultimo ter-

mine della ferie (a), per quallìiia valor dilpari di », è Tem-

pre 2"'~'fen.M. E però dividendo l'equazione per il coeffi-

ciente 2"~' della malTima poteflà di fen. ^, e ordinandola

conforme al folico, l'omogeneo di comparazione farà in ogni

fen.«^
.

cafo —-;^-^ , col fegno negativo quando » = ^m -\- i . Ma

per li canoni delle equazioni il medefimo termine, col fegno

mutato , uguaglia il prodotto di tutte le radici . Dunque pi-

gliandole nel §. V., farà, per n di/pari,

!en.«^ = i2"-'fen.^fen.('+^)fen.C-- + ^) fen.^
^"""'^ ' +A\

il fegno negativo valendo qualvolta n^=.\m— i .

Qi-iando poi n è pari, diventa finita la ferie ( $ ) ; nel-

la quale il coefficiente, che lì riduce a z"'' come fopra , è

quello della poteflà (n— i) di fen. ^i , dopo cui lì tronca

la ferie. Dunque dividendo l'equazione per 2""'
, elevando-

la al quadrato, e notando che la maffima dignità fen.'"""'.^

diventa fen.^v^, a cagion del moltiplico per fen.'^ ch'efce

fuori del radicale, laonde le radici fono zn , l'omogeneo di

comparazione riefce —^"^_^ . E però togliendo nel §. V. le

radici di quefla equazione, fi ha kn'^.nA r= i"-^ kn.^A

kti.^(-+A)kn.^(^ + A)..,..kn.^(''^'^ + A). Del-
^ 2« ' ^ m ^ m '

]a quale equazione eftraendo la radice, fi ottiene, con le fo-

le forze dell' analifi trigonometrica elementare, e per via,

fé non erro, più facile di quella d'Eulero ( Analjf. infinit.

237 ) ^

(en. nA~ 2"- fen.^ fen. (— + ^ ) fen. f
- + ^ ) fen. ( ^—i- -i- A);

equazione che vale per qualfivoglici valore di /? , imperocchc

qual ce l'ha fomrainilirata pel valor pari l'equazione (/3),

tal ce la porge pel valor difpari l'equazione (5). E che fia

il vero , innalzando quefla al quadrato , forge cof'.»y^

= ( I -fen.^'^)( I -(«•-iJfen.=/!+ecc.)= 1 -»'- fen.'^ -[-ecc.
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Laonde fc:n.'«/? = «'fen.M — ecc. E però l'omogeneo di com-

parazione —r^rr ' ^ ^^ ""^"^^^
(

^'^'^- ^'^- )> ^""o e lo

fteffo, come nella (/5). Dunque ecc.

Trattando l'equazione {^) come s'è fatto della (/S),

: emerge ,
per n pari ,

l»i4= ± z"-' cof.^ cof.C
-^ + ^ ) cof. ( — + ^ ) cof. r^'l^^.A);

il fegno negativo fpettando al cafo, in cui nz=^w-{-i.

Con lo fteflb metodo, che ho tenuto per la (a), rica-

vo dalla ()i), per « di/pari,

: ttA= 1"-' cof. A coi ('-+ A) coL(-+ A) cof.(^^':^^+^ ).

Ma la (f)? maneggiata come la (/S), produce ancora

per » di{pari

\nA= ± 2"- colA cof. r
'^ + /f ) cof. e —+ yl ) cof. (^^^ + J) ;

il fegno negativo aovendo ufarli quando n-=:^m— i, efclu-

fo il valore zero di m

.

Ognun vede l'utilità delle formole raccapezzate in que-

fto (J. per la compofuione de' logaritmi de' fé ni e cofeni : le

due feguenti fervirebbero a quelli de' feni verlì , fé occorref-

fe farne ufo .

T. J- • Il / ^ !.
cof.»^-l

L omogeneo di comparazione nella (y) e i -.

Sarà dunque, per n pari

,

r.M^=i^2''-«fen.^fen.(f + ^)fen.(^+ ^) fen.(^-^il^4-^)
;

dove il fegno polltivo vale quando nr=: /\m— 2.

Similmente, per il medelimo valore di n pari y dall'

equazione (0) Ci ricava

[.nA=:±i~ 2"-' cof.^ cof ( f + /4 ) cof. (^ + A) .... cof (^^I^lf + a},

dove il fegno negativo fpetta al cafo, in cui »= 4W— 2,
cfclufo il valore zero di m.



i6 Cose
§. VII.

Efprefifioni della fteffa forma per la tangente dell'arco

jnultiplice (I deducono facilmente dalle precedenti : imperoc-
ché dividendo la prima per la quarta del $. VI. , e la fe-

conda .per la quinta, emergono le feguenti, per w difpari

,

iiT\g.nA = ± tatig.A tang. ( + A) tang.(— + A) .... tang. (

~
-hA).

t&Ti^.nA =± tang..^ tang. (^— + A) tang. (— + ^) .... tang. ( 4- ^ ) .

Il cafo di n pari non ammette efpreflìoni egualmente
comode, dovendo impiegarli la fefta e la fettinia del ^. VI.

,

per dividere la feconda e la terza.

§. Vili,

Trovar la formola generale delle potenx.e del Sem delP

arco jemplice , efprejje da jeni dell' arco ìnultiplice

.

L'irrazionalità della lene
(
jS ) non lafcia luogo a rifol-

;ver quefto problema pel cafo del multipiice pari. Per quel-

lo del difpari farò che mi vaglia la formula (x), dopo che

l'avrò pòrta lotto altra forma ancor piìi generale,
• Nominando x l'efponente di icn. A in quahivoglia ter-

mine ^ della ferie (a), il termine proifimo antecedente è

^ (X I )

fempre X • Ma abbiamo veduto ( 5. VI. ),
^ fcn.M '^ ^2M'V-2r

.

^
che qualunque lia il valor difpari di «, l'ultimo termine

della ferie, finita in tal cafo, è ferapre z""' fen.M. Fatto

ji . , r • r
2— f^-'-M

dunque .v= «, il penultimo termine lara fempre

—

.

Un.'A
n(n~i) , ^ nC/i—i) . . ,^V _--l i—= 2»— fen."-M X - — =2"-'».fen."-'/l . Ora ,

Bfil penultimo termine, xz=.ìj—i: farà dunque 1' antepen'ilti-

mo X = z"'-'nSsn."-\i x—

;

7"
fen.M '^ »^^(«-4J' ^

^ 8 ',«-2)
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^zi'"'^- ---knJ'~*A. Profeguendo così, con fare xz=n-^

reir antepenultimo termine, x:=n — 6 nel proflimo preceden-

te ecc., l'equazione («) diviene, invertendo la ferie,

(?\) fen.»^-±
2""' fen.M:f ».2"-' kn."-'^ ±^-^^X^''~' fen.*-M

_J—111 il \/ 2"-' fen."-M ± ecc.

2.3

li fegni fuperiori valendo quando »= 4W-}-i .

Sarà dunque, affumendo per ora li fegni fuperiori a mi-

nor confufione,

a"-' fen.M= fen.»/f + n.z'-' fen."-^ -^x!ZÌi x 2""' fen."-M
2

X2"~^fen."-*^— ecc.
2-3

Nella qual formola generale , fé in vece di « fi mette , una

volta n— 2, un'altra n— 4, un'altra n— 6, ecc. faranno

ugualmente vere le feguenti , nelle quali il primo termine

del fecondo membro deve alternativamente mutar di fegno

per fodisfare al doppio della (A);

2"-' fen.''-M= -fen.(«-2; A + (n-i) z"-' fen."-M -
2

X2"~-'fen.''-M-fecc.
2"-^ fen."-M = fen.(>7—4) A -\- {»-4) 2"-^ kn.'-^A — ecc.

2"-' fen."-*yl = —- kn.{n—6) A -j- ecc.

Or s'introduca quefto valore di 2""' fen.''''*/ì nelle tre pre-

cedenti equazioni, e fi avrà

2"- kTi."A= kn.nA + n.i"-' fen.'-M-
^'''^"^^

X ^'"^ ^si\.'-'*A
2

i

—

m -kn.(n-6)A ecc.
2.3

2»-' fen.''-M=-fen.(«- 2)^-(«-2)2"-' fen.'-Mn-'——^fen.(«-6)^ ecc.

2"-' fen."-M = fen.f»—4).4 — {n—^)kn.{n-6)A ecc.

Softituifcali adello quefto valore di 2""' fen.''~*yl nelle due

antecedenti equazioni, onde fia

Tom, K/J. C
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+ ( ; fen.(»-6)^ «e.

il qua! ultimo termine fi riduce aH fen.(»-6)^;e

2"-'fen."-^=-fsn.(«-2M^.(»-2)fen.(»-4M-(^.^-^^:^^^yen.(«-6).

il qual ultimo termine fi riduce a ———kn.{n-6)A.
z

Che fé finalmente quefto ultimo valore di 2"-' fen-'-M s'in-

ferifca nell'equaiion precedente, fatte le riduzioni, e ripo-

flo il doppio fegno, fi ottiene

(m) ±a""'fen."^£=fen.«^ — a.fen.(«-2)y4+ ——^ fen.(»-4)^
2

!^ ~ -' kn.{n-6)A + ecc.

il fegno pofitivo valendo, come s'è detto, quando » = 4W
n-\- i

-4- I , e la ferie troncandofi a termini —'—

.

X

$. IX.

Trovare la formola generale delle potenze del Seno dell'

arco femplice , efprejfe da cofeni dell' arco multiplìce

.

L' irrazionalità della f>;rie {0) non lafcia adito a fcio-

glier quefto problema pel cafo del multiplice difpari . Per

quello del pari, la formula (y) , trattata come ho fatto or

ora della (a), può efprimerii primamente così:

(;) cof.»^ = I :f
2"-' fen.M i n. z"-' fen."-^4 zp

^ '"^"^
X *""' fen.—M ± e^

regnando i fegni inferiori quando «= 4???.

Quefta ferie non ha altro divario dalla (A) , fé non per

l'unità che v'è aggiunta. Si convertirà dunque del pari nel-
j

la ferie {fJ.), con due fole diii'erenze , cioè che in vece dei

feni qui avremo i cofeni degli archi raultiplici,e che l'uni-
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tà, nelle veci di cui pofTìam mettere coL{n—n)A, ed alla

qual tocca allora l'ultimo luogo, farà moltiplicata con la

forama de'coefficienti di tutti gli altri cofeni . Se »=2, que-

fta fomma farà i—nz=. . Se /J= 4, farà ella
I I

^nJn^Jn-.Un-^)
^ Se «==5, fi avrà l±lLli^ZÌÌ

_.(;-0(«-.)^__g^(.-0(.-3)_ Donde fi vede che
2.3 :.2.3

in generale l'ultimo fattore, cosi nel numeratore come nel

denominatore dell'anzidetta lomma , è fempre -n., ed il nu-

mero de' fattori di fopra e di fotto è pure \n. Tutto [\ può
avverar facilmente, ponendo , nell'equazione (A), (i-coi.nA)

in il'cambio di fen. n/i , e rifacendo le operazioni che l' han-
no trasformata nella (/x). Sarà dunque

il) ± 1"-' fen.M= coLnA - n co{.{n-ì)A -f
'lx!Zll cof. («-4)^

2

^ cof. {n-6)A . . . . ± ^ — . » cof. (n- n)A ;
2.3 i....\n

li fegni fuperiori valendo quando nz=.^m.

§. X.

Trovar la formala generale delle potente del Cofeno dell'

arco femplìce , efpreffe da cofeni dell' arco multiplice

.

La formula (n) non ditierifce dalla (a), fé non per aver
li cofeni nelle veci de'feni. Si avrà dunque, a fimilitudine

della (A), ma lenza il doppio fegno, poiché nella (n) la

malfima poteftà di cof ^ è fempre poiìtiva,

( T ) cof«^ = 2"- coi."A - n.z"-' col"-'A + lllZif y^ 2"-^cof."-«^
2

^—^ -

-—̂ X 2"-' cof.-M 4- ecc.
2-3

Facendo fubire a quefta equazione le trasformazioni , che
hanno fervito a convertire la (A) nella (^), fi troverà

Gii
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(p)
2"-' cof."^= coLnA 4- n co{.{n-z)A -\~ -^^^ cof. (n— ^)A

, nCn—i)(n-i) . , , , ,

H cof. {n-6)A 4- ecc.

equazione , che rifolve il problema per n difpari , ed è fini-

. . n-\-

1

ta :n termini .

2

L'equazione finita, per n pari , fi ricava dalla (0). Si
ofTervi che quella non differifce in altro dilla (y), fé non
per aver le potenze de'cofeni in cambio di quelle de'feni^

e la malfima dignità di cof. ^ fempre poiìtiva. Si ha dunque
in prima, a fimiiitudine della (yj, la feguente efpreffione

dell'equazione (6).

(i) cof «.4= ± I -j- 2"-* cof."^— «.2"-' coC-M 4- " ^'^^'^^

y^i'-'coV'-^A- -

^^ ^

-X^''~'cof"-M4-ecc.
2.J

Ma quefta equazione èja ftefla della (^r), fenz' altro diva-

rio che l'unità di più nel fecondo membro. Si convertirà

dunque del pari nell'equazione (p), colla giunta foltanto

dell'unità, co'f;gni alterni, moltiplicata per la fomma de'

coefficienti de'cofeni degli archi multiplici, a quella guifa.

che s' è moftrato nel precedente §. La fomma ha qui pure

la (leflTa forma, fé non che l'ultimo fattore nel numeratore

è 7(«-+-2) , e ne! denominatore ~{n—z). Laonde, per il cafo

di n pari ^ balta l'equazione (p), purché fé le aggiunga il

termine A—• ;
—^^^ cof. C«—«)i4, il qual farà l'ul-^ \ K«-^;

^

timo in tutti i cafi

.

Le fette formule (A, ^ ?) non elFendo fiate trova-

te a priori da altri eh' io fappia , m' è parfo bene , che tal

diinoflrazione non manchi alla Trigonometria , tanto piì-i eh*

è SI agevole e piana. Le tre (,«, ^,p) rapprefentano le due

tavole ( Trig. 127 ), dalie quali fono fiate finora dedotte

empiricamente, quand'era dicevole troppo più cercar prima

le generali , e da quelle ritrar le particolari

.
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§. XL

Sommare ogni ferie di Seni d' archi in progrejfions arit-

metica .

Sia la ferie generaliflìma fen.^ -f fen. (/^+Bj -l-fen.(^-i-2B)

-J-fen.(^+;'5) , di cui lì dimanda la fomma . E poiché

è notilFimo che ( Trig. Tav. Il , form. 23 )

cof. (A - \B) — COI". {A + ~B) = 2 len.lB fen.^

cof. (A -f ÌB) — cof. (A +1B) = 2 fen.^B fen. (A + B)
cof (A-h-B) — cof. (A + {B) = 2 fen.^S fcn. (A + 2B)
fé fi piglia la fomma di quefte tre equazioni , fi ha
cof (^-ìB) - cof.(A^.-{B)=z kn.^^Bain.Ai-kD.(AiB)i-ka.(Ai-tB)) :

Or fi noti, che qui efTendo pz=i^ riefce -B=z— B. E

poiché per qualunque valore di /» , è manifefto che fempre

il fecondo termine del primo membro ammette per
2

coefficiente di B , rifulta

cof(^- tB)-cof(^+'-^B)
n./^i-fen.(y4+B)+fen.(^-;-2B}....-:-fen.(^+&B)= —

2 fen.^B

knl'—Bkn.iA+^pB)
2

fen.iB

Se la ferie è infinita, cof ^^H B) fparifce
,
poi-

ché cof {A-\-\B-\-pB)= coL{A-\-\B) cof.pB — fen. (A+{B)
fca.pB; li quali due termini fi dileguano, per non effere af-

fegnabili il cofeno ed il feno dell'arco infinito pB: laonde

:n.il-|-fen.(/{+B)-Hfen.(y4+2B;+ecc. all'infinito= ^°^' ^^^~^ K
2 fen.-B

Che fé yi= B , farà

'en.B-f fen.2B-[-fen.3B-}-ecc. all'infinito =:^cot.^B.
Si noti , il che fembra fuggito ad altri , che quando la

progreHione foffe decrefcente , le ftclfe formule nulla meno
varrebbero facendovi B negativo. E ciò bafti detto una volta.
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§. XII.

Sommare ogni ferie di Cofeni d' archi in progrejjìone arif-

mitica

.

Sia da fommare la ferie generaliffima coLA + cof. (A-hB)

~Ucot.(A + 2B) -^ co(.(A+pB). Effendo notiffimo che

( Trig. Tav. IL .forni, zz. )

fen.(^ + P) — kv^.{A~\B) = ikn.^Bcoi.A

fen. [A + ÌB) ^ fen. (^ + i B) = 2 kn.\B cof. {A + B)

fen. {A + {B) — fen. {A -\--^B) = z fen.i-B col. (A+ iB)

fé fi prende la fomma di quefte tre equizioni , fi ha

{en.{A^-^B)-kn.(A-\B)=zkn.{B(coLAi-^oL(A^.-B)^co{.{AizB)).

Dunque, fcnz>a ripetere il detto nel precedente §. ,

(^n.(^-:-'-^Bj-fen.(^-;B)

.oùA V cof.(J+£) -r cof.(.4+2B) .... -h coLiA+pB)- Tte^^lB

__ {cn.'-(p-hi)BcoL(A+\pB)
~~ * fe^B

Se ;;=oo , il termine fen. (/l-H^^^B) fparifce , a tenor
z

del moflrato nelP antecedente $• , e rimane
fen.f^—7B)

cof.y4 4-cof.(^+B) + cof.(^H-2B; + ecc. all'infinito ^ nénTTs"
'

Che fé inoltre A:=B, rifulta

cr^fS_L.cof.2B-[-cof.3B-|-ecc. all' infinito =— 7-
'

E' ammirabile la femplicitù , con la quale pervengono

direttamente a quefta formula, ed all'ultima del §. preceden-

te ,
per diverfe ftrade , il Sig. Cav. Lorgna ( Tom. I. di que-

fìa Società ,
j?^^. 3 5 8 ) , ed il P. Fontana (

Tom. IL ,
pag. 414)

-

§. XIIL

Sommare la ferie S= fen."^ 4- fen.-C^-HB) + fen.''(^4-2B)....

4-fen."(.44-pB).

Sia primieramente n numero difpari : farà, per la (//; ,

_j. !=. -^ (kn.r.A 4- fen,»(^ +B) + fen.»(.l4- 2B). . • • + kn.n{A+pB)}
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^^(J[iQ.(n-z)A + fcn.(«-2; (AiB) + kn.(H-z) (A+iB) .... + Utì.(ì:~i) (AifB))

4- ^Jl!2(fen.(»-4)^^fen.(3-4) (^H-5)+fen.(»-4) (/Ì4-2B)....Hfen.(7/-4) (^+/'B;)

— ^^^^l^i^\ren.(«-6)^-fen.(»-6) (A<B)^kn (n-6) (A*zB)....,-{cn.(n-6) (A+pB))
5.2

4- ecc.

Dunque in virtù del §. XI. , e ftando alle regole della (^a)

circa ri fegno doppio, e la quantità de' termini,

fen4«f/'+i)Bfcn.«(^4-7/>B) n(cn.^{n~2)(p+i)Hkn.(n-z)(A-{-^pB}
'

z'"kn.'-nB 2''— fen.'-(«—2)S

+ »(«-!) fen.i(«-4)f;'+ i)Bkn.(}t-^)(A + \pB): z" fcn.'- (}t-^)B

n(n- i){n-z) kn.:!'[n- 6)(p < i)B kn.{n - 6)(A + ^pB)
: 1 ; i 1- ecc.

m»^.z" icn.-{fi — 6)3

e r r u e
f^n-~(P^i)B (cn.3(A<-kpB)

ae «= ? , per efempio ,11 ha J = ^——
4lcn.,i)

3 kn.\(p-{. i)B kMAj^jpB)
^

^"fen.IB
'

All'altro cafo di n pari ferve la (^). Siccome quefVa,

ricevendo la legge dalla {y) da cui deriva , fi tronca in ter-

. . «4-2 . . n ^
-mini , o vero in termini - fé il lafcia da parte l'ulti-

2 2

mo, il qua! rimane un coefficiente ifolato qualor fi rimetta

l'unità nelle veci di coL{n-n}A: cesi trattando la (^) , come
ho fatto or ora delia {fx), ogni termine darà una ferie , di

cui fi prenderà la fomma nel §. XII. ; le ferie faranno dun-
que -^» di numero; ed il fopraddetto coefficiente ifu!ato,fem-

pre divifo per 2"-', kirà ripetuto (/'-!->) volte, cioè quanti

fono li termini della ferie S . Ciò intefo , e ferbate le rego-
le della (^) circa il doppio fegno, fi troverà

iin.\n[p^\)B Qoin'A-t'-pB) _nkn.'-[n-z){pi-i)B coL{n-z){A^-jB)

- "" i"-*fei7.'«B lF^^Ì^.\cn-z)B
4-» («-0 fen. j(«-4J (p+OB cor(»-4) {A-ir'-pB) : 2" fen.^(«-4)B

n[n- 1 ){n-z) fen. \{n-6} p^i)B col{n-6){A+\pB)

3. 2*fen.{(»-6;B
^
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p^i

^
X^-i){n-ì) In

± 2"^ ^ 1.1 ^»~ '

„ . . r\ fen.2(/»+i)Bcof.4(.44-i/'S)
Se «= 4 , per efempio , a ha J = — ^-i ii—-:

8 len,2j5

kn.{p^i)Bcoi.z{A-'.-'-l/B) {p ^ i)ì

+
fen.B 8

§. XIV.

Sommare laferie S= cof."^ + co{.\Ai-B) 4- cof."(^+ 2B)

+ cof."(^ +pB)

.

La ferie J" lì fvolgerà col mezzo della (p), alla manie-

ra del precedente §., e prefe nel XII le fomme delle ferie

parziali, il cui numero, per n di/pari, farà , fi avrà

S— ^'^"•ì«^^-0^cof.«(^+|/>5) » (cn.l(-n'z)(p^i)B coi(n-zXA^~pB)
~~

2"— fen.i»5 2'—fen.ì-(«-2)B

+ «(»-Ofen.l («-4)f/'+OBcof.(«-4X^+i/'B): 2" fen.i («-4) B
w(»-t)C»-2)fen.-: (»-6)(/'4-i)Bcof(»-6)M4-r/'B)

-{- _ 4_ ecc.
3.2"fen.-;(«-6jB

Per il cafo di n pari ferve quefta medellma formula,

della quale però fi dee prendere folamente — termini , ed
2

aggiungere a quelli il coefficiente ifolato , che fi trovò nel

§. X, moltiplicato per (f-fi) e divifo da 2""', ficcome s'è

vifto nel paffato problema . Quefto ultimo termine farà dun-
p-\-i (n-i)(n~z) i(n+z)

que X ;

—

•

^ 2— '^ 1.2 >-.;
Per trovare le fomme de' §§. XI. , e XII. , Eulero è ri-

corfo alla teoria delle ferie ricorrenti . Per quelle non me-
no , che per le fufieguenti , il P. Fontana s'è fervito degl'

immaginari {loc. cit. pag. 429 a 453) ; e febbene le fue ef-

prefTioni finali fembrino molto diverfe dalle mie , pur Ci ri-

ducono a quefte agevolmente , e fono del tutto equivalenti

.

Finalmente il Sig. Cav. Lorgna avea già applicato a quefti

problemi ( loc. cit. pag. 361 ) un fuo metodo vafto per la

fomma
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fomma generale delle ferie , dove fi vale del termine gene-

rale fotto forma differenziale . Se io mi fono attentato a

mettervi ancora la mano, mi lufingo non lia per rincrefce-

re il vederli fuperati per la prima volta dalle fole forze

della Trigonometria .

Il Sig. Cav. Lorgna avendo inoltre fottomeffo a quel

ino metodo la fommazione delle ferie delle tangenti e delle

cotangenti , delle fecanti e delle cofecanti d'archi in pro-

greffione aritmetica, è pervenuto ad efpreffioni fotto forme
integrabili ne' cafi particolari non però generalmente : il per-

chè tai problemi fembrano ancora inefpugnabili dalle armi
trigonometriche puramente . Non è cosi dei feguenti

.

?. XV.

Sommare la ferie delle tangenti e delle cotangenti d' ar-

chi in progrejjìone geometrica crefcente

.

E' noto che (Trig. Tav. I > fornì. 39)
cot. 5 — cot. 2B = 1

( tang. B + cot. B) ^
cot. zB — cot. 4B = I ( tang. zB + cot. iB )

cot. 4B — cot. S5 = -i-
( tang. 4B + cot. ^B )

Dunque fommando un numero n di quefte equazioni così
progredienti , farà

cot.B - cot.2"5 = -iftang.S -- cot.5 -;- tang.2'5 + cot.2'jB ; tan^i'S
+ cot.2'J3 + tang. 2"-' jB + cot. 1"-' B).

§. XVI.

Sommare la ferie delle tangenti d'archi in progrejjìon-e

geometrica decrefcente

.

Quello problema fi rifojve agevolmente , fé le tangenti
fiano divife da coefficienti nella medefima progrefTione degli
archi. Di fatti {Trig. Tav. 1^ form. 39)
~coK.\A -fcot. A= ^tang.^^
L cot. ~A~\ cot. ^A = ^ tang. i A
\ cot. \A- -^ cot. 7 ^ = -3 tang. i A
Dunque da un numero n di sì fatte equazioni fommatc in-
fieme fi avrà

Tom. m. D
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i cot.--cot.^=:^tins.LAi'-ung^A+\ung.{A +4targ. -

Se »= ^5 farà — un arco infinitamente piccolo , e

/]
I 12"

cot. —= -, =— = -r • La fomma della ferie infinita
2» A A A

tang.— —
^ 2" 2"

farà dunque — — cot. A. E {e fofTe inoltre A = go" , fa-

rebbe — =L+i.tang.— +itang.— + ecc.
90° * 4 o

QLiefto problema è flato con equivalenti rifultati anche

fciolto per altro metodo dal Sig. Cav. Lorgna , nelle Me-
morie di Turino pegli anni 1786, 1787, pag. 215.

§. XVII.

Sommare la ferie delle cofecanu d' archi crefcenti in pro-

grejjione geometrica

.

Poiché ( Trig. 77 )

cot.f^— cot.A = '
, = cofec.^

izn.A

cot.A— cot.^A — -, -. = cokc.iA ' '
•

fen.2^

cot.2^— cot.^A = , = cofec.4^
kn.j^A

farà, per un numero n di equazioni , così procedenti , fomma-
te infieme

,

cot.-;/l-cot.2''~'.4=cofec.^ + cofec.2.4 + cofec.4^....+ cofec.z"-'.^

§. XVIII.

Sommare la ferie coke.A + cofec. ( - + ^) + cofec (— +^)

+ ecc. dove n e numero di[pari.
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Nella ferie («), finita per n difpari , n eflTendo il coef-

ficiente di kn.A^ o fia della prima poterti di fen.^ , e a"-'

il coefficiente della maffima , come s'è già veduto ( J. VI.),

ne viene, fecondo la teoria delle equazioni , che —3^ è ugua-

le ai prodotti di {n—\) radici, combinate in tutte le ma-

niere poffibili : laonde «=2"-'A'en.^ fen. [ - -^ a\ . ...

+ kn.A kn.f ~ ^-^ y... + fen. f^-^-A^ kn.f^<-A\...

+ ecc. ) Dividendo quefta equazione per la prima del $. VI,
n , i i I .

emerge
^

= ± (
• + 4- + ecc. )

fen.f— -j-^) fen.f-i-.^)
^ n ' ^n '

E però

± n cofec. nA = cofec. A + cofcc. ( - ^ A) -\- cofec. ( ~ \- A^A- ecc.
^ n ' ^ n ^

fino ad n termini , ed il fegno negativo valendo qualvolta
/? = 4W — I .

$. XIX.

Sommare la ferie kc.A + fec. (- + ^) 4- fec.(— -f-^") -{- ecc.

dove n e numero difpari

.

Nella ferie (n), finita per n difpari, fi ha parimente

-^^ =. ai prodotti di {n — i) radici come fopra : laonde

n = 2"-'
( cof^ cof. (- -h ^ y . . . + cof.^ cof. (— -f a\ ....

+ coi. (- + Aj cof. f^ i- Aj -|-ecc.). Dividendo que-

fla equazione per la quarta del §. VI. , facilmente fi giugne
alla feguente

.

C 2.C
n kc.nA= fec.xi + fec.( r-t- ^) + ^^<^-( r + ^) + ecc. fino ad n termini :

Dij
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A quefla formula, ed a quella del precedente §. torna-

no quelle trovate d^ Eulero per ajtra vki ( 247, 248 ).

CAPITOLO Q_U A R T O.

Rìjoluzio/ie numerica delle equazioni di quarto grado^

per me~z.o della Trigonometria .

La tavola, che ho prodotto ( Trig. Tav. V ), per la

foluzione numerica d'ogni equazione del fecondo e del terzo

grado per mezzo della Trigonometria, ha parato rifcuotere

il gradimento di molti, fìccome quella che guida la mano
del Calcolatore fenza veruno ftudio e con tutta lìcurezza.

Or m'accingo a predargli lo fleffb comodo per quallivoglia

equazione del quarto grado, la qual rapprefento, fpogliata

del fecondo termine come ognun fa poterli far fempre , con
la formula generale

(t) X* 4- Ax' + 5x
-f- C = o

e fpezzatala in due fattori del fecondo grado ,
per efempio

{ x^ + ?nx -{-«), ( x'- —• mx -\~ r ) , ottengo molti-

plicandoli infieme , x* + [n 4- r — m' ) x^ 4- w {r — n)x
+ «r= o; ande fpicca eflere ^=z«4-r — w', B=:m{r — n),

j>

C= nr . Qiiindi poi nafce r -\- n =: A {- m^ , r — n 1=^ —
^m

le quali due equazioni, fommate e fottratte l'una con l'al-

tra j danno

(:/) rr ^= A -\- nt Ar — % zn = A -4- m' — —

.

m m
Ora quefìe moltiplicate infieme producono ^nr= A' -\~ zAm'

B'
-]~ m'* — —^, e porto 4C m luogo di ^nr, fé ne ricava

((f) m^ 4- zAm' ~\- ( A' — ^C ) m' — B' = 3

equazione cubica derivata , che fi rifolve come quelle del

terzo grado, fatto m^ =/; laonde avuto da eifa il valore

iii m , il confeguifcono tofìo dalle altre (u) quelli di r, n;
quindi li quattro di x dalle equazioni x' -{- nix 4- « =: o ,

,\'-' — mx -\~ r z=z o ; Q quefti fono
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.v= -;- \m± /(iw*—r) , ovvero .v=: i- ^ r^ ±/ (— ; /i- ^m'~ —-

)

Tutto quedo è notiffimo ai Geotnetri, né l'ho ripetuto al-

la didefa le non a comodo d'ogni lettore.

L'equazione (0) contien fei valori di m
i,
ma li tre po-

fitivi fono eguali ai tre negativi, uno all'altro, come ap-

pare dall'equazione m' -^ j , che à\ m=z ±\/y . Soflituito

quefto valore di m nell'equazione (ij)) , ella diviene j-' 4- 24>''

-f-(^'-40/~-B'= o
;
per toglier dalla quale il fecondo ter-

mine, pongali /=: z, — 7 ^ , e forgerà finalmente l'equazio-

ne, che fi ha da rifoivere, cioè:

(X.) 2^'-(t^^ + aC)z.-\-(^AC--^A'-'B') = o

Per trovare il valore, o valori, di z -, col mezzo del-

la Trigonometria , la mia Tavola V efibifce le feguenti for-

mule .

Cafo I. Se 4( l A' + 4C)' <i7(^AC--^A' -B')' , fi ha

tang.E = (/tang.iD

,
, ^ W(£Jhl^C)

^""^ - " iè^TTE •

Cafo II. Se poi 4(4. A'+j^Cy> ovvero = 2 7(~AC~'^^A'-B'y ,

fi ha , dopo fatto il calcolo del fecondo membro della fola

equazione (4^), al qual do tuttavia , benché impropriamente

in tal cafo , il nome di fen. D ,

fen. jF =
^

fen. D
z. = ± fen.FX7V/M'+ii<^)
x = ± kn.(6o°-F}X^\/(A'+iiC)
X = rp fen.(6o- 4- F) X 1 V (^' + I :i C )

ne' quali tre valori di z, iì dee pigliare il fegno fuperìore

quando l'omogeneo di comparazione nella (^) è pofitivOj

r inferiore fé il detto omogeneo iia negativo

.

Nel calcolar le equazioni precedenti , cominciando dal-

la (4^) 5 iì deono mutare i fegni di A , C , fecondo che ciaf-
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cuna di quelle quantità fode negativa nell'equazione (t) .

Che fc ell'endo C negativo, fìa inoltre 4C> i^% allora il

fecondo termine d,;lla (\) diventa polìtivo .^ e fa d'uopo
mettere nella (,|-) tang. D in cambio di fen. D , nelle (^^jw)
— (A'hi^C) in luogo di (A' + 12C )^ e nella (»)tang.2E

in vece di fen.iE .

Efpofte le formule con li loro accidenti , daremo ora in

fuccinto il tipo di tutto il calcolo e delle regole da efeguir-

lì in qualunque cafo

.

Equazion da rifolvere : x^ -\- A x^ + B x + C z= a

'SnUe feguenti equazioni fi muterarno i fegiii di ^ , C , fé in quella fofTero nega-

tiiri: fi farà ^ rir: o, fé qui mancalfe il feconjo termine: e li offerveranno fempre le

regole de' fegai per le linee trigonometriche

.

tang.E = (/ tang. i D

^^ ^^iA'+\iC )
''

fen. zE

Ctie fé C Ri negativo , e! i'o'.tre 11 C > ^* , fi metterà in quefle formule

— M* -f- 12 C) in cambio di .A- -f- w C, tang. D in luogo di fen. iJ , e lang. t£ in

vece di fen. t£ .

Ma fé riiulii dal calalo fen. D > ' , allora ì valori reali di x. faranno tre, e

trafcu.'ate le due ultime formule, li avrà

fen. 3F= -
len. P

z=:— fen.(6o<'+F)X-:\/C^'+''^)

m = \J{-z.~—l^A)

L' ultima equazione vale in tutti i cafi ; e quando i valori di x fono tre , porge

altrettanti valori di m , ciafcuno de' quali introdotto nelle feguenti , produce gli ftefìì

quattro valori della quantità ignota .

, xr=^.^m±y{-lA-hx.-^^)
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Esempio I.

Sia da rifolvere l'equazione .x* -f 3:^' + 30Ar-f- 32 =^0 .

E' dunque ^= 3, £= 30, C= s- • E però

Q -4- 12.32 ,
13 1

24.96-1 S-9.900 ^ .V ^^ ^> J
_ip38 '^ ' >' ^^^

log. 393 = 2.5943926 D= 243° i7'5i",c4

fua metà i. 2971963 i-D=ni2i 38 55, 52

log. 2 =0.3010300 -log. tang. 1Z) = 0,2101 530

compi. log.3 = 9.5228787 -log. tang.£=o.0700510

log.-V 393 ="1.1211050 E= 130° 23' 56", 58

log 131 = 2. II727I3 ,

2£=260 47 53, 16

-compl.log. 193 8=6. 7126462 -'°S; . V 393^^ 1.121 1050

, , ^ —compi. log.len.2Ì,=o.00562 52
-log. fen.Z) = 9.9510225 1 —

co ^: 'og. 2, = 1. 1267302
z. = 13,388446 ° ^^

^= /(i3,388446-2)= y/(ii ,388446)
Jog. 1 1 , 388446 = 1. 0564644

fua metà o. 5282322 =: log. m = log. 3 , 374677

.•v = -i,687339d:/(-i-3,347iii + i^— ^_i ,687339
, ,

6^7493 54
±V °' °97757= - I

, 6S7339 ± o, 312661 . E però

X=- 2; X=- l, 374678;

gli altri due valori fono immaginari •

Esempio II.

Sia da rifolvere l'equazione .v^ — 3Jc:^ 4- 3c.v 4- 56 = o .

E' dunque .^= -3, £=30, €=^6. E però

^"•^=
-24.J.5V/;8-9.9oo ><Tt/(^^-^7^;.4^3X-V68x

Facendo i computi a norma del tipo, fi troverà
I>= 257» 57' 40", 67 £= 132» 58' 49" ,05
2. = i7, 44064 ^=1/ 19,44^64 = 4,4091^4
?,T~^. ^= -2,40916
^Jii altn due valori immaginarj

.
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Esempio III.

Sia l'equazione «•* — 3:^' — 30X— 88 = o ,chedà/i = —3 ,

S=— 30, C=:— 88. E' dunque C negativo , ed inoltre

12C > A^ . E però

12.88 — t /, r.^
tang.D = -

24. 3. 88 -i- 18 — 9.900

349 XW »°47— tSl

P = 94" 25' 13", 94 E= 45''44'i4",66

2:=—cot.2Exf /—(^'+i2C)=—cot.2£XTv/io47=-!-055553S2
m = \/ 1 , 5553S2 = I , 598556
?f = 0,799278 ^ y/ IO, 244623 = 0,799278 + 3,200722. Onde
a: = 4 ;

X = — 2 , 40 1 444 .

Gli altri due valori fono immaginarj.

Esempio IV.

Sia x'^ —\2 X- riiAT—3=o;laonde^= — i2,Bri2,C=— 3 .E però

fen.D=
24. 36.-Ì-8. 144—9.144 720 20

20
Ma — X 4 / 3 > I • Dunque (en. 3F = — X

20 ""

. Quindi
3 4»/3

2:= 2,89898 ; X =! 4 ; X = — 6,89898
m = ]/ IO, 89898; m=n/ 12 = 2/3 ; w = |/i,ioio2 . Onde
^ = 3,301361 ^= 3,4641016 «7=1,049295
Prendendo il fecondo valore di z, e di »i , fi hanno li quat-

tro feguenti di x
;

x=-/3±/(4-i+;^)=-/3±V'(3 4-V/3)

.V = -|- ^3 ± \/(s — \/3) ; ovvero

X-+0, 4432768; a:=—3,90 73784;x=: +2,858o83i;5(r= +0, 606018

Che fé fi prende il primo valore di z. e di w , nafce

5C=:— 1,650680 i^j/(4 — o, 724745 + —
)3,301301

= - 1,65068 + i/(35275^55 + i'Si7432)

.v=
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^r=r:+ 1,650680 + \/ (3,275255 — 1,817432); ovs'ero

X=^— 1,65068 ± 2,256698 ; A'r: +1,65068 ± 1,207403 ;cÌoè

:tf== 4-0,6060 18 ; AT = - 3,9073 78 ; J(r= +2,858083 ;X=H- 0,443 2 77
Prendati pure il terzo valore di 2, e di ?w , e fi troveranno

parimente gli ftefli quattro valori di x.

CAPITOLO (QUINTO.

Teoremi di Trigonometria rettilinea.

Teorema I.

S". due corde d' un cerchio fcambievolmente fi feghino , //

rettangolo dai fegamenti dell' una è uguale al rettangolo dai

jegamenti dell altra

.

Alla dimoftrazione geometrica à' Euclide [Lib. 3, prop._

35 ) l'ia lecito aggiugnere la leguente , liccome rcfa più bre-

ve dal foccorfo della trigonometria.

Siano AC .y BD ( fig. i) le due corde che iì fegano in

E, e dalle loro eftremità ii deferiva il quadrilatero ABCD

.

E poiché nel triangolo ABE (ì^AE: BE:: kn.ABE : kn.BAE : :

fen. ^ g: fen. i iV, detti g. , N , gli archi AD , BC . E
fimilmente nel triangolo CDE fìa DE : CE : : fen.DCE:
fen.CDE : : ien. -|-g_: fen. {-N . Sono dunque le ragioni AE : BE ,

DE:CE , le medefime alla medefima fen. ^ ^: fen. - N. E
AE DE

però "^ = -:=, onde nafce y^£ X CE= SE X -^-C 3 che è ciò
BE CE

che dovea dimoftrarfi

.

Lo ftefTo fi farebbe trovato col mezzo de' triangoli

ADE, BCE.

Teorema IL

Del quadrilatero infcritto in un cerchio il rettangolo dal-

le diagonali e uguale ai rettangoli dai lati oppojìi . (fig. i
.

)

^CX-BD = 2fen.l (M4-N)4-2fen. | (M + ^)= 2 cof. 1

(N-^) - 2 cof. (M 4-
\ (N+ 6)_)), Trig. Tav. Il.form. 16. MÌ

t(N4-^)=i8o°-1(M4-P). Dunque ccf. (M 4- ;-(A^4- g))
= - cof.i (M - P) . E però ACX^D — z cof. ^ (N-^) + icofi

(M-P)= 2 cof. i (N+§y) 4- 4 fen, i N fen. X ^ 4- 2 cof. \ {M 4- P)
Tom. VII. E *
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•f 4 fen. - M fen. -P, in virtù della citata formula .Or come cof.i

(N-f^f= - cof. 4 ( M + P ) , rimane AC >< BD = 4 fen. fN
fen. - ^ + 4 fen. 7 M ien, 1 P , ovvero

^C X 5^ = -BC X ^^ + ^B X CZ)

.

CAPITOLO SESTO.

Problemi di Trigonometria rettilinea.

Problema I.

Dati i lati del quadrilatero infcritto in un cerchio , tro-

var V efprejjione analitica d' una delle fue diaconali . ( tìg. 1 . )

Poiché {Trigon. Tav. Ili . form. 16} AC' = AB' + BC'
— zAB X BC cof. ABC = AB' + BC + lAB x BC cof. ADC=

AT)^ j_ CT)' AC''
AB' + BC + lAB XBCx ,^—>-^—- , fé ne ricava AC

zAD X CL>

(ADxCD + ABxBC) = ADxOD(AB' + BCn + ABxBC
(AD'+CD'); ovvero

_ .; (-^g X AD + BCx CD) (AB X CD + ADx BC
)

*/ ABxBC+ADxCD

Problema IL

Dat£ tre linee AB ^ BC , CD (fìg. 2.), trovare il raggio

del circolo in cui ejje farebbero corde di tre archi , la fomma
de' quali fia di 180»

.

Sia ABCD il femicircolo , a cui s'adattino nella condi-

zione importa le tre linee date; M, N, S gli archi fotte-

fi , £ il centro; e dicali AB= a, BC — b , CD = c ,DE= x
;

farà fen. iM= --, fen.iN=— , fen. fJ"= -1, Ma fcn.ii-
2X 2X 2X

= fen.i( iSo" — M— N)— co{. ~(M + N)= coL { McoL { N
~fen.iMfen.iN=:\/(i--flV(i--' )-— =Ì-.Dun-

que 0-^-^-J (^-4-^) = (^ + rJ'-
Donae fi cava
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X' — '. (a' + b' -]- e' ) X — -^ abc = o

che è r equazione a cui giugnc anche il Neuton per diverfe

altre vie {Arith. univ. Sefi. 4, Cap. I).

Problema III.

Dati dite lati e l' angolo intercetto d'un triangolo retti-

lineo , trovare il terzo lato . ( fig. 3 )

.

La formula unica, che rifolve quefio cafo ,è (Tr/^.227),

BC=\/ (AB' -{-AC— lABx AC co(. A). Acciocché am-

mettenti il computo per logaritmi, l'ho divifa (228) in due

formule , ciafcuna delle quali contiene la differenza (AC ^ AB).

Qiiando quella lìa piccola
,

può giovare all'efattezza il va-

lerli piuttodo delia fomma : e quello è lo fcopo del prelente

problema .

Pongali , nella formula
, ( 2 cof.' i ^ — i ) in vece di

cof.A, e fi avrà BC^^{(AB + AC)' - ^ AB X AC coi' [ A).
Qtiindi, col favor delle trasformazioni (20SJ , fi ottiene

2 cof. i /]

BC — (AB-Ì-AC) fen.w.

Problema IV.

Conofcendo un angolo , un lato adiacente , e la fomma de-

gli altri due lati , trovar /' altro lato adjacente

.

Coi medelimi dati ho comporto (240) una formula, che

determina l'altro angolo adjacente al lato noto . ElTendomi

poi venute fott' occhio le faticofe foluzioni del prefente pro-

blema, date dal Wijìhon (Pr£k£i. AJìron. Lem. VI) , e dal

Paulino (Injìit. Analj'tice , Rom£ 1738 pag. 198) , mi poli

a cercarne una più femplice , e mi lulingo mi lia venuto
fatto .

In un triangolo ABC (fig. 3) fiano le cofe note 5C,
B, e la fomma ( AB + AC ) . Se fi fa AB-hAC= s , e per
confeguente AC= s — AB, farà ( Trig. Tav. Ili , form. 16)
(s--AB)'z=BC' + AB'-2BCxABcoi.B= s---2sxAB + AB';

E ìj
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donde fi cava 2AB(s ~BC co(.B)= s'-- BO= (s~BC) (s-^-BC)

.

Si reftituifca il valore di i , e iì avrà

ìB =
'; ((AB -\-AC )~ BCjJ^ABh AC)+BC)

( AB -i- AC)-~BC coi. B

Problema V.

Conofcendo un angolo , un lato adjacsitte , e la differenza

degli altri due lati., trovar l'altro lato adjacente

.

Procedendo come nel problema precedente , Ci troverà

AB = K^*^ — i-^B - ^O) (£C + (^B ^AQ)
EC coLB — (AB ^ AC)

Problema VI.

Determinare le parti ignote d'un triangolo., nel qual fi

conofcono un angolo , il lato oppojìo , ed il rettangolo dagli al-

tri due lati. { fìg. 3 )

Siano le cofe note C, AB, e {ACyiBC). Poiché AB:
fen.C :: BC : fen.^, e AB : fen. C :: AC : fen. B ; molti-

plicando inlìeme le due proporzioni, nalce AB'' : fen.'C ::

AC X BC : fen.^ fen.i3. Ma ( Trig. Tav. Il , form. 16
)

kn.A {^n.B — -^ co{.(A ^ B) — '- coL ( A -\- B ) = {
cof. (^ ^ B ) -j- - cof. C . Dunque introducendo querto va-

lore nell'analogia, li raccoglie

cof.(^ . B) ^ ^(^^CxBQicn.^C-^AB^-coCC

_

^
AB'

equazione, che porta alla cognizione degli angoli ignoti.

Per aver quella dei lati, s'è già veduto piìx volte che
AB' = AC' ^ BC ~ lAC X BC cof. C . E' dunque AB'
+ 2 yfC X -BC cof. C z= AC + BC = ( AC + BC y
q: 2 AC X BC . Se s'introduce, in cambio di cof. C , una
volta (icof'^C— i), facendo ufo inlieme de'fegni fuperio-

ri
; un'altra (i — 2 fen.^^C), e s' adoprino gl'inferiori; fi

ottiene

AC -\- BC —
V' ( ^S^ 4- 4 (ACx BC) cof' { C )

AC - £C = (/(^B' — 4 (^C X BC) fen.^iC)
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Problema VII.

Conofccndo i tre angoli e la fomma dei tre lati, determi-

nare qualjtvoglia lato , ( fig. 3 )

.

Poiché BC : fen. A : : AC : fen. B : : AB : fen. C : :

BC -\- AC -i- AB : fen. A -f- fen.B ~j~ fen. C, per la XII

del V di Euclide , farà dunque

_ (AB + AC + BC) kn.A

fen. A + fen. B + len. C

Problema VIII.

Conofcendo due angoli , e zV /^/o comprefo , trovar la per-

pendicolare cadente dal terz.o angolo. Newton Arith. univ.

Sedi. 4, cap. II, probi. I.

Siano i dati A ^ B , AB ( figg. 4, 5 ), il quelito CD.
Poiché (Trig. 210) BD z= CD cot.B, t AD ^ CD cot.A,

farà BD +AD=:CD (cot.B + cot. A)=^CD K
^'^"'

^f ^^ ^^
,

(Tav.ILform. 21). Dunque l^"- ^ ^^"' '^

„ -^B fen. A fen. B~ fen.(^+Bj

il fegno inferiore valendo allorché la perpendicolare cada

fuori del triangolo, come nella fìg. 5.

Problema IX. _^

Dati i tre lati , trovar la perpendicolare . ( fìgg. 4 , 5 )

.

Moltiplicando inlieme le due formule ( 234, 213 ), lì

ha I...ÌA cof.i^ = / (BC^AC-ABHBC^-.AB~AC,
^

iBC^AC^AB)(ACj.AB-BC, ^^ ^^^ , ^^ ^AB X ^C ' •

CD= \ fen. A = . Dunque
2. AC

CD=~x/iBC-AC^AB)iBC^AC-ABXBC^rAB-ACXAC<-AB-EC)
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Problema X.

Conoscendo un angolo , // lato oppojlo , e la perpendicolare

da quello fu quejìo, determinare gli altri due angoli . (fìgg. 4, 5J

.

Siano i dati ACB , AB, CD; e ACB li dica C. Poiché
. ^ BC fen. C „^ CD CD
kn.A = — , e se = =

, è dun-AB '

kn.B fcn.(^4-C)'

, ^ CD fen. C CD fen. C ,
^"' '^"-^ = ;iFfen7rZTC)'

°'^^^" -^^^=ren.(^.Q

fen./i = I cof. C — - cof. (i^-f-C), Trig.Tav.II,form.
16. Per confegLienza

r / ^ I ^ , r ^ 2 CD fen. C
coL(iAA-C) = cof.C ^^

equazione che fa conofcere l'angolo A-, e quindi il terzo.

Che fé in vece degli angoli lì cercaflTero i lati, credo
la via pili breve farebbe ancor quella di rintracciar prima
gli angoli eoi mezzo di quefta formola .

Problema XI.

Determinare gli angoli ,
quando la bafe , / lati , e [a per-

pendicolare fono in continua proporzione geometrica . Newton
ioc. cit. probi. XV.

Sia ( fig. 4 ) -^ AB : BC : AC : CD ; farà ancora

AB : BC : : AC : CD, il che coftituifce limiglianza ne' tri-

angoli ACB, ACD, e l'angolo ACB retto. Ora eflendo AB ;

BC :: BC : AC, è pure per identità di ragioni j : cof. S::
I : tang. B . Dunque tang. B = cof B ; e fen. B = coL'B
= I — fen.'J . Ma l' equazione fen.'5 -j- fen. B = i àk

fen. B = — ì-I-tV^^^^ coLA. Dunque gli angoli fo-

no determinati, e fono, trafcurando i fecondi, JS= 38° 10'

^

A = 51° 50', C = g^°.

Problema XII.

EJJendo dati f area , il perimetro , ed uno degli angoli ^

trovar; il lato ch^ gli s oppojh . Newton probi. Vili.
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Sia A l'angolo noto ( figg. 4, 5 ) , e (ì dica ^' l'area,

p il peri:r.cno ,;v illato cercato BC. Sarà b" =^ ABXCD =
^ABxACkn.A. Ora AB + AC i=i p-x

;
quindi '^B' -f ^AB

X AC -]- AC = p' — 2px -^ X' = p' — 2px + AB'
4- /iC — 2^S X -^C coi. A, (Trig. Tav. IH , form. 25).

Dunque z AB % AC ( i ~\- coi. A ) = p' — 2px . Ma
2b'

dal trovato prima fpicca AB )< ^^ =
,

-. Softituito que-
len. A

1 + cof. A
fio valore, l'equazion precedente diviene 4^' V -

:;

—

' '

len.^

= /•' •— ipx=^4b' cot.\ A , (Trig.Tav.I.form.^ei). Donde

x=kP ^ .

Problema XIIL

Sottendere ad un angolo d' un triangolo dato fcakno -una

retta eguale al lato fottopofto al detto angolo^ e che Jìa fegata

dn due parti eguali dal medejìmo lato. Quello problema è

tratto da Boulliaud
.,
Agronomia philoi. lib. I, cap. XV.

Sia ABC ( tig. 6 ) il triangolo fcaleno dato. Si diman-

<la di fottendere all'angolo A una retta DE t= BC ; con

•quello, elle lìa DF n= FÉ = ^ BC . Faccio BD =z x , e

nomino F cialcuno degli angoli uguali CFE, BFD

.

E poiché BC : fen.^ : : DE : i^n.A, farà pure, per

identità di ragioni , AB : fen. C : : AD : fen. £ : : AB — x :

kn.{C — F) :: AB — X :: fen. C cof F - ccf. C fen.P.

A/t r V BDkruB X fen.5
Ma leu. r = —jr=,—= —;——— ,e per confeguenza co\.t

.V fen.^S
'

V' ( 7 BC-— x^ fen.'5
} ^

que AB : fen. C :: AB - x : fen. C X ^^ ^ ^^'."^^-^

X fen. B— cof C X . nr-" ' -^ P^''° -^B : BC fen.C, ovvero i :

*BC
fen. ^ : : AB — X : 2 kn.C 1/ ('-BC — x' fen.'JB) — :.v

fen. B cof. C; donde nafce AB fen.^ — x kn. A = 2 fen.C
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v/(tBC' — -V icrì.'B) — zx kn.B cof. C, o pure 2 fen. C

J/(
1 BC' — X' ren/5 ) =: AB fen. ^ — x ( fen. A — 2. kn.B coLC) .

Ma kn.A ~ fen.(B4-C), e fen.(B4-C) - 2 fen. B cof. C =3

kn.{C— B) ,Trig. Tav. II ., form. 15 . Dunque 2 fen, C Y
\/{^^BO-x'kn'B) —ABkn.A-xka. (C-B). Elevando

al quadrato, ed ofTervando che ^B fen. ^= BC fen. C, emer-

ge -4.r'fen'5 fen'C = 2.vXy^Bfen.^fen. (C- B) + x'X
fen.'(C— B). Fatta la divilìone per x, li raccoglie

^ __ 2 AB fen. A fen. (C-B)
~ fen^(C-Bj + 4fen'B fen'C

Trovato col mezzo di quefta equazione il punto D , da quel-

lo come centro, e con l'intervallo { BC , li defcriverà un

cerchio , il quale taglierà BC in un punto F , e la retta

tirata per li punti D, F, fino al concorfo con la AC pro-

lungata, avrà le condizioni richiede . Si potrebbe ancora

trovare il punto E faciliffimamente , poiché l'equazione me-

defima fomminiftra il valore della CE, mutandovi folo AB
in AC, e(C-B) in (B-C), come ognuno può ravvifar di

leggieri nella dimoftrazion precedente-

CAPITOLO SETTIMO.

Teoremi di Trigonometria sferica.

Teorema I.

Se due archi di cerchj ineguali infiflano falla medefima

ha/e , e fiano minori ciascuno della [emicirconferenz.a , mag-
giore e quello defcritto dal raggio minore.

Nella Trigonometria (385) ho lafciato fenza prova,

come verità intuitiva apparente dall' operazion del compaf-

fo , quello teorema, da cui deriva per corollario; che l'ar-

co di cerchio maiTimo (minor di 180*) è il più breve che

polla, condurli da un punto all'altro fopra la fuperfìcie del-

la sfera . Eflendomi poi abbattuto in diverfe dimoftrazioni

geometriche, poco in vero fodisfacenti , ho tratto dall' ana-

lilì la feguente , che gode di tutta l'evidenza ed il rigor

matematico

.

Sia-



Trigonometriche. 41

Siano (fìg. 7) gli archi DEE, DAE , fottefì dalla me-
tlefima corda DE, e minori ciafcuno di 180°

; il primo de'

quali Ha defcritto dal raggio FÉ, il fecondo dal raggio CE;
e lia CE > FÉ. Dico edere DEE > DAE .

E che (ìa il vero ; la differenza dall'arco alla corda è

contenuta nell'equazione , che fegue , dimodrata {Trig. 152):
cioè detto A l'arco, K il raggio \ A — 2 fcn. ~ A =. ^yi
fen.' \A . 3 ,, fen/ ^A _

,'- — X r.
— -r ecc. che per brevità rap-

^ , ^ m fen.' -^ «fen.' ^A
prefento cosi; A — z\cn.~A—- '

-| —-^— + ecc.

Dunque fatto DBE= B , Z)^E = ^4, la corda DE:=2K,

CE= R, FE= r, hrh B— 2K=—r +—7- + «ce. , e

^ — 2K = H 4- ecc. Ma per ipotefi eliendo

R ^ r , ne fegue ognuno de' termini del fecondo membro
nell'ultima equazione elTer minore d'ognuno de' termini fì-

mili nella penultima . Dunque E — iK > A — 2K , e

per confeguenza aggiungendo zK da una parte dell'altra,

xifulta B > ^, come duvea dimoflrarfi.

L'equazione (152) non è applicabile agli archi maggio-
ri di i8o°; ma è cofa chiara che in quelli fuccede tutto il

•contrario , che nei minori : imperocché le periferj-e eflendo

come i raggi , fé dalla maggiore lì toglie una porzione piii

piccola di quella che lì detrae dalla minore , come s'è ve-

duto or ora , la circonferenza rimanente nel cerchio più

grande farà maggior pili che mai della rimanente nel pic-

colo.

Teorema II.

U angolo a {fig. 8 ) , formato dalle corde degli archi

AB , AC , è uguale <? 7 P , cioè alla meta dell angolo al

polo del cerchio minore che circofcrive il triangolo sferico

ABC, dico deli angolo al polo, oppoflo al terzo lato BC .

Del cerchio 5 che pafla per li punti ^, B, C, iia de-

fcritca, a minor confuiione , dal polo P la fola narts BMC.
Tom. \/IL

Ĵ
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Or quefta è d'egual numero di gradi ( Tri^. 394, 386 )

dell'angolo P : ed è inoltre doppia dell'angolo alla cir-

conferenza, formato dalle corde aB , aC (/cr la XX del III

di Euclide). Dunque ecc.

La. facilità di quefta dimoftrazione non ifcema già, ma
piuttofto accrefce l' importanza del prefente Teorema , fé (ì

guarda aver egli coftato a Lexell una buona pagina di lavo-

ro analitico-trigonometrico (Atti di Pietroburgo per 1782,

Teorema III.

Se due archi di cerchio maffimo , terminati ad un cer-

chio minore majfimo , fi tagliano ,
/'/ rettangolo dalle tan-

genti dei mez.x.i fegamenti dell' uno e uguale al rettangolo

dalle tangenti dei mez.x,i fegamenti dell' altro

.

Siano (fig. 9) AB, DE li due archi , che Ci tagliano

in f , e fono terminati alla circonferenza ADBE , il cui po-

lo è C ; dal quale (1 tirino gli archi CA , CE, CF , e li

perpendicolari CH , CG

.

Ne' triangoli rettangoli CGF , CGA , che hanno il lato

comune CG , (hi (Trig. 451), cof. CF : cof. CA:: cof. GF :

cof. GA . E umilmente ne' triangoli CHF , CHE; cof. CF :

cof. CE: -.cof. HF: cof. HE . Ma per efìer CA = CE , la

prima ragione nelle due proporzioni e la fleffa . Dunque
cof. GF : cof. GA : : cof. HF : cof. HE ; ovvero (Taz: II

form. 13) cot. i (GA -{- GF ) : tang. •- (GA — GF}::
cot. ^ (HE -j- HF) : tang. ^ ( HE — HF ) . Come poi

ne' triangoli ifofceli l'arco perpendicolare fpartifce per mez-

zo la bafe
,
perciò GA -\- GF = GB -\- GF = BF ; e d-

milmente HE -\- HF = DH -i- HF = DE . E per con-

feguenza cot. ^ BF : tang.
'^ AF:: cot. i DE: tang. ^ EF ;

laonde

tung.^AF tang.i-BF = tzng.\ DF tang. i£F.

•
., Teorema IV.

Le fomme degli angoli oppojìi d' un quadrilatero sfe rico ,

inscritto in un cerchio minore, fono uguali. ( tìg. 10).
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Sia P il polo del cerchio circofcritto al quadrilatero

ABCD, e per confeguenza AP = EP = CP = DP . Ora

B ~{~ D = nj ~\- n {- r '\- s . Ma per effere ifofceli i

triangoli APB .,
APD , ecc. anche A -\- C z= m '\- r -^ n

+ s . Dunque A -\- C — B -\- D

.

Teorema V.

Se ad un cerchio minore Jia infcritto un quadrilatero sfe-

rico con le fu e diagonali , il rettangolo dai feni delle mex.x.c

diagonali uguaglia la fomma de' rettangoli dai feni delle me-

tà de' lati oppojìi . ( fig. i i )

OmeOb il cerchio nella figura , s'intenda effere ABCD
il quadrilatero infcritto; AC, BD li due archi diagonali di

cerchio maffimo ; ed ognun de' fei archi fi fupponga fottefo

dalla fua corda , la quale nominerò con lettere minufcole

corrifpondenti , dicendo ac quella dell'arco AC , ab quell.i

dell'arco AB, ecc. Or s'è già provato fopra (Cap. V, Teor.

Il), che ac X hd =. bcx^^ + abX<^^- Dunque 2 fen.-j ^C
X ifen. i BD = 2 fen. 7 BC X ^ f^"- z ^D -{- ika.lAB
X zfen. iCL*. E dividendo per 4,

fen. ^ AC fen. \ BD ^ fen. \ BC fen. '- AD + fen. i AB fcn. i CD

CAPITOLO OTTAVO.
j

Problemi di Trigonometria sferica.

Problema I.

Efprimere uno degli archi diagonali con li lati del qua^

drilatero sferico infcritto .

Ferm>: le condizioni della fig. 11, come nel preceden-

te Teorema , ripiglieremo ciò che per le corde s'è dimoftra-

. ,/- rzr n // r\ • V 1
, (ab.ad+bc.cd) (ab.cd-irad.bc)

to {Cap. VI , Probi. I ) Cloe che ac z= \/ — 1.

ab.bc 4- ad.cd

Donde nafce

'

* " ^
""

fen. i ^B fen. -r BC + fen. ^ AD fen. ^ CD
~

F ij
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Problema IL

Dati i tre lati d'un triangolo sferico , trovar l' e[prepo-

ne analitica dell'uno o dell'altro de' fegamenti, coftituiti dal-

l' arco perpendicolare in qualfivoglia de' lati m:dejlmi . ( fi^c^.

12, 13;
Sia AD l'arco perpendicolare fui lato BC del triangolo

ABC. Si ha {Tav. Vljorm.^), tang.BD = cof. 5 tang.^B.
.. _ ,_- .

, r -n
coù AC -coLBCcoL ABMa (Tav. VII, form. 9) coLB = ,

Softituito quello valore, rifulta

„^ cof.^C - cor. KC coi AB
tang. BD = — ..^

fen.£C cor. .ifS

Nella ftelTa maniera H troverebbe

cor. ^B — cof. BC cof. AC
tang. CD = ;^

fen.BC cof.^C
il che bafti accennato una volta, anche per li tre problemi
feguenti

Problema UT.

Dati due angoli e il lato compre/o, efprimer uno de' fega-

menti di quejìo lato .

Porto nell'equazione tang. BZ) = cof. B tang. ^B il va-

lor di tang. ^B ( Tav- VII, form. ^6 ), nafce

nn fen.BC
tang. BD =^ ..^

tang. B cot. C + cof. BC

Problema IV^

Dati ti tre angoli, efprimere un fegamento di qualfivo-
glia d' ejlì , cojlituito dall' arco perpendicolare fui lato oppojio .

Poiché ( Tav. VI, form. 15 ) cot. Bi^D = cof.^B><^
tang. B . Ponendo il valore {Tav. VII, form, 29) di coi. AB,
fi ricava

cof.C + coi. A cof.B
cot.B^D =

fen. A cof. B
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Problema V.

Dati due lati e l' angolo compre/o, efprìmer l'uno de'fe-

gamenti di queflo.

Introdotto nell'equazione cot.B^D = coL AB tang. B
il valore ( Tav. VII, form. i5 ) di tang. 5, emerge

tang. AB cot. AC — coLA

Problema VI.

Dati due lati, e l' angolo intercetto, trovare il terzo lata.

Nel cafo che il lato cercato fia piccolo, ad averlo con

efattezza ho propofto ( Trig. 478 ) la formola fen. | AC =
V'(ien.4(BC ^ AB) -f fen.BC fen.^B fen.'^B), e l'ho

ridotta a forma capace del calcolo logaritmico. Ma quando
la differenza {BC ^ AB) de' lati dati (ìa tenue, può giova-

re alla precisone il valerli piuttoflo della fomma : al che (I

perviene nel modo feguente

.

Poiché fen.'^B = i — cof.' : B ; e fen.'-(BC -^ AB)
= kn.'\{BC + AB) - len.BC fen. ^B , (Tav. Il, form. 26)',

ponendo quelli valori nell'equazion precedente , ella fi con-

verte così

fen. i AC==\/(kn.' \ {BC-\-AB) - fen.BC fen. y^Bcof.' 1 B)

ovvero per maggior comodo nel computo

Quefta formola poi fi può calcolare col mezzo delle fole ta-

vole trigonometriche in logaritmi, dividendola in due (Trig.

207 ) , come fegue.

fen. {AC z=: fen. m fen. i;
( BC -f- ^B;

.
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Problema VII.

Trovar l' ejprejjiom analitica della fuperfìcic d'un tronco

di fufo , covai AEG ( fig. 14), tenninato di un arco EG di

cerchio minore, il cui polo è //.

Poiché la fuperficie d'un fegmento di sfera, generato
per efeinpio dalla rivoluzione del piano AEF intorno alla

porzione AF deli'alFe, EF effendo perpendicolare ad AF y

ha per efpreflìone , come {\ dimodra in Geometria, AFy^^6o%
ovvero ( I — cof. ^£> 360° = 2 len.' -1 ^£ X 360'; s' in-

ftituifca l'analogia: l'angolo EAG alla porzione AEG della

fuperficie del fegmento, come 360° alla fupsrticie intiera del

fegmento medefinio ; ovvero A : AEG •.i-jóo" : 2 f^n.' '- AB
X 3<5o° : : I : I ka.' \ AE . Quindi la fupcrf.cie d'un tron-

co di fufo , come AEG , z= A \ z fen.'^^E = angolo

del fujo moltiplicato pel Jeno verfo della lunghexxa del tronco.

j.
Problema VIIL

'Determinare meccanicamente una fuperficie piana eguale ci

quella d un triangolo sferico dato

.

Abbiam dimoftrato ( Trig. 499 ), che tratti iSo" dal-

la fomma dei tre angoli d' un triangolo sferico , // rejiduo

moltiplicato pel raggio della sfera uguaglia la fuperficie del

triangolo. Ciò porto, col detto raggio deferivi un cerchio,

e taglia della fua circonferenza quanto rilevano inlieme li

tre angoli del triangolo dato. Dalle eftremità della circon-

ferenza tagliata conduci due diametri . Dei quattro fettori

che nafcono , l'area di due oppofìi ed eguali equivale alla

sferica che lì cerca . A quefta coftruzione , eh' è dell' Ab.

Gua ( Mem. Paris 17S3 ) , e che per la fua maravigliofa

femplicità, e per li fervigi che può rendere alla def>;rizione

de' planislerj , degna mi fembra d'eflere ripetuta e divolga-

ta , non fo che aggiunger due regolette . La fuperficie ri-

chieda confifte nei due fettori minori '^.^mentre la fomma
dei tre angoli non ecceda 270°; ne' due maggiori quand' el-

la ftia tra li 270, e li 360 . Che fé oltrepaflì queft' ultimo

limite 3 allora fa d'uopo defcriver due cerchi, in ciafcun
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de* quali fi toglierà una circonferenza uguale alla femifom-

ma degli angoli, e procedendo come s'è detto per la fom-

ma intiera , iì otterrà l'area sferica fcom partita in quattro

fettori eguali.

Problema IX.

Dati i tre Liti d'un triangolo sferico , troz-arc la fom-

ma degli angoli.

Poiché ad aver l'area d'un triangolo sferico è neccfla-

rio conofcer la fomma degli angoli , il prefente problema

riceve importanza , fé vogliafi l'area , ed in cambio degli

angoli (i conofcano i lati.

Sia s la femifomma de' lati a, b, e, (fìg. 15) , oppo-
fti agli angoli A,B, C. E poiché cof. 1 (^A + B + C) =
cof. i-(^ + 5j cof.^ C- fen.- (^ + B) fen. L C = (cof. '-

A

cof.
I
£- fen. V ^ fen. ^ B) cof. \C- (fen.f A cof. i B -f cof.-^ A

fen. i-B) fen.-^C; fé fi pongono nell'ultimo membro i valori

Eotiflim 1 [Tav. Vili, forni. 1
1 ), di fen. - ^ = 1/ — ^—-^—

-

,

fen. ^ fen. e

V r . ^ ,
^^"--^ fen.(i-<0

di cof.
-i
Az=.\/ --—-—

, e co?\ quelli analoghi di fen.^S,
* len.6 len. e '

cof 1 E , fen. \ C , cof 7 C , iì confeguifce cof 1
( ^ + £ -(- C )

_, fen. j fen. (j--^) ,
fen. s fen. (s-lQ^

,
fen. Is-b) fen. ("j-f)

^ fen. /'fen. e fen. <? fen. e
•'

fen. /'fen. e

fen.(i-^jfen.(^-r) - , fen. jfen.(j-f) ^ fen.fj-/'; fen.(j-r)

*
fen. ^ fen. e- '^ '^ fen.tffcn.Z' v^ ìejTT/'fenTc

fen. .? fen.
(
s-b)

^ fen.i fen.(i-rir) fen. (j-^) fen.fi-c)

^ fen.a fen. e "^
fen./; fen, e '^ fen. <? fen. <: '

. fen.fj-^) fen.(.f-^) ^/ icn.s {cn.(s-a] fen. l'.f-/') fen. fj-f)
^^ kn.akn.b

~
fen « fen.// fen. e

"

( fen. s - {cn.{s-c) - {cn.{s-h) - kn.{s-a)) . Ma kn.s— fen.(s-r)
r^ifen.-^c cof.(3---ic) =: 2fen. f^ cof i (^ + /;) ; e fen.(^-i')

+ fen. {s -a) = z fen. (j-L{a+b)) col \ {a u. b) r= z fen. i e
coL\,a^.b), {Tav. II

, form. zi, 18) . Dunque fen. j- —
kn.(i ~c)- icn.(s -b)- ìcn.{s - j) = - 2 fen. _ e ( cof. '- (a ^ b)- cof. ^ (« + /;) j

-_ , fen. i e X 2 fen. 1 /' fen . f« , ( Jav. II ,
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forni. i6). Eperocof. 7(/i-!B+C;= —^—-

—

\^^ »_ v
•' ^ f »

^

i^n.a kn.b fen. e
^

j/ fen.i fen.(s~-a) fen. (5 — ^) kn.(s — c) . Ora kn. a =
zkn.j-a cof.\a, e la (teda trasformazione ricevono fen. ^ ,

{en.c; quindi definitivamente

cof.i(^ + 5 + C) = - }/_J^s_k^^a)^f n̂.(s-h) kn.(s-c)

2 cof. 7 <? col. -b cof. i f

L'Ab. Gua (loc. cit.) s'abbatte, in vece di quefta, in

una formula, che contiene il valore della tangente della fe-

mifomma degli angoli; la qual formula è affai mcn comoda
al calcolo , avendo per numeratore i + cof « •+- cof. ^ +
cof. e, e per denominatore il doppio ael mio numeratore.

Problema X.

Dati i tre angoli^ trovare il perimetro.

Detta S la mezza fomma degli angoli, la formula , che

ho trovata or ora, ii riduce, col mezzo del triangolo fupple-

nientario, alla feguente: con che li rilolve il problema len-

za difHcoltà

., ., , ,
i/-ccf J-cof(J'-J)cof(J'-B)cof(J-C)

fen.i « + ^ + — Jl
. . f . R . . r2 len. , A kn. ~ij Icn. - C

Problema XI.

Dati i tre lati , trovar la perpendicolare fu /' un qualjì-

voglia d ejfi. { hgg. 12, 13).

Stanao alle efpreliioni del Problema IX , fen. ~h-=^
, kn.(s—a) fen. (i—e) ^ , „ / fen. 5 fen. (i— b)

\/
^ —. , e cof. i B = v/

—
)

-'
.

" len.<? fen. f ' kn. a len. e

2j/fen.ifen.(5-«)fen.(i-^)fen.(f-c)
Laonde ifen. - 5 cof. -r B 1= —

kn.a Icn. e

= fen.B, (Tav. I^for/rj. 6) . Ma (Tav. VI , form. 6),

, „ fen.^D fen.^D ^
fen. 5 = = . Dunque

kn.AB fen. e
^

2 y' fen.i fen. (i—^7) fen.(j— ^) kn.fs—c)
feo. AD = ^^-^——^—^——

—

len. a

Pro-
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Problema XìI.

Dati i tre angoli, trovar la mcdefima pirpcndicolar-e

.

Col mezzo del triangolo fupplementario , la formola

ora compofla lì converte nella fcguente, la qual fi trove-

rebbe direttamente col metodo fteffo tenuto per quella.

zjZ-cof.J' cof.(J'-^) col{S-B) cor.(J-0
fen. AD =

fen. ^

Si noti , che la perpendicolare in un triangolo sferico

ha per fuo fupplemento nel triangolo fupplementario la per-

pendicolare cadente dalla medefima parte , cioè fopra il lato

fupplementale dell'angolo, da cui parte la perpendicolare

nel primo triangolo : il che fi dimoftra facilmente con l'e-

quazioce {zn.AD = ita. AB fen.B»

Problema XIII.

Dati i tre angoli , trovar la dijìan'z.a loro -dal polo del

cerchio minore , che circofcrive il triangolo . ( fìg. 16)
Sia /4P la diftanza cercata , e FF perpendicolare fopra

AC , il che dà AF :=^ FC , per effcre AP — PC : farà

(Tav. VI, form. io), tang. AP = ^^^^ . Ma 2 J ==
cof. PAF

/1+5 + C = zPBA + zPBC 4- 2PAC := 2B + 1PAC: laon-

de PAF = S— B. E però tang.^P = f ; „ .Dipiù^ ^
coi. (S-B)

, ^^ kiì.^AC , cof. J" cof. (J'-B)
tang.:^C = —f— =/-cof. ^^C ~" ^ cq{.{S-A) cof.(J'-Q '

( Tav. Vili 5 form. 12). Dunque
— cof. S

CQÌ.{S~A) CQÌ.{S-B) cof.(J"-g

Tom. VU,
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Problema XIV.

Trovar la dijìanza medejìma , ejfendo dati ì tre lati.

Sia PE perpendicolare fopra AB , e AD fopra BC . Sa-

rà kn.EPF = isn.EPA coL APE + coi. EPA kT\.APF=

S^ X cof-^f f-P-lF + cor...Efcn.P^E X1^ .

(r<7i/. VI,form. 6, 12). Ma perchè (Tav. VI
.,
form. z) ,

tang. AE = tang. >dP cof. EAP , tang. ^F = tang. AP
, „,„ ., , ,^ kn.AE col AE coi. EAP kn.AF

coi. PAF, il che da ;:
--= p-r„ , e t=

fen. AP coi. ^P fen. ^P
COf^F cof. P^F ., ^ ^. , /!• , • r 1,= —

; perciò foitituendo quem valori , fi ha
col. AP

fen. EPE = ^''^- "^^ ^°^-^^ v
( f-^" -P^F cof.PJE + cof.Pv^F

cof. AP
, „,^ cof.y^E cof.y^F fen.B^C _ _ , .„
fen. P^E =

, ,„ Ora AE^\AB^
cof. ^iP

i^F = \AC^ EPE := ^BPA + {APC = j8o° - ^ BPC.

Dunque fen. f BPC cof. AP = cof. i ^JB cof. \ AC kn.A.

Similmente fi prova effere fen. ^ APC cof. AP = cof.
f-
AB

r .r.^ kn.AF
, „ kn.AD

col \BC fen.B. Ma kn.lAPC=. ._,, e fen.5= -^ ^.
fen. AP fen. ^S

Dunque fen. AF cot. y4P fen. AB = cof. 1 ^5 cof. 7 BC fen.^P

,

ovvero fen.l y4C X ^kn.'-AB = tàng.AP cof.i 5C fen.^D.

Quindi prefo il valore di fen. AD nel probi. XI , nafce

zfen.i^B fen.l^C fen.BC = tang.^P cof.f BCX^V ^^"--^

kn.^s—a) kn.(s~b) fen.(i—e); donde

2 fen.i^B fen. i/4C f:n.l5C
tan? AP ^ - -

^'
yfen.j fen. (j-«?) kn.(s-l^) fen. (^ -
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CAPITOLO NONO.

Applicax.ionì all' Aftronomia

.

Problema I.

Ridurre al jolJìix.io ogni altez.z.a meridiana del Sole^ of-

fervata ne' giorni circonvicini . ( Hg. 17)

Sia BD un quarto dell'eclittica, BE un quarto delTe-

quatore, AC la declinazione oflfervata del Sole : H cerca la

differenza da AC a DE

.

Il triangolo BAC , rettangolo in A , convertendoli in

BED , rettangolo in E , conferva coftanti due angoli , cioè

l'angolo retto, e l'angolo B . Si ha quindi (Trig. 647),

tang. [dAC : ung.^JBC : : tang.(.^iC + { dAC) : tang.(BC+^^BC;

.

Ma BC + ^ ^BC = BC + ì- CD = BD - ì C-D = 9°° -~CD
= 90" — ~dBC. Dunque tang. (BC+ iiBC)=: cot.-ì </BC.

E però tang. \ dAC = tang.* { dBC tang. iAC+{ dAC) . Ma
dAC eflendo di pochi fecondi, od anche minuti , f\ può far

fenza errore tan^. {dAC= —— , R" efTendo il raggio in

ininuti fecondi. Per confeguenza dAC = 2 R" tang.' 4 dBC
tang. (^C -|- '- dAC). Or fé chiamifì D la declinazione of-

fervata del Sole , dD la fua differenza dalla declinazione

folfliziale , e JL la diftanza del Sole dal folftizio in longi-

tudine , fi ha finalmente

dD = 2 R" tang.' -i dL tang.(D + { dD)

Quefla formola, in cui fi farà ~dD negativo nelle of-

fervazioni pofleriori al folftizio
, può fervire efattiffimamentc

per dieci e per dodici giorni avanti e dopo , e merita
quindi efTer antepofta alla proporzione tra i cangiamenti
nella declinazione e i quadrati de' tempi , la quale non può
valere che per poche ore

.
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Problema II.

Data r altez-za del poh , ed ojjervate in un 'mede/imo

verticale due flelk , di cui fi cono/cono le dscli/iazioni e le

afcenfioni rette, e per confegiten-z.a i momenti de" loro parag-
gi al meridiano , trovar che ora fojfe quando fu fatta l' ojj'er-

vax,ione . ( fig. 1 8 )

Sia P il polo dell'equatore, Z il zenit, J", T le due

{ìdU . Le cofe note fono: PZ = dijlanza dal poh al nenit

,

PT = difanza dal poh alla fella piìt alta , PS = difìanza

dal polo alla fella piii bajj'a., TPS = differenza tra le afren-

fìoni rette delle due felle ,
prefa dalla parte dove è minore

di 1 80» . Si cerca TPZ = angolo orario della fella più eie-

vata.

Se dal polo P fi cala PE perpendicolare fui verticale,

i due triangoli rettangoli TEP ,SEP , che hanno il lato co-

mune PE , danno ( Trig. 453 ) , cof. TPE : coLSPE : :

tang. PS : tang. PT. Laonde ( Tav. U , form. 15, io ) ,

cot. -^(J-PE + TPE) : tang. ^ (J-PE - TP£J :: fen. (Pi + PT/:

ien, ( PS — PT ) . E per confeguenza

cot.(TP£-f-iTPr; = tang-.TPi' X |^^i|£±|Lj

equazione che fa conofcere l'angolo TPE. Ma ne' triangoli

rettangoli PET , PEZ , fi ha parimente coi ZPE : coC TPE
; : tang. PT : tang. PZ . Dunque

cof. ZPE = coi: TPE tang.PT cot. PZ.

Aggiunto ZPE a TPE, Ci ottien l'angolo TPZ che fi di-

mandava. Quefta foluzione è piìi comoda di quella che ha
dato ( Trig. 75^ ).

In generate quella delle due flelle, eh' è più vicina al

polo, deve aver l'angolo orario minore. Ma la via più Ipe-

dita per faper fé due flefle poffano offervarfi in un medefimo

verticale, è quella di farne la prova fopra un globo munita

di circolo verticale.
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Problhma III.

Trovar rantolo orario apparente di un aflro neW oriz.-

7.ontc^ cioè compi-efo T effetto della refrazione.

L'angolo orario vero nell'orizzonte (ì trova per mezzo

della formula coi ang. or. r= — tang. lat. ta.ng. decim. (Tri^.

758). Detto m l'aumento dell'angolo orario per caufa del-

la refrazione, abbiamo trovato ( 757), cof. (^«^. or. -\~ m)
_,

fen. refr. oriz,. \ ,»
r= cof. ang. or. ( I —

;

--j—,
^

Ì.Mel-
^ cof. lat. col. deci. cof. ang. or.

'

fo nel denominatore il valor precedente di zoLang. or..^ fi

acquifla con più femplicità

. fen. refr. oriz.. >.

cof.
( ang. or.^m)^ cof. ang. ... ( i + ^—7^771^^,:^ ) •

Problema IV.

TroTjar una formola efatta e comoda per la paratlajje di

latitudi/ie . ( tìg. 19).
In un triangolo sferico ABC., che fi converte in ABD .,

confervando coftanti AB, A; fatto CD := dAC , BD — BC
=zdBC, ABC = B,CBD=zdB, ha. luogo (Trig.696) l'equazione

fen.^BC ;en.^B
rigorofa che fegue

: ^^j^c kn. ( BC -[- dBC )
= ' '''^' '^ ^^

( cof. AB fen. (B + 7 dB) — cof. (B + '- dB) cot. A). Ma i'

triangolo ABD dà ( Trig. Jav. Vii, form. 13 ), cot. A
kn.AB cot.(BC + dBC) - coi AB coi. ( B + dB )= : — . Sofli-

icn.( B-^dB)
tuendo quefto valore nell' equazion precedente, e moltipli-

r ,r> jm , kn.dBC kn.AB kn (B + dB)
candola per fen.(S 4- ^B) , ne nafce

-^^^_^^ ,,^bC + dBC)
= z fen. '~dB ( cof AB fen. (B -+- dBì fen. (B + - dB) + cof. AB
coi. {B -[- dB] coi. {B -\- ^dB) — fen. AB cof. ( B -f- ^ dB )

cot.( BC-hdBC)) = 2 kn.-^dB (coi. AB coi. ~ dB - icn. AB
cof (B-t-i^B) cot. (BC + ^BC)). Si n^oltiplichi l'equazio-
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ne per [cn.(BC+ dBC) , e fi ponga ,

'.
7-=, in cambio di

' ^ ^ col. - dB

2 fen. ^dB, h otterrà — - ^ _i_L .^ - fen. d3

(coi. AB kn. (BC + dBC) — —^,—77; )^ col. -do '

Ma perchè nel triangolo ABI), kn.(BC + dBC) : fen.^ ::

fen.(^C + dAC) : fen. (5 -\- dB); pofla la feconda ragione

invece della prima nell'analogia ( Tn^. 542 ) , kn.dAC :

fen. ^5 :: fen.£C fen. (T^C + ^BC ) : fen. ^5 kn.A, fi racco-

r r ju r j ^n kn. AB kn. (B + dB)
.,

ghe fen.^5 = fen.^^C X ? 57^7

—

7^—^ .-pr-, il qual
fen.BC kn.(AC + dAC ) ^

valore introdotto nell'equazion precedente, e fatta la ridu-

zione, fi confeguifce kn.dBC =: ( kn.dAC : kn.(AC 4- dAC)^

, r.r.r ^^ ,r.^ kn.AB\o{.{BC^.-dBC) co{.{B^- '- dB)

.

( cof..4B fen.(BC 4- dBC) ^___^_i_^_^)

.

Or fia A il zenit, B il polo dell'eclittica, C il luogo
fen. dAC

vero dell'acro, D l'apparente: e fi noti che -: -—-:^— ,-r^^^ kn.{AL-^dAC)
kn. parali, altex.x.a . . „, . , r . ;r.= = kn.par. onz. E inoltre col.-^dB =
cof alt. appare/ite

cof. i parali, lon^it., il qual fi può far fenza fcrupolo egua-

le all'unità in tutti i cafi : e fimilinente fi poflTono mettere

gli archi in luogo di fen. ^BC, e di kn. parali, oriz,. Con
quefte condizioni fi ottiene

parali, latit. = par. orix.. ( cof. alt. nonag. cof. lat. appar. —
kn. alt. non. kn.lat. app. coL (dijì. -vera non. -^--^ par. longit.)^)

Quefia formula, la qual merita fenza dubbio la prefe-

renza fu quella che ho dato ( Trig. 804 ), m' è fiata fug-

gerita dal Sig. de Lambre, ma la diraoflrazione di lui è di-

ve rfa .
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Problema V.

Trovare una formala efatta e comoda per la paralajfe di

declinaz.iom

.

Sia B il polo del mondo
, e tutto il rimanente come

fopra ; allora la fteffa formula finale del precedente proble-

ma fi efpnmerà cosi :

\rall. declin. = par. oriz,. fkn.alt. del polo coi- deci, appar. —
coi. alt. del polo kn.decl. appar. coL {ang. or. + \par.afc.r.))

Anche querta dev'effer antepofta a quella che ho da-

to (805).
Si avverta^ che a tener conto dell' ellitticità delia Ter-

ra fa d'uopo, SI in quella che nella antecedente, adoperare

la parallarfè orizzontale fpettante al luogo per cui fi fa il

calcolo, e l'altezza di polo diminuita dell'angolo della

verticale ( 802).

P R O B L E M A VI.

Determinare da tre ojfervazìoni la pofix.ione del corfo dì

una cometa , fuppojlo uniforme e per linea retta . JMewton
Arith. univ. Seòt. 4, cap. II, probi. XXX-

Sia in A l'odervatore ; la cometa , al momento della

prima oflervazionc, in B ; della feconda in C; della terza

in D . E' nota la ragione BC:CD, ovvero BCiBD, fup-

ponendofi il moto proporzionale agi' intervalli di tempo
tra le refpettive oflervazioni ; e fi conofcono inoltre per

oirervazione gli angoli BAC , CAD . Quel che fi chiede è

l'angolo B.
AB

Ora (Trig. Tav. IlIJorm. 22),BC=
coi.B-rka.Bcot.BAC'

e BD = —— -^ —- . F dunque BC:BD::
col. B -f fen. B cot. BAD

cof.B + fen.B cot. BAD : coi B + fen.JB cot. BAC . E divi-

dendo la feconda ragione per cof. B , BC : BD : : 1 ~\~
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tang. B cot. BAD : i -f tang. B cot. BAC . Donde fi

cava BC
1 —

BD ~ BC BD

'^'S-^^BCcotSAC-BDcotSAD-BC ^^.^^^

-

cot.B^D
^D

\

MEMORIE



So e. /fa/. T. VII. /ì'2<7. sS



So e. /tal. T. VII. p arj. sS



57

M E M O li I A
SOPRA LA SALINAZIONE ARTIFICIALE

Del Sig. Cav. Vittorio Fossombroni.

SE il tempo, che fi perde a fviluppare Argomenti, s' impie-

gafle a verificare dei Fatti , avremmo manco difpute , e

più verità . In occafione adunque di efaminare accuratamen-

te varie Officine di Sale nelle Volterrane Campagne , fummo
(a) affollati da una gran varietà d'opinioni, ed impegni; e

ci parve , che mentre tante oppofte teorie fi andavano fottil-

mente perfezionando , noi poteffimo con vantaggio comune
approfondire la realtà dei dati in queftione . Ci faremo un
piacere pertanto di efporre alcuni dei principali rifultati de-

dotti dall' efame, che abbiamo potuto fare dai libri d'Am-
minifirazione , e dalle varie efperienze iftituite in diverfe Sa-

iine , coftruite , e condotte con diverfi principi ; ma procure-

remo, che il tutto fi prefenti con la maggior brevità poffi-

bile , avendo porto ogni cura per ridurre quefie fpeculazioni

ai loro minori termini , acciocché il maggior lavoro da noi
fattovi , rifulti in altrettanto rifparmio di tempo per chi

vorrà leggere i prefenti fogli

.

Abbiette, umili, erano le Fabbriche , o i Laboratori o\c
formavafi , o criflallizzavafi il Sale comune, nelle antiche

Saline artificiali Tofcane , come rifulta dall' ifpezione della

Fig. i. 3. della Tav. I.: reclamava contro la loro cofiruzio-

ne angufta , e miferabile il fentimento di umanità; e fenibra-

va non meno alzar la voce con plaulibile apparenza la Fiù-

ca più ragionata. I Salinatori grondanti di fudore in un cuo-
cente ippocauflo ; la teoria dell' evaporazione , che fembra ri-_

(a) Non potrei parlare (ìngolarmente di fcana , con gli aiuti, e fuegerimemi del
me folo.fenza il rincrefcimenio di fare un quale dotto, e laboriofo fog^etto 1 è flato
torto al celebre Sig. Giovanni Fabbroni Sot- condotto il prefeute lavoro .

JoJircttore del R. Gabinetto Filico di To-

Tom. VII H
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chiedere la fuperlìcie più eftefa nel Liquido evaporante , e la

maggior malia poUibile d' aria foprincumbente , eccitavano

l'uomo, ed il Filìco alla riforma. L'uno, e l'altro dove-

vanvi edere fpinti viepiù, conlìderando , che le ftraniere , e

più accreditate Saline fono ampj, e (terminati Editìzi (a).
Se la teoria, fé l'efempio non fi foffe tante volte tro-

vato in fallo a fronte della patria, ed inveterata efperieiiza,

niente bifogiiava di più. Ma l'efempio dell'altre nazioni,

quantunque in tutt' altro induflriofe, può elFere deviato dal-

le circoftanze , e pregiudizi locali, e quindi non per tutto

applicabili, e la Teoria non invariabilmente s' appoggia fopra

dati licuri , e fopra bali inconcu'le. La formazione del Sai-

marino è nel!' attuai coftume alfai più elTenziale ai Popoli,

che r efcavazione del più preziofo Metallo. Molti fono gli

individui della focietà, che giamaiai videro 1' Oro, che non

ne pofìederono , che non ne poUcggono , e che non perciò fi

chiamano infelici. Ben fciagurato , e tapino reputerebbelì il

più miferabile tra gli uomini, fé non avelie Sale da far più

grati i giornalieri cibi . I Popoli trovano un contento nell'

ufo del Sale; i manifattori del medelìmo un fufficiente gua-

dagno; i Negozianti un articolo di commercio; la Pecuaria

una materia utiliflìma per la falute del Bcltiame , non meno
che per la bontà della Lana; ed i Governi una forgente

d'entrata.

L' oggetto è interelTantiflìmo : adunque per ogni punto

di vida fotto il qual fi contempli , merita bene di far log-

getto delle conliderazioni di chiunque ami i fuoi limili quan-

to fé rteffo-

L'evaporazione maggiore d'un' acqua falfa, da ottenerfi

nel più breve intervallo di tempo, e col minor confumo di

fuoco poflibile, è il Problema da rifolverli per l'utile falina-

zione . A tale oggetto direttili i Salinatori, ma con diverfe

vedute, alcuni proclamarono tale, o tal' altra forma, e pro-

fondità di caldaje ; Altri una maggiore, o minore ampiezza

dell'Edilìzio in cui Ci effettua la falinazione . Se l'oggetto è

(<i) Si pcITono confultare le Tavole di

1- '!S> »S7> "*s dell'Enciclopedia, e le

Xavole II. e III- del Trauaco delle Saliae

artificìsii del Piofeflbre Cancrin per [Tende-

re idea della CoAruzìoae degli £di&zi , li

cai ii tratta •
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jinportante par tutti i Popoli, Io è ancora maggiormente

per noi, giacché evidentcìnente offervammo, che diminuito

il prezzo del Sale, fé ne accrebbe notabilmente il confumo,

come previdero i buoni economici, e come defiderarono i

veri Patriotti in vantaggio del commercio, e del Beftiame

lanuto .

Noi Ci ebbe if comodo forfè unico, ed invidiabile, di

potere iflituire la più fcrupolofa , e legale comparazione tra

Edifizi Salinatorj: antichi angufti ( Tav. I. Fig. i. e 3.)) ed

altri moderni ampliirtmi (Tav. I. Fig. 2. e 4.,) e fìamo quin-

di in flato di efpor col fatto quale delle due corruzioni fia

pili economica, e più confacentc all' interefle di quefta ira-

portantiflima fabbricazione (a).

Dall' efame autentico dei libri di Amminiftrazione riful-

ta ad evidenza, che le angufte Saline antiche Tav. I. Fig.

I., e 3,, dettero non folo il confueto prodotto nell'anno

in cui feguì l' efame comparativo; ma che le ampie Saline

Tav. I. Fig. 2 , e 4. nuovamente coflruite cagionarono un
difcapito confiderabile.

Tralafciando peraltro tuttociò, che a tale efame econo-
mico è relativo; pafferemo alla efpolìzione delle noftre efpe-

rienze , e fpecolazioni.

Per diminuire il dettaglio dei lunghi calcoli necefTarj

per giungere ai debiti refultati, abbiamo formato la Tavola
feconda, che adeffo andremo defcrivendo, e così fi manife-
fìerà in breve ciò, che l'efperienza ha fuggerito.

La prima delle Colonne verticali contiene il calore dell'

ambiente degli Edifizi, come quello che merita confiderazio-

ne; giacche a parità di tutte le altre circofianze il calore

dell'aria, che è a contatto colla fuperficie dell'acqua eva-
porante contribuifce con la fua maggiore , o minore intenfi-

tà , alla più, o meno energica evaporazione, ed a prima

(a) Sarà ('uopo faperc, che la coflruzio- cri», e dagli Enciclopedifti mettono il Lm-
ne di quefte nuove '^aìine ( Tav. I. Fig. «. toro in flato di rilevarne la differenza . Sa-
e 1. ) s appcigji,! incirca ai principi iftelTi rà bene avvertire frattaoic, che le caldaje
di quelle già da noi ciiaie a pagina j , con erano in efTe di piombo , mancando I' abili-

pili alcune divenità iitrodoirevi dal loro là, e il comodo di fai le di ferro come Io
Autore. Il conf cu o rfe'i^ loro figura ( Tav. fono ia molte delle Saline fopraccitaie.
I. Fig. >. e 1.) con le fifure dare da Cjk

H ij
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giunta fi fcorgc, che le vecchie Moje , o Saline dette di S.

Lorenzo, e di S. Giovanni (Tav. I. Fig. i.) come che angu-
fìe, ed invertite nel loro interno dal calor diretto della

iìainma , e dalle braci, godono di un'aria alTai più calda, e

più rapidamente rinnovata, che quella delle Moje nuove
(Tav. I. Fig. 2. e 4. ) ; ed in fatti dalla prima cotta di una
delle vecchie Saline detta di S. Lorenzo, cominciata a for-

no freddo con gradi 29 di calore dentro l'Edifizio, alla fe-

conda cotta fi riduffe fubito a gradi 36 , e nella vecchia Sa-

lina detta di S. Giovanni fu parimente principiato con gra-

di ?.8 , ed alla feconda cotta fummo fubito a gradi 33 men-
tre negli Edifizj nuovi più ampli, anche principiando dalla

terza cotta con gradi 28, non lì conduflero nella quarta,

che a gradi 3 r

.

La feconda Colonna contiene i gradi della Salatura ap-

partenente alle acque adoperate in ciafcuna cotta; quefti gra-

di fono dell' Areometro di Beaume , ognuno dei quali gradi

rapprefenta una centeiìma parte di Sale.

La terza Colonna efprime il calore dell' acqua efpofta

alle evaporazioni avanti di edere introdotta nelle caldaie.

La quarta Colonna rapprefenta l'area efpreifa in denari

quadrati delle caldaje ce (Tav. L Fig. 3.) tanto nel fuoco di

S. Lorenzo , tanto in quello di S. Giovanni delle vecchie

Saline, e di S. Leopoldo Z'^ (Tav. I.Fig. 4. ), Salina più am»
pia, e di nuova coftruzione : e fi vede, che queft' ultima è
molto maggiore di ciafcheduna delle due prime, e ciò do-

vrebbe effere vantaggiofo alla produzione dei nuovi forni

,

giacché fi fa , che in parità di circoftanze l' evaporazione fuc-

cede tanto più facilmente ,
quanto la fuperficie è più eftefa

;

abbiamo detto in parità di circoflanze
, giacche fopra di que-

fto alcuni Filici prendendo dei cafi particolari, e non confi-

derando, che talvolta diminuendoli la fuperficie con l'ifiefìa:

rnafia d'acqua s'aumenta l'altezza, raa s' aumenta ancora

l'intenfità del fuoco, o del calore, fono caduti in equivo-

che, ed erronee elpreffioni , e tra quefti Mufchrtnbroek^ e

"Lambert

.

La Colonna quinta rapprefenta il volume dell'acqua ef-

pcfla all'evaporazione efprefla in denari cubici.

La fefta efprime in denari cubici la quantità dell' acqu.l
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in ci.ifchedun.i cotta perdutafi tanto per evaporazione, che

è la malfima parte, quanto per efl'erfi elìratta dalle caldajc

con il Sale tiratone fuora , e quefta è una piccola parte

,

che (i potrebbe volendo ancor eifa ridurre a calcolo

.

La fettinia Colonna contiene in denari cubici il volume
dell'acqua reftato nelle caldaje , dopo ciafcuna cotta.

L'ottava Colonna rapprefenta in libbre la quantità del-

le legna impiegate in ciafcheduna cotta .

La nona dimortra il tempo impiegato in ciafcheduna

cotta efprelfo in ore, ed in minuti.

La decima rapprefenta le ftaja di Sale mifurato dopo
efiere ftato edratto dalle caldaje , ed ammontato fopra alcuni

tavolati declivi efpreffamente lituati predo le caldaje , acciò

il Sale vi redi a fgrondare l'acqua che conteneva, e che
in termine dell'arte fi denominano Gabbcì

.

L'undecima Colonna è molto interedante
, giacché rap-

prefenta in numeri rotondi il Sale eflèttivo edratto in cia-

fcheduna cotta, e liberato da ogni quantità di umido, che
conteneva. Tale operazione fu indituita in due maniere;
cioè pritna prendendo , dopo un' ora e mezzo che il Sale era
flato nei Gabbei , una data quantità di edb Sale efattamente
pefata, ed efpofta alla decrepitazione , con ripefarla in fegui-

to, deducendo dal pefo diminuito la mada dell'acqua, che
conteneva . Il fecondo metodo poi fu adatto diflerente , e
venne ad edere come un nlcontro del primo . In fatti furo-

no prefe dopo il folito tempo di un'ora e mezzo, in ciafche-

duno degli Edifizi tanto nuovi che vecchi due libbre di Sa-
le dai Gabbei, e quede iurono fciolte in libbre dodici di

acqua dolce, che all'Areometro fegnava zero, Quedo Areo-
metro graduato da M-i" Beaurm come fopra avvertimmo im-
porta per ogni grado una centedma parte di Sale ; ed ia
confeguenza (ìccome l'acqua nell'acqua mededma non gravi-
ta, così in queda mada fluida rifultante di dodici libbre

d'acqua dolce, e due di Sale, cioè di libbre quattordici, fé

l'Areometro fegnava un numero m di gradi, e m centefime
parti di Sale dovevano edere in quella mada fluida; ma quat-
tordici libbre fono grani 96768 ; in confeguenza le due lib-

bre credute di fale , o fia li grani 13824 fi riducevano a
. m

grani x 96768 ; con queda formula è fiata calcolata
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tutta, l'andecima colonna, e fi è trovato, che il Sale fabbri-

cato dai nuovi, e più ampli forni, ridotto a file effettivo,

e privo d'acqua, diniinuifce coniiderabiLmente piìi che quella

dei forni vecchi

.

La decimafeconda 3 e decimaterza Colonna rapprefentan»

i gradi dell'Igrometro coftruito da BrancUi\ il quale per

ogni grado efprime un grano e mezzo d'acqua fovrabbondan-

te per ogni piede cubico d'aria; e qui parimente l'efperien-

za ha ofièrto un refultato poco favorevole ai nuovi Edilìzi

(Tav. I. Fig. 2.), mentre L'umidità dell'aria fi vede fempre

fuori degli Edilìzi vecchi (Tav. I. Fig. i. ) maggiore, che den-

tro; là dove negli Edifizi nuovi l'umidità dell'aria è mag-
giore dentro, che fuori. E' credibile, che nei vecchi Editìzi

l'anguftia del luogo, la polìzione del tetto, e delle fineftre

come fi vede (Tav. I. Fig. i.) che obbliga la corrente d'aria,

avvampata ezik a firifciare prima di ufcire fopra la fuperficie

dell' acqua delle caldaje , e fui Sale dei Gabbei ; ed il com-

mercio immediato tra la fiamma, e le bra-:! , e l'aria della

ftanza ,
quanto rendono quelli Edifizi incommodi per chi len-

za efiervi accoftumato debba trattenervifi , altrettanto con-

tribuifcano alla pili energica evaporazione , e profciugamento

del Sale; ficchè in quefte non fo ,. fé noi diremo Fabbriche,

o Capanne per quanto vedute di paffaggio prefentino un'

idea poco lufinghiera, offervandole con Filica curiofità fi vie-

ne a confefiare, che non vi è ommefla circoflanza ( falvo

il rifparmio per gli operanti, e le caldaje di rifcaldamento

aa (Tav.I. Fig. 4. ) aggiunte negli Edifizi nuovi ) necefiaria

per ottenere un gran prodotto ; ficchè non Ci faprebbe deci-

dere, fé debbafene l'idea a delle Fifiche teorie, o al cafo ,

che contrafta alla ragione il numero, e l'importanza delle

fcoperte; il tutto può rifcontrarlì nel dlfegno Tavola I. con

l'annefla dcfcrizione

.

La decimaquarta Colonna contiene i rapporti dell'umi-

dità contenuta in una eguale quantità di Sale fabbricato nei

vecchi, e nei nuovi Edifizi, e fi vede, che divifa per efem-

pio una mafia data di Sale dei vecchi Edifizi di S. Lorenzo

in 1000 elTa contiene 90 parti d'acqua, e che divifa nelle

medcfime 1000 parti una egual mafia di Sale fabbricato ai

nuovi Edifizi di S. Leopoldo , efia contiene 160 parti di ac-
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qua. Si rende molto interefTante quefta varietà, perchè reful-

ta dalla Tavola III. , che il Sale Cagionato non meno di an-

ni 17 è meno umido iolamente gradi 2 i. di quello, che

abbia più umidità, che (ia pollìbile, e che iìa fabbricato fo-

lamente di un'ora e mezzo; onde tutte rcfperienze della

Tavola III. fono ftate efprefiamente iltituite, e calcolate per

dimoftrare, che fé tra lo fpazio 17 anni, e quello di un'

ora, e mezzo di tempo, la variazione dell'umidità contenu-

ta nel Sale non eccede gradi 2 ^ è molto conlìderabile la

diflerenza di un grado di umidità, che trovali tra il Sa-

le del vecchio Edilìzio di S. Lorenzo, e quello del nuovo

Editìzio di S. Leopoldo all' ifleffa epoca di fabbricazione.

La decimaquinta Colonna contiene il rapporto del tem-

po ad una medelima quantità di Sale prodotto, rifultante dai

medj degli elementi occorlì nelle varie cotte efeguite tanto

ai vecchi, quanto ai nuovi forni; e liccome l'acqua efpofla

all'evaporazione era come vedelì dalla feconda Colonna do-

tata di varj gradi di falatura, così è convenuto ridurre col

calcolo tutti quefti rapporti alla medefima Salatura. Si vede

•pertanto, che il confumo del tempo tra la Salina di S. Lo-
renzo, e quella di S. Leopoldo non differifce; e che in quel-

la di S. Giovanni è all'ai maggiore-, iicchè in fomma il con-

fiimo del tempo è maggiore nei vecchi Edifizi , che nei nuo-

vi , e perciò lì fcorge che a forno caldo debbono verificarli

cinque cotte il giorno annunziate dal Fautore dei nuovi for-

ni ( Tav. I. Fig. 2. ), in vece delle fole tre, o quattro,

che li fanno nei forni di vecchia cofl^ruzione (Tav. I. Fig. 1.).

Segue la Colonna decimafefla con il rapporto del con-

fumo delle legna al prodotto, che parimente è flato col cal-

colo ridotto alla medelima Salatura d'acqua in tutti i forni,

e qui lì fcorge, che il confumo di S. Leopoldo, è maggiore

di ciafcheduno di quelli dei due nuovi Edilizi , e precifamen-

te prendendo un medio tra i rapporti d'ambedue i vecchi

forni lì ottiene il rapporto delle legna confumate in S. Leo-
poldo al medio dei rapporti di quelle confumate nei vecchi

forni come 1637, 1171, e per confeguenza nelle legna ap-

parifce uno fcapito fenlibile

.

La Colonna decimafettima prefenta il confumo dell'ac-

qua relativamente al medelìmo prodotto, fempre calcolato
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alla medefima falatura, e qui tornano coma fi è detto riguar-

do al tempo, i nuovi forni ad avere un vantaggio fopra i

vecchi, vedendoli in quefti un confumo d'acqua a colpo d'oc-

chio maggiore, che in quelli.

La Colonna decimaottava rapprefenta la moltiplicazione

delle legna, e del tempo rapporto al medefimo prodotto, e

ridotta alla mededma falatura, e il vede, che in quefta com-
binazione per quanto il S. Giovanni (a) abbia qualche van-

taggio fui S. Leopoldo (b), ha con quefto ultimo tanto fvan-

taggio il S. Lorenzo, (e) che i vecchi forni reftano per que-

fti titoli a fvantaggio con i nuovi

.

La Colonna decimanona rapprefenta la moltiplicazione

del tempo, e dell'acqua rapporto al prodotto calcolata alla

medefima falatura, e qui parimente i vecchi forni fono a

fvantaggio riguardo ai nuoy;

.

La vigefima Colonna offre la moltiplicazione delle le-

gna, e dell'acqua ( calcolata la medelima falatura ) rifpetto

al medefimo prodotto, e qui veramente i vecchi forni fono

a vantaggio a riguardo dei nuovi, e i\ combina giufto, che

i due elementi delle legna, e dell'acqua fono i più difpen-

diofi per la fabbricazione del Sale, ed in confeguenza effen-

do i nuovi forni ( rifpetto a tali elementi ) a fvantaggio

con i vecchi ne fegue , che la falinazione in elfi deve riufci-

re più difpendiofa

.

La Colonna vigefimaprima pone fotto occhio la molti-

plicazione della falatura, del tempo, delle legna, e dell'ac-

qua rifpetto al medelimo prodotto, e qui fi vede che il tem-

po minore occorrente nei nuovi Edilìzi influifce piìi di tutti

gli altri elementi ad elfi fvantaggiofi , e coftituifce i detti

nuovi Edifizi nel totale della falinazione ( mettendo a calco-

lo il tempo ) in qualche vantaggio rifpetto ai vecchi, di

maniera che rifulta da quella efperienza, che il faie fabbrica-

to con i nuovi forni coderebbe più di quello fabbricato eoa

i vecchi, ma fé ne otterrebbe in egual tempo una maggior

quantità , ed il precifo di quelle variazioni rifulta efaminati-

(a) Vecchia Salina, (Tar. I.Fig. I. e 3. ). ma già detta differente, come refulta an-

(,(1) Salina nuova, ( Tav. I. Fig. i.e i-)- cora dalla Ipiegazione delia Tav. I. »V.»

(k) Altra vecchia Salina , poco dalla pri- Fig. 1.
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do ì numeri delle fopra defcritte Colonne, ma per diminui-

re l'inda'^ine abbiamo fognato in fondo della Tavola i reful-

tati profìimi dei confumi dell'acqua, del tempo, e delle legna.

Fu verificato, che le Saline nuove, e più ampie, (Tav.

I. Fi^. 2. ) nelle quali il fuoco paffando per angufti labora-

tori lambifce in tutta la lunghezza le caldaje, fi poflbno ot-

tenere (ino a cinque cavate, o cotte di Sale in 24 ore, o

ila quafi due di più, che negli antichi, e più angufti (Tav.

I. Fi"^. I. ). Fu verificato ancora dal rapporto unanime dei

Mojatori o Salinatori , che quanto più fono vecchie le cal-

daie, tanto più il rallenta la falinazione, e fu verificato in

fine , che nelle Saline nuove erano per l' impeto del fuoco

più foggette a fonderfi , e guaftarfi le caldaje
;

per la qual

cofa non poteva verificarfi l'effettuazione di cinque cotte il

giorno

.

D' apprefTo ai libri autentici fi potè rilevare , che la

fpefa fatta per rifondere le caldaje nei nuovi Edifizi ( Tav.

I. Fig. 4. ) , fupera di afiai quelle fatte per rifondere le cal-

daje degli Edifizi vecchi ( Tav. I. Fig. 5- ); e paragonando

la quantità occorfa nei nuovi, e nei vecchi Edifizi dal Gen-
naio 1790 al 28 Luglio 1791 fi trova, che il prodotto del

Sale divifo per la fpefa delle rifpettive fufioni (la dai vecchi

£difiz,i ai nuovi come 437 : 312.
Edendo in realtà come abbiamo precedentemente conget-

turato, che le nuove Saline produceffero una libbra di Sale

per poco più di ogni libbra , e mezzo di legna
,

prodotto ,

che per quanto pofTa effere inferiore rifpetto alle moje vec-

chie, per le quali con l'iftefib raziocinio (i è trovato occor-

rer meno di una libbra, e mezzo di legne per ogni libbra

di Sale, non citante è infigne rifpetto a quello di alcune fa-

mofe Saline d'Europa; e per citarne una trovafi , che x

Chateau Salins (\ ottengono 120000 libbre di Sale con 90
corde di legna. La corda è 8 piedi lunga, 4 larga, e 3 -;

alta. Il piede cubico di legna in catafta i\ valuta libbre 31
fé è legna dolce, e 33 fé è legna forte; dunque prendendo
un medio, cioè 32, e la corda efiendo 10080 piedi cubici

avremo per 120000 libbre di Sale il confumo di libbre

322560 di legna, cioè circa due libbre, e mezzo per ogni

libbra di Sale.

Tom. VII I
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Aggiunger fi deve ancora ai pregi dei nuovi Edifizi ef-

fer falfo ciò, che da alcuni fi adduce contro di eflì, cioè

che producano il Sale di peggior quahtà, mentre anzi l'ac-

qua falata non entrando nelle caldaje da Sale hb ( Fig. 4.

Tav. I. )
prima d'ellere ftata in quelle di rifcaldamentto aa

( Fig. 4- Tav. I. ), dove fubifce una tal quale preliminare

concentrazione , ne fuccede , che depofìta in efTe caldaje di

rifcaldamento varie parti felenitiche, e terrofe , le quali al-

trimenti entrerebbero nelle caldaje da Sale , e fi potrebbero

in parte mefcolare con il Sale ftefio , In prova di ciò fi fo-

no eftratti da effe caldaje degli ftrati di felenite alti un pol-

lice, e più. Ciafcheduno comprende, che quefta materia non

è affblutamente entrata nel Sale fabbricato ai nuovi Edifizi,

il quale adunque non può efi'ere fiato fé non più puro che

quello dei vecchi; ed intanto fi verificano le accufe, che al-

cuni gli danno con dire, eie fala meno ^ e che è meno attivo

in quanto che è più umido .

In una pariglia di caldaje dei nuovi forni furono varia-

te le dimenfioni ,cioè furono refi più angufti i laboratorj co-

me lo erano nella loro primitiva cofiruzione , e '^\ trovò che

il prodotto dei più angufii ai più ampli ftava come 3319 :

2561 .

Trovammo in oltre che i nuovi forni nello fiato di la-

boratorj più ampli, in cui erano nei giorni dell' efperienze

della fcorfa Eftate dell'anno 1791 per quanto rifparmiafiero

di tempo, e d'acqua rifpetto ai vecchi, fono ad e(fi cosi in-

feriori rifpetto al confumo delle legna, che tenuto conto an-

cora della più coftofa manutenfione, onn fieno punto economici.

Supponfi finalmente che i nuovi forni (Tav. I. Fig. 2.)

nelle primitive dimenfioni di laboratorj più angufti, come era-

no nell'anno 1790, faceffero molto più Sale a parità di cir-

coftanze dei forni veccln ( Tav. I. Fig. 2. ) , ed il con fumo

delle legna foffe eguale, o eccedeffe di così poco il vero con-

fumo dei forni vecchi , che attefa maggior quantità di un

tale necefiario prodotto foifero fempre da riguardarfi per un

plaufibile ftabilimento ; in fatti fi è congetturato, che fareb-

bero ftati più vantaggiofi d'una delle più famofe Saline d'Eu-

ropa , e che le annunziate. cinque cotte per giorno fi realiz-

zarono a maraviglia

.
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L'inconveniente più fofl-anziale da evitarfì in quello fta-

to fi riduceva ad impedire efficacemente la frequente i'ulìone

delle caldaje. L'autore iftefib dei nuovi Edifizi propofe a ta-

le eflctto di abolire il cenerario, deprimere la giacitura del

combuftibile , e foflituire alla volticciola del forno un pro-

lungamento delle caldaie di falinazione , e per confeguenza

acquiftare un'area acquea più efficacemente evaporante ugua-

le a braccia quadre 14 circa. In oltre tolto il cinerario, e

abbacato il focolare è fperabile che la lìamma non fi vibri

con tanta celerità, e forza .contro le proffime pareti delle

caldaie, che per confeguenza non foggiacciano alle fufioni,

quando ancora i lavoranti manchino della debita cautela, e

di più il calore delle braci ardenti anderà a profitto degli

elaboratori, e fuggirà meno la fiamma.

Noi non ardiremmo d'afierire, che difpofti in tal guifa

i nuovi forni ( Tav. L Fig. 2. ) foffero efficaci quanto fono

i vecchi ( Tav. I. Fig. i. ) per le ragioni, che tra poco

accenneremo, ma le frequenti fufioni crediamo che fi evite-

rebbero; ed è certo che quando il divario tra' vecchi, e i nuo-

vi così ridotti foHe tenue , non può afierirfi fé mettefle con-

to l'abbandonare quelle ampie fabbriche.

Ma per meglio fpiegarci faremo parola primieramente

di un forno ideato dal celebre Profefibre di Padova Giovanni

Arduino^ e da lui defcritto all'illuflre , e dotto Propofto Lrt-

fìri di Firenze . Eifendo al prefente pubbliche con la ftampa

le dimenfioni,e i principi di un tale forno, ci afterremo dal

ripeteriie la defcrizione , avvertendo folo che in foftanza il

calore invece d'invertire la fuperficie efterna delle caldaje

ftrifcia con una continua, e rapida corrente d'aria fopra la

fuperficie dell'acqua contenuta nelle caldaje ftelTe , e ne fo-

menta l'evaporazione. Quella idea fembrandoci degna, che

fé ne facefie un faggio nell'efperienze private, e defiderando

di poterne fare un paragone efatto coi noftri forni, '^\ chie-

fe il dettaglio dei confumi, e dei prodotti; ma il Profefibre

Arduino rifpofe al Propofto Lafiri di non potere in quello

darne foddisfazione, mentre fapeva foltanto,che nei luoghi,

ove quefto fuo forno era flato mefio in opera H confumava
la metà meno di quello che Ci faceffe con i forni di prima.

Quindi C\ può inferire che i forni , cht avevano prima

I JJ
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in quei paefì, foffero non molto felici rifpetto almeno at con-

fumo del tempo, e delle legna, mentre nfalta dall' efpenen-

ze efpofte nella Tavola IV., che l'acqua in quefto (iftema

fubifce una fcarfa evaporazione rifpetto agli altri metodi ; ma
nondimeno non è fiata lenza utilità quella notizia, giacché

è fervita a illuftrare la teoria dei forni Volterrani.

La detta Tavola IV. prefenta il rifultato di molte efpe-

rienze fatte ad un fornello efpreiramente ediricato a fine di

avere fott' occhio degli elementi pili dedlivi per aiTefiare un
giudizio. Quefl-o fornello fu in principio llabilito fui fiftema

dei vecchi forni Volterrani , e portava una caldija lunga

braccia due, e larga un mezzo braccio, nella quale fi met-

teva acqua a diversa altezza, efponendola all'evaporazione per

un'ora, e mezzo con libbre 50 di legna fempre uguale. La
prima linea orizzontale della Tavola IV. prefenta l'elìto di

quefta prima clalFe d'efperienze , e mofira effer vero il pro-

verbio dei mojatori Volterrani , cioè, eh meno acqua dà più

Sale; poiché in effètto l'evaporazione fi vede fcemare feniì-

bilmente quando aumenta la quantità d' acqua , e con prò-

grelTa coffante dai due foldi lino ai nove d'altezza, onde

non e che evaporata tutta l'acqua ne venga più Sale da una

minor dofe, che da una maggiore, ma in proporzione del

confumo di legna, e del tempo l'evaporazione è più effica-

ce, e rapida, e per confeguenza la produzione del Sale io

eguali tempi con minor mafia d'acqua, che con una maggicì-

re ; bene inrefo fempre, che non per quefio Ci dovrebbe ef-

porne un fottilifTimo velo d'acqua falle caldaje, giacché allo-

ra per troppi altri titoli lo fcapito fupererebDe il guadagno ,

La feconda linea orizzontale prefenta i refultati del me-

defimo fornello, ma ridotto ad avere il fuoco di riverbero,

o piutofto obliquo, che debba dirli coerentemente al meccii.-

nifmo dei nuovi forni ( Tav. I. Fig. 4. ) . E qui è da no-

tarfi , che la medefima fuddetta caldaja aveva ad ogni mezzo
braccio una lamina di pioaibo verticale così che la capacità

di effa veniva ad effere divilà in quattro parti, in ciafcuna

delle quali l'acqua flava feparaca . Ciò fu fatto per conofcere

la degradazione dell'influenza del calare full' acqua della cal-

daja, e di fatti fi vede, che là dove con il fuoco diretto

quefte quattro divifioni evaporavano predo a poco nell' iflcf-
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fa maniera , falva quella ineguaglianza occalìonata dalla ca-

luale dirpollzione delle legna ; in quefto fecondo metodo del

fuoco obliquo, la prima divifione comechè vicina al fuoco

evapora molto più dell'altre, e le feguenti vanno fcemando

con l'ordine iiìeilo , con cui s'allontanano dal fuoco, pre-

fcindendo dall'ultima, che eflendo lam'oita verticalmente dal-

la fiamma ufcente dall' elaboratorio , aumenta un poco fulle

due precedenti

.

Sì vede , che avendo efpofto con qucflo fuoco obliquo

le medefime altezze di 2 , 3, e 6 folcii d'acqua dentro la

caldaia come nelle tre efperienze normali A, B, C l'evapo-

razione ottenuta non (1 è combinata altro, che nell'efperien-

za B con l'altezza di tre foldi d'acqua, ma nelle altre il

fuoco obliquo ha prodotto fempre un'evaporazione minore.

La quarta linea orizzontale prefenta l'elìto dell' efperien-

ze fatte fui forno d' Arduino . Per efeguirle fu coftruita una
caldaia parimente di piombo , alta poco pia di tre foldi , e

fìtuata fotto una volta murata, come prefcrive il medefimo
Arduino^ facendo paiTare il fuoco tra la fuperfìcie dell'acqua,

e la fuddetta volta di mattoni; l'elìto fu che l'evaporazio-

ne nel tempo ineflb riefci minore non folo dell' efperienze

normali a fuoco diretto, ma ancora di quello ottenuta col

fuoco obliquo .

Allora s'offerfe alla fantafia il penfiero di foftituire alla

volta murata la caldaja , che avea fervito alle prime due
dadi di efperienze, e fare in confeguenza, che il fuoco obli-

quo lambifFe inferiormente la fuperfìcie dell'acqua come pre-

fcrive Arduino, e dalla parte fuperiore il fondo d' un' alt a

caldaja, di maniera che (ì riuniflTero full' iftefTo fuoco, e il

principio addottato dall' Autore dei nuovi forni Volterrani

,

e quello addottato da Arduino.

In tre maniere fu efperimentata quella nuova idea di

fare evaporare l'acqua come \-cdd\ nella terza linea orizzon-
tale . La prima maniera fu d'infondere all'altezza di due feti-

di l'acqua tanto nella caldaja fuperiore quanto nell'inferiore.

L'evaporazione della fuperiore fu di denari 8 vale a dire mi-
nore dell'evaporazione ottenuta nelle circoftanze analof,'he
del fuoco diretto, e del fuoco obliquo; ma fommati qqefti
ìì denari con gli altri otto denari evaporati contemporaiea-

'
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mente dalla caldaja inferiore, conituifcono un'evaporazione
totale di un foldo, e quattro, e che lupera l'evaporazione
del fuoco obliquo della feconda linea orizzontale, per quan-
to però fìa minore di quella ottenuta con il fuoco diretto.

La feconda maniera fu con foldi tre d' accjua tanto nella cal-

daja inferiore, che fuperiore; ed allora la fomma delle due
evaporazioni fuperò quelle del fuoco obliquo , e del fuoco
diretto. La terza maniera contifle nell' infondere foldi fei

d'acqua nella caldaja fuperiore, e foldi tre nell'inferiore, e

la fomma delle due evaporazioni eccedè ancora in queiVo ca-

fo quelle ottenute con le prime due clalTi d'efperienze, tanto

con il fuoco obliquo, quanto con il fuoco diretto.

Sembra pertanto, che l'idea di quello nuovo forno, che
riunifce nel tempo iftelTo il principio addottalo dall' Autore
dei nuovi forni Volterrani , e quello di Arduino meriti di

clTere con ulteriori efami illuftrata, giacché febbene nell'at-

tuali efperienze non abbia portato fempre un vantaggio , è
credibile , che polla combmarii in maniera , che tal vantag-

gio lì realizzi collantemente.

Fu ancora provato le l'evaporazione dell'acqua falata li

facefle con diverlìtà da quella dell'acqua dolce, accordando

qualche influenza all'attrazione delie molecole (alme verfa

l'acqua, e l'elìto non mollrò differenza fenfibile.

Dopo aver paragonato le tre fuddette maniere d'appli-

care il fuoco alle evaporazioni, credemmo efpediente illultra-

re una quellione , che fembra intatta all' inveftigazione de'

Filici, e che in ciafcheduna occaùone, nella quale occorra

di fare evaporare dei fluidi, dee efl'ere di non lieve utilità.

E' manifefto , che una data quantità di materia combu-
flibile fi può difporre in maniere diverfe , e adattarla ad in-

vertire col proprio calore una fuperficie di varia grandezza
;

per efempio quattro candele accefe pollbno lìtuarll in manie-

ra, che invelano con la loro fìamina una fuperficie di due

pollici quadrati; e le iflefie poifono avvicinarfi fra loro in

maniera, che tutte le quattro fiamme non invedano che una

fuperficie di un pollice quadrato, vale a dire quattro volte

minore della prima; pare indubitabile , che ciafchedun punto

della prima fuperficie debba ellere invertito da un valore

quattro volte meno intenfo di quello che inverte la feconda
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fuperficie, giacché qui non pare, che debba aver luogo quel-

la maravi^liola proprietà del calor folare, che nel fuoco

d' uno foecchio uflorio fonde un metallo a molte braccia di

diflanza, mentre poi rimoffo quel metallo anche di qualche

linea dal vero punto del fuoco, invece di fonderli dyra fati-

ca a nfcaldariì notabilmente; avendoli perciò una fpecie di

violazione alla legge, con la quale l'attività dei raggi folari

s'accrefce quando effi fi riunifcono, e ravvicinano tra loro.

Quindi fé ciafcheduna di quelle due fuperfìcie coftituifoe la

bafe di un vafo parallelepipedo, il quale abbia i fuoi Iati

verticali affatto nafcofti dal fuoco , la di cui azione per con-

feguenza fi limiti folo alla bafe contenente una data ed ugua-

le quantità d'acqua; è chiaro, che la fuperfìcie dell'acqua

aderente alla bafe del primo vafo farà in egual tempo rifcal-

data meno di quello , che fia per eflere la fuperfìcie omolo-

ga dell'acqua contenuta nel fecondo vafo. E che qualora la

Jegge con cui il calore fi propaga agli forati fuperiori ( leg-

ge che dovrebbe eflere analoga ai quadrati delle diftanze )

jion vi fi opponga affatto, ne dovrebbe fuccedere adunque,
che il vafo di più anguffa bafe folfe per rifcaldarfì più follc-

citamente , e preffarfi per confeguenza ad una pili energica

evaporazione in tempo eguale.

Ma r evaporazione non è dovuta folamente al rifcalda-

mento dell'acqua, entrandovi a fomentarla come principio

folvente l' aria , che è a contatto della fuperfìcie fuperiore

del fluido, e in confeguenza per quefì:o rifleflb l'evaporazio-

ne farà tanto più energica, quanto più eff^efa farà la fuperfì-

cie fuperiore del fluido a circofl^anze eguali ; mentre al con-
trario pareva , che quanto più anguffa fofffe ftata la bafe , al-

trettanto maggiore avrebbe dovuto elfere l'evaporazione per
caufa dell' intcnfìtà del calore.

Secondo un tal raziocinio non è dunque né la più ef-

tefa, ne la più alta polfìbile la figura, che debba avere un
dato vafo d' acqua , acciò in un dato tempo con eguale quan-
tità di fuoco produca la medefìma evaporazione ; ma fìccome

„ La ragion dietro ai fenii ha corte l'ali " avanti d'impe-
gnarci allo fviluppo d'una formula analitica, la quale riu-
nendo i necelfarj elementi , prefenti la foluzione di queffo
intereflante Problema, abbiamo defiderato di confultare l'ef-

perienza

.
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Diminuita adunque di un quarto la caldaja da prima
defcritta , ed efpofla ad un calore diretto come nella prima
clafTe d' efperienze , ma riunito in tre quarti foli dello fpa-

zio, che occupava allora, v'abbiamo fuccefllvamente infufo

tre mafie d'acqua eguali a quelle delle tre efperienze norma-
li A, B, C, di maniera che nella prima efperienza corrif-

pondente ad A avea due foldi , e otto denari d' altezza , e

l'evaporazione fu maggiore, che quella di A, che contene-

va un'egual maflTa d'acqua in un'eftenfìone i maggiore, ed

in un' altezza di otto denari minore . Nella feconda efperien-

za corrifpondente a B avea 4 foldi d'altezza, e l'evapora-

zione fu maggiore, che nella fuddetta B con tre foldi d'al-

tezza, e ^ più di fupertìcie . Nella terza finalmente corrif-

pondente a C l'evaporazione fu parimente maggiore; di ma-

niera che quefla diminuzione di 4 di bafe fu affolutamente

vantaggiofa

.

Si vede dalla fella linea , che fu proceduto a diminuire

la bafe riducendola alla metà, indennizzando la perdita dell'

eftenfione coli' aumento d'altezza, che nella corrifpondente

ad A era quattro foldi, e nella corrifpondente a B era foldi

fei ; ed in tutte quelle efperienze l'evaporazione , come rifulta

dalla Tavola, diminuì fenfibilmente .

Per terminare la ferie lì riduflTe, come vedefì nella fetti-

ma linea, la caldaia ad un folo quarto di bafe, e vi s' infufe

acqua corrifpondente ad A, vale a dire con otto foldi d'al-

tezza, e l'evaporazione fu minore non folo dell' efperienze

della linea quinta, ma ancora di quelle della quarta.

Si manifefta pertanto, che attefa probabilmente la col-

lifione di quelli due elementi, intenlità di calore, ed eften-

fione di fuperficie , vi è una figura da dare al fluido evapo-

rante la quale porta la maffima evaporazione, e nel cafo no-

ftro effendo di foldi 800 cubici di malfa, li trova quella figu-

ra ad una fuperficie di foldi 300 quadrati con un'altezza di

foldi 2 , e 7 .

Con fimili aiuti dell' efperienza , ci lufinghiamo, che

l'analifì non lafcierà d'offrire de' rifultati utili. Chi vorrà

internarli nella flrada, che s'aprì con quelle contemplazioni

potrà moltiplicare l' efperienze, e pofcia confultare la bella

Memoria di M.' de la Grange ( Accad. delle Scienze di Pa-

rigi
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t\°\ 177Ì ) ^ij"^ maniera di formare le Tavole dei Pianeti

per mez.zo d>;lle oll'ervaiioni , o pure la Memoria che Mj de

Condorct-t ha inferito nel volume d' efperienze Idrauliche im-

prelFo a Parigi nel l'jj'j • Tornando frattanto alle modifica-

zioni che occorreflero alle Saline Volterrane, e primiera-

mente rivolgendo il penlìero alla variazione indicata a pagi-

na 26, 27, <:i P'^'S coerentemente a quefle preliminari efpe-

rienze a pofTa decidere, che bifognerebbe avvicinare le quat-

tro caldaje attuali aa , bb alle quattro corrifpondenti , che

dovrebbero effere fui forno CB { Tav. I. Fig. 4. j , di

maniera che occupaflero la volticciola del forno B , e non

già ingombrare quella volticciola con un'altra caldaja di più,

mentre la fuperficie evaporante fi verrebbe a fare troppo efte-

fa : tale avvicinamento di caldaje farebbe ancora preferibile

all'aggiunta di un'altra di più, perchè s' abbrevierebbe il

corfo della fiamma, e fi potrebbe riflringere per lo lungo la

capacità dell' Edifizio.

Qi^iefta diminuzione di capacità inerendo alle oilervazio-

ni fatte coli' Igrometro pare che farebbe utile ancora in tut-

te le dimenfioni delle f^anze medefime per la più facile efpul-

Mone del vapore, mentre avendo trovato in effe nei giorni

dell' efperienze pili umido di <juello che foile nell'aria efier-

na, pare che fi confermi ciò, che il raziocinio ancora fug-

gerifce; cioè che il vapore fiaccato dalle caldaje avanti d'u-

icire da quelle grandi ftanze , abbia luogo di raddenfarfi in

umidità, dal che, e il profciugamento del Sale, e l'ulterio-

re evaporazione non pofibno non fentirne fvantaggio.

Ed appunto per tali motivi ( abbiamo avanzato prece-

dentemente , e ci fiamo riferbati adefib a dirne la ragione
)

che non oftante la modificazione ideata, e poc'anzi efpofla
,

noi non ardiremmo d'aderire, che i nuovi forni fodero per

arrivare a produrre quanto i vecchi, il vero prodotto dii

quali è maggiore di quello che fu creduto prima di coflrui-

re i nuovi

.

Qusfti vecchi forni ( Tav. I. Fig. i. ) fono per vero
dire d' un'apparenza cosi ributtante, e quelli che vi lavora-
no fono efpodi ad una trafpirazione così violenta , che è
troppo naturale, che un animo fenfibile cerchi d'immagina-
re qualche cofa di più umano per gli operanti, e di più fo-

Tom. VII. K
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disfazione per l'occhio, ed i limiti non fono prefcritti allo

fpirito umano , talché non pofTa giungerli ad ottenere forni

più eleganti, meno laboriofi, e d'egual frutto; non oftante

una certa tradizione per la quale fi pretende, che qualunque
volta lì Ila voluto fare delle mutazioni a quelli forni femprc
fi fia peggiorato di condizione.

E' notabile, che taluno alTerifce aver l'efperienzi cano-
nizzato la figura ifteffa delle fornaci vecchie (Tav. I. Fig. i.),

come la più perfetta polTibile , e fopra di quello veramente

,

per quel che riguarda il prodotto grande, ed il piccolo con-

fumo di legna, pare che i principi Filici s'accordino con la

pretefa efperienza , mentre oltre tutti i rifleflì , che veggonfì

dettagliati nella Tavola I. bifogna convenire, che attefa quel-

la corrente calda evk ( Fig. I. ) , che flrifcia fopra le cal-

daie, l'acqua efpofta in efle profitta nel tempo medelìmo, e

del calor diretto attivo per fé fleffo molto, e di quello di

riverbero fulla fuperfìcie dell'acqua fecondo il principio che

fa onore alla fopra defcritta invenzione d'Arduino.

Reda un altro punto da efaminare , ed è il metodo col

quale fi riceve il Sale dai Magazzinieri in Volterra ov'è

condotto in facca dalle vicine moie. Si fcieglie dai Minifiri

quel facco , che più a lor piace per fervir di norma ai re-

ftanti, e quello fi mifura fpargendo con una delicatezza, e

lentezza indefcrivibile il Sale a mano dentro uno flaio fin

che fia fatto colmo, e fé ne rade con attenzione grandiflìma

l'eccelTo, elTendo poi in libertà dei Minillri medefimi valu-

tare il contenuto del facco a mifura, o pefo di flaia come a

lor piace, ad oggetto di coHringere il Fabbricatore a farlo

di grana eguale, e non lafciarvi tropp' acqua; ma queflo

metodo non è meno equivoco , che laboriofo
, per afficurarfì

della vera quantità del Sale, che il Fabbricante rimette ai

Magazzini. O la Comunità lo prenda dall' Imprefario a pe-

fo , o a mifura, fempre v'è il cafo per errori, o volontari,

o involontari . Il Sale è una certa così fatta materia , che

può mefcolarli con l'acqua, crefcer di pefo, e non di volu-

me; può rifteffo Sale variare di volume cccelfivamente , e

Lambert trovò, che poteva differirne nella mifura da ij a

8, ed in confeguenza venne in capo d'immaginare un com-

penfo meno operofo , e fenza dubbio più efatto con cui i
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Minifliri della Dogana di Volterra poflano con foddisfazione

ancora del Conduttore afTicurariì della quantità effettiva del

vSale, che il Conduttore loro confegna . Quefto metodo confì-

fterebbe nell' introdurre l'ufo d'un Areometro di una fcala

più efatta dell'ordinario, che farebbe facile farla giungere

ad efprimere una millefima parte di Sale per ogni grado; la

manovra farebbe femplicillima , e la formula l' ifteda , che

quella efpofta nel defcrivere la Colonna undecima della Tav.

II. Crediamo, che quefla farebbe una di quelle occafioni

,

nelle quali la Fifica fervirebbe al piìi bel fine, che ella ab-

bia, cioè ai vantaggi delle manifatture, e alla tranquillità

dei contratti, ben intefo però, che quefla nuova pratica non
trovalle un oftacolo nel naturale attaccamento, che fi ha ge-

neralmente all'antiche coftumanze
, perchè allora con i fer-

menti, che ecciterebbe prima di prender piede, produrrebbe

inconvenienti forfè maggiori di quelli, che fi vorrebbero evi-

tare ; come talora inliflendo per la guarigione di malattie

tollerabili del corpo umano, fi mutano le condizioni, e Ci

rendono malate delle parti intereflanti di eflb , che erano

fané

.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I.

RappreJenM la Pianta , e lo Spaccato dimojìrativo dì ima
delle vecchie, e nuove Saline.

Figura 1.

E' Io fpaccato di una delle vecchie Moje, o Saline (po-

co differendo effe fra loro).

A Porticato

.

£ Conferva

.

B^ Ufcio d' ingreffb .

mn Forno

.

cs Caldaie con acqua che bolle

.

D Sale eftratto da una precedente cotta, e fìtuato a fgron-

dare fopra un piano inclinato, detto Gabbeo.

f Condotto per il quale fcende 1' acqua falfa dalla Confer-
va E nelle Caldaje.

K ij
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eq Bocca, o apertura per la quale fi gettano le legna nel

Forno.

K Abbaino per il quale entra lume nel laboratorio, e dà

efcita al vapore, e fumo.

L'oggetto di quefta Tavola dimoiìrativa non è folo quello

di far vedere la relazione che hanno i nuovi ai vecchi

Edifìzj, ma bensì di dare idea d'un utiliffimo giuoco,

che deve neceflariaraente far l'aria in tal coftrurione di

Edifizio, e di Forno

.

Egli è certo , che il fuoco accefo in mn richiamerà quivi

una corrente d'aria dall'apertura pili diretta, e più baf-

fa, che è la Porta B^ per mezzo della bocca del for-

no ^e , e tal corrente fi è voluta rapprefentare fenfibil-

mente con le lettere uqbdc. Scendendo elTa nel Forno

mn ne difcaccerà per la parte più alta e della feritoia

qe l'aria più leggera e più calda, cne avea di già fo-

praftato ai precedenti iftanti della combuflione . Quella

corrente d' aria evk retrograda non potendo avere egref-

fo per la vicina Porta, ne molto vagare per 1' Edifizio

"anguftifHmo , bafliliimo, dovrà dirigerli verfo l'Abbaino

K, e quali ftrifciando nella Caldaja cs in ebullizione,

e lambendo il Sale umido D, contribuirà nìoItifTimo al

- più pronto profciugamento del Sale in un ambiente cal-

diffimo , alla più rapida evaporazione dell'acqua, ed al-

la efpullìone del vapore umido fuori della riitrettifllma

capacità dell' Edilìzio

.

Figura 2.

Lo fpazio CFGHILP circofcritto da linee punteggiate è lo

fpaccato d'una delle nuove Saline, e fi è fovrappoflo a

quello delle vecchie, acciò reiùlti la divenità dell'in-

terna capacità relativa

.

Z Lanterna coperta da un tetto a padiglione foftenuto da

colonnini di legno, che lafciano aperte tutte e quat-

tro le parti della medelìma per l'altezza gò, da dove

ha l'egreffo il vapore.

T Tetto della fabbrica a padiglione aperto nel mezzo in

tutta la lunghezza, e larghezza delle caldaje , reflan-
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dovi fopra detta apertura la fuddefcritta lanterna

.

La linea punteggiata rp rapprefenta il livello dell'acqua del-

le Caldaie di rifcaldamento aa ( Fig. 4. ), e la linea

pc quello delle Caldaje di Salinazione bb { Fig. 4. )

.

CP E' il livello del terreno.

Figura 3.

E la pianta delle vecchie Saline,
- fe-

£ La Conferva dell'acqua falfa.

A Porticato.

ff Condotti per introdurre l'acqua nelle Caldaje.

ce Caldaje

.

D Forno nel quale non fono fìtuate ancora le Caldaje .

E Gabbeo , o lìa piano inclinato fui quale fi pone a fgron-

dare il Sale D ( Fig. i. )

hb Porte d'ingreflo.

dd Bocche, o aperture per le quali fi gettano le legna nel
Forno

.

\
rs Condotto praticato per introdurre l 'acqua falfa dal Poz-

zo nella Conferva E.

Figura 4.

Pianta d' una delle nuove Saline, che fono compagne

fra di loro.

Dal lato CD <i\ vede il Forno fenza Caldaje, ma armato co-
me conviene per riceverle

.

E Piccola Conferva dalla quale (ì partono i Condotti, che
introducono l'acqua nelle Caldaje.

/ Condotto che porta l'acqua nella Conferva medefima.
aa Caldaje di rifcaldamento, dalle quali per mezzo di due

condotti pada l'acqua nelle due Caldaje bb di falina-

zione

.

B Metà della volticciola del Forno, ove fi porgono i com-
buflibili , la di cui fiamma firifciando fotto le Calda-
je elee per i Camini SS
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hh Porte d'ingreffo.

AA Cordonate, per le quali lì fcende nelle due Gallerie , ove

cornlpondono le due bocche laterali del Forno , da

cui s'introducono le legna ad abbruciare.

<!)>

Xs
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Refultato totale dell' efperienze fatte alle Saline di Volterra nel Luglio, e Agolto dell'Anno 1791. Tav. 11. p^^. 78
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Hr" 8".

jvi foffice , o calcata; da ------- 8 a n

i di circa -___,-------- »

rometro di Beaume

.

San Ottaviano ------25 1
z

San Giudo -------25
zo di ^San Lino ------- 23

Santa Maria ------- 20

San Giovanni ------ ly l
r 4

; cioè

afciuttiffimo dei Magazzini Volterrani - - - 14 ^

in Magazzino notoriamente umido - - _ - ij 1

San Giovanni , e San Lorenzo - - - . _ 1 3 2.

^ 8

loje nuove, e flato nella refpettiva Stufa - _ 13 :.

di San Lorenzo -------- -13 -
7,

Ore 24 di San Giovanni ---__. 12 -
IO

- - <^di San Lorenzo ------ i^

e I j - ^di San Giovanni ---__i2 J

.dei Nuovi Edifìzj ----- 12

^•fia nella maggiore abbondanza di umido, che efìfle in

i 17. Anni, e più non eflendendofi , che da Gradi 12.

nente fabbricato ai nuovi Edifizi , e quello delle Moje di

inquc riconofca un Epoca medefìma di fabbricazione. Un

ende per afciutto il Sale di Num. i. Quello di San Lo-

numcro di libbre 17. i-.



Tavola di Efpenenze Preliminari Tav. iii. pag. 78

|~Jirrcrenza della dcpcrdizionc del Sale contenuto nell'acque false, tra l'evaporazione lenta, e il maflìmo bollore ----,.__ i

Della nuantità effettiva della Saletta, che fecondo l'efperienze di Lambert entra in una data mifura ,
pollavi foffice , o calcata; da San

N B Sì vide in Volterra , che lo ftajo pieno di Saletta ben foffice , abbaffi in altezza col folo perquoterlo , di circa ---.--_-_.-__ *.

Del pefo fpecifico dell'acqua dei divcrfi Pozzi delle Moje
,
quale fu trovato il d'i 2. Agofto 1791. coli' Aerometro di Bcaumè

.

iSan Ottaviano ---. ---25
San Giufto ------- ij

Pozzo di 3 San Lino -------j^
Santa Maria -------20
San Giovanni ------ i^

Della quantità del Sale effettivo, che fi trovò il dì 2. Agofto nella Salett» fabbricata alle feguenti epoche; cioè

Num. I. non più recente, che di Anni 17, e confervato in luogo afciuttifllino dei Magazzini Volterrani - - - 14 2.

Nuin. 2. -------di Anni 4. Sai roffb confervato in un Magazzino notoriamente umido - - - - ij *_

' Num. 3. -------di--- Mefi 4. delle Moje di San Giovanni , e San Lorenzo - - - . . ,

,

Num. 4. -------di ---- Giorni 5. delle Moje nuove, e flato nella refpettiva Stufa - - 13 i

4
Num. 5. -------di------- Giorni 4. di San Lorenzo -------- -13

Num. 6. -------ài------ Ore 24 di San Giovanni ----.-12 i-

10

Num. 7. ---------------------- (^cli San Lorenzo ------ 13

Num. 8. -------di --------- Ore i ^ - ^di San Giovanni ----- 12 1

Num. g, ---------------------- ^dei Nuovi Edifìzj ----- 12

N. B. E da ofTcrvarlì, che molto angufla e la fcala delle differenze nella maggior quantità di effettivo Sale, o fia nella maggiore abbondanza di umido, che efìffc in

una data maff^j di Salctta
, quantunque fabbricata in epoche molto diffanti, come fono un ora» e mezza da 17. Anni, e più non eflendendofi , che d;i Gradi 12. f

I

a Gradi 14 , . Deve dunque apprenderfi per notabile la differenza di un mezzo Grado tra il Sale recentemente fabbricato ai nuovi Edifizi , e quello delle Moje di

San Giovanni ; ed ancor più quella del Sale di San Lorenzo, che è di un Grado intero più afciutto
, quantunque riconofca un Epoca medefìma di fabbricazione. Un

grado più dì umido importa fette libbre di Acqua per ogni cento libbre di Sale: vale a dire, che fé fi prende per afciutto il Sale di Num. i. Quello di San Lo-

renzo di Num. 7. conterrà libbre io - per cento d'Acqua, e quello de i Nuovi Edifizi ne conterrà un numero di libbre 17. i.
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SAGGIO
INTORNO ALLA RETTIFICAZIONE DELL' AREOME-

TRO, E A' DIFFERENTI SUOI USI

Del P- Giovambattista da S, Martino.

IL determinare con precifione il pefo , ed il volume de' li-

quori è uno de' più interefTanti oggetti, che offrir fi pof-

fa alla ponderazione de'Fifici. Finché l'uomo viffe pago, e

contento d' idee groffolane , e confufe ; finché perduto dietro

a vane quiftioni
,

pafceafì unicamente di foffiftiche fottigliez-

ze, atte foltanto ad avvilire la fcienza , poco moftravafi cu-

rante di acquiftar delle nozioni efatte intorno all'eflenza del-

le cofe , ed al mutuo rapporto degli efferi . Ma ora , che lo

fpirito di offervazione è dis'enuto abituale fra noi ; ora che
fi procede in ogni cofa per via di efatti confronti ; che fi

ferba da per tutto il rigore del metodo ; ora , che feguendo
le traccie della Natura , s' avanza il Filofofo a gran palli

nella carriera delle utili cognizioni , non dovea più trafcu-

rarfi un oggetto , che attelì i fuoi rapporti , può divenire
della maflìma importanza nell'incremento delle fcienze, nell'

cfercizio delle arti, nella pratica del commercio, e general-
mente in tutti gli ufi della vita civile. Fra i molti mezzi,
onde ftabilire fenza equivoco il pefo relativo de' corpi , che
fi trovano in iftato di liquore, il più adattato all' intelligen-

za comune farebbe 1' Areometro , odia , Pefa-liquori , come
lo fteifo fuo nome ce l'indica; ma deffo è tuttavia lontano
dal poterfi meritare quel grado di fiducia , che efige lo fla-

to attuale delle noftre cognizioni . Tutti i Fifici hanno co-
nofciuta la neceffir:! di perfezionare quefto firumento; ma i

loro sforzi non corrifpofero fempre al loro zelo. Tra il nu-
mero ben grande degli Areometri , che vengono coftruiti al-
la giornata, e che girano in vendita per le noftre contra-
de , è difficile trovarne uno , che atto ila ad appagare le
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noftre mire : offrono eflì una graduazione del tutto arbitra-

ria
;
parlano un linguaggio, ciie non è punto intefu ; né fo-

no paragonabili l'uno all'altro; fenza la qual condizione

riftrumento è mancante d'uno de' più eflenziali requilìti.

Quello del Sig. Baunie coftruito pe'fali, ed annunziato nel-

la Parte V. de' fuoi Elementi di Farmacia, ha tutto il me-
rito ; ma attefi i principj della fua graduazione elio non fer-

ve, che per una fola fpecie di fale . Quello efeguito dal me-
defimo Autore pe' liquori fpiritofì , non indica le proporzio-

ni dell'acqua, e dello fpirito , che lì trovano entro al me-
fcuglio. Varj altri Areometri inventati in feguito fono riu-

fciti anche comparabili ; rna la loro coftruzione è talmente

complicata , che non eflendo poffibile affidarli tra le mani

delle perfone ordinarie , rimangono per lo più condannati a

non dover giammai fortire dal Gabinetto de'Fifici.

In rifleflTo a tali cofe mi crederò lecito di azzardare un
nuovo paffo intorno a quefta parte di Fifìca , che ha per

oggetto la liquidometria; cercherò di rettificare un iftrumen-

to , che può portare dei decili vantaggi, ed il pubblico il-

luminato farà in grado di decidere dell' efìto delle mie in-

tenzioni. Lo fcopo, che mi propongo, è di fuggerire un

Areometro univerfale , onde abbia a fervire per tutti i liquo-

ri ; adattato all' intelligenz.a di tutti , ed il cui maneggio

riefca facile ad ogni claife di perfone, ed in fine comparabi-

le in guifa , che tutti quelli , che faranno coftruiti fecondo

i principj 5 che andrò divifando , lieno fempre confentanei a

fé fteffi , ed immerft nello rteflo fluido, indichino coftante-

mente Io fteffo grado . Se ciò addivenga , poche faranno le

fcienze , le manifatture , le arti , cui non occorra fare ufo

frequente di quefla comoda Macchinetta . La Filìca fpecial-

mente, la Farmacia, la Chimica, la Tintoria , le Droghe-

rie, le Fabbriche de' zuccheri, de' fali, de' faponi , de' ni-

tri, e molte altre di (ìmil genere, non ne dovranno fare a

meno: le Famiglie fteffe particolari avranno, onde conofce-

re il pefo fpecifico delle acque delle decozioni , de' morti,

de' vini, e di altrettali liquori, che poflono occorrere o per

capo di commercio, o per altri ufi domeRici. Per dare un

certo ordine alle mie idee, comincierò dall' efporre la co-

ntusione più acconcia 5 ed opportuna dell'Areometro; info-

gnerò
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gnerò la maniera di graduarlo in guifa, che Ha comparabi-

le, e ferva per tutti gli ufi; parlerò in feguito del pefo fpe-

cifico de' liquori , additando il modo di rilevarlo, e di rico-

nofcere altresì la proporzione, e la dofe delle foftanze, che

entrano nelle vane diffoluzioni ; efaminerò in fine la caufa

,

per cui i liquori acquiftano maggior volume
, prefcriverò il

metodo di determinare il loro aumento col mezzo dell' Areo-

metro , e vedrà ognuno quali utili confeguenze fé ne pofTa-

BO ricavare dall' efpolìzione di quelli oggetti.

A R T I C O L O I.

Della coJlruTLtom dell' Areometro

.

•

Tutta la teoria dell'Areometro fta appoggiata al fé-

,'guente principio : Un corpo folido men pefante d'un egual

volume di fluido^ nel quale e immerfo , galleggia in parte ;

ed il volume del fluido uguale alla parte di ejjo immerja^

feja come tutto il folido . Quindi immerfo un galleggiante

fuccelTivamente in diverlì liquori , il pefo fpecifico di effi fa-

rà in ragione inverfa del fuo affondamento , e la parte di

elfo , che rimane a galla indicherà la differenza del loro

pefo . Quantunque però la figura, la grandezza, la forma
di quefto corpo galleggiante non alterino per nulla la indi-

cata legge univerfale
;
pure per rendere piìi fenfibile il gra-

do del fuo affondamento, e quindi per rilevare con più pre-

ciiìone il pefo fpecifico de' differenti liquori , ti è cercato di

(dare all' Areometro una corruzione , che foffe conducente a

quefto fine
;
^e quella che verrò ora foggiungendo , in fegui-

to alle moltipljci prove, e ai varj confronti , che ne feci,

mi è fembrata degna di tutta la preferenza

.

La fig. A della Tavola pofta alla fine di queflo Saggio
rapprefenta un vafe cilindrico di rame, di ottone , di fta-

gno , o di quaffivoglia altro metallo , il quale deve efferc

internainente intonacato d'una buona vernice a olio
, per

impedire l' azione corrodente de' liquori acidi fopra i metal-
li . L' altezza del detto vafe potrà effere di otto pollici in

circa dd piede di Parigi , e del diametro di due pollici

.

Due linee al di fotto dell'orlo fuperiore s' inferifca il tu-

Tom. VII. L
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betto L , che pieghi dolcemente allo'ngiù , il quale dovrà
krvire per dare fcolo al liquore fuperliuo , allorché fé ne
farà riempiuto il vafe , ad oggetto di mantenere la fuperfi-

cie de' liquori ad un livello Tempre uniforme . Lungo 1' al-

tezza del vafe vi lì annette il tubo B del diametro di dieci

linee per un di prelTo , ed al lato , ove fta unito al vafe,

vi li praticano alquanti fori aaaa, affinchè il fluido verfa-

to nel vafe ^ , fé ne pafll liberamente entro al tubo B .

Serve quello tubo per immergervi la palla del Termometro
GH fatto a mercurio , e graduato fecondo la diviflone di

Reaitmur : di maniera che flando la palla H immerfa entro

al fluido, la tabella G fé ne rimane al di fopra , ove fi of-

fervano i gradi.

La fìg. DEF rapprefenta un galleggiante , che forma
la parte più elTenziale dell' illrumento ; anzi quella, cui più

propriamente conviene il titolo di Areometro , il quale im-
mergendoli entro al fluido contenuto nel vafe A , col fuo

maggiore, o minore affondamento, per mezzo de' gradi no-

tati lungo il fuo cannello dimoflra il pefo fpecifico del flui-

do (leffo . Si forma quello galleggiante del medelimo metal-

lo , ond'è formato il vafe, ma di una lamina alquanto più

fottile, affinchè riefca più leggiero, e s'intonaca all'efterno

con uno flrato di vernice. Molti preferifcono il galleggian-

te di vetro , per la ragione che il metallo è più fufcettibile

di variazione per le alternative del caldo , e del freddo

.

Ma oltr'a che il vetro è affai più fragile
;

quella obbiezio-

ne fvanifce del tutto , fubito che fi abbia a fcandagliare il

liquore fempre a un determinato grado di calore , come ve-

dremo in appreflb . La forma del galleggiante indicata dalla

figura fembra efl'ere la più conveniente . Il cannello D fia

della lunghezza di cinque pollici , ed otto linee, ed il fuo

diametro di due linee , e tre quarti , avvertendo, che in

tutta la fua lunghezza ferbi lo fteflo diametro precifamente

,

il che è cofa affatto effenziale . La cipolla E abbia venti

linee di diametro orizzontale , e linee otto di diametro ver-

ticale . La sfera F non ecceda le otto linee di diametro ,

ed il collo , che unifce la sfera alla cipolla , fia della lun-

ghezza di tre linee . Entro alla sfera F fi fa entrare una

data porzione di pallini da fchioppo, i quali fanno l'ufficio



dell' Areometro, ecc. 83

di favorra per tenere il galleggiante diritto verticalmente,

quando fta iminerfo nel fluido , e per fare, che Ci affondi

fino a quel dato punto, che meglio converrà . Sì verfano

quefti pallini per l'eftremità fuperiore del cannello aperta,

la quale poi fi chiude con fugherò, o con cera fpagna.

La maggiore , o minore fenfibilità dell' iltrumento di-

pende interamente dalla proporzione tra la capacità del can-

nello, e la capacità de! corpo del galleggiante ; di maniera

che quanto più grande farà la capacità del fuo corpo in

proporzione della capacità del fuo cannello , tanta più fen-

libile farà l'iftrumento , e pili atto ad indicare le minime

differenze; e quindi lìs. fempre in noftro arbitrio il renderlo

fen(ìbile quanto a noi piace. Tutta l'avvertenza confìfte nel

far sì , che la capacità del corpo del galleggiante fia tante

migliaia di volte maggiore della capacità , che porta l'eften-

fione di un grado del cannello, quante millelime parti di

pefo fi vuole , che fieno indicate dalla differenza di un gra-

do . Io tengo un'Areometro, ogni grado del quale indica

Ja differenza di di pefo
,
perchè la capacità del cor-

lOOOO

pò del galleggiante fl:a alla capacità di un grado del can-
nello, come diecimila ad uno. Di tali Areometri fenfibilif-

fimi ottima cofa farà, che ogni Fifico ne fia proveduto per
rilevare col mezzo di effi le più minute differenze fra alcu-

ni liquori, che poco difterifcono fra loro nella gravità. Ma
dovendo io -proporre un iftrumento da effere adoperato da
chiunque , ed acconcio a tutti gli ufi della vita fociale , era

cofa neceflaria , che aveffe a portare un fuffìciente numero
di gradi , e che allo fteffb tempo il fuo cannello non foffe

talmente lungo da recare imbarazzo nel fuo maneggio , o
che diffìcilmente fé ne rimaneffe diritto verticalmente

, quan-
do fia immerfo nel fluido . Per le quali cofe ffando alle di-

menfioni più fopra defcritte , la capacità del corpo del gal-

leggiante , computando infieme la sfera F, e la cipolla E
farà per un di preffo di duemila linee cubiche ; ed il can-
nello eflendo della lunghezza di pollici cinque , ed otto li-

nee, e del diametro di due linee , e tre quarti porterà co-
modamente cento gradi, ognun de' quali farà della capacità
di linee quattro in circa . Quindi la capacità di tutto il

Lì}
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corpo del galleggiante farà alla capacità di ciafcun grado
del. cannello, come 4:2000 =: 2: 1000, e per confeguenza
ogni grado porterà il divario di due milletìmi di pefo; il

che ferve a conciliare infieme un baftante numero di gradi
con una fenlibilità, eh' è al di là delle ordinarie io quefto
genere di ftrumenti

.

La regola CC porta orizzontalmente fopra l'orlo del

vafe A., è una placca formata dello (ledo metallo, onde fo-

no coflruiti gli altri pezzi ; deve efiere conliftente, bene ap-
pianata, e della larghezza di un pollice in circa. Conviene
altresì che fia amovibile per poterli levare, e riporre, con-
forme al bifogno , e con le due eftremità rivolte all' ingiù
per poterli incartare alle pareti eterne del vafo . Il foro I
in mezzo alla placca fia del diametro di fei in otto linee,

pel quale poHa liberamente alzarli, ed abbaflàrfi il cannello
del galleggiante

,
quando fta immerfo nel liquore . Serve

quella placca per ofi'ervare al livella di effa i gradi dell'af-

fondamento dell'Areometro notati lungo il cannello D. Co-
munemente vengono oflervati i detti gradi alla fuperfìcie del

liquore: io preferifco di olTervarli orizzontalmente al livello

della placca; si perchè Ci diflingue meglio un oggetto porto

in linea orizzontala, di quel che fia guardandolo dall'alto

al bado; si perchè fi viene a fcanfare l'errore, che può iia-

fcere dall' afcendiraento del fluido porto in contatto col can-

nello; sì finalmente ancóra perchè reftiamo garantiti dall' il-

lufione , che fanno i raggi della luce rifrangendoli nel flui-

do . La pratica fervirà di conferma a quanto vengo dall' an-

nunziare ; ed ognuno vedrà in effetto quanto fieno utili , e

vantaggiofe querte cautele ..

ARTICOLO IL

Della graduazione dell' Areometro .

Cortruito l'Areometro fecondo le avvertenze fopra in-

dicate , dobbiamo cercar la maniera di graduarlo in guifa ,

che debba riufcire comparabile, col marcare in erto due ter-

mini firti , ed invariabili . La proporzione fopra riferita da

ricercarfi fra la capacità del corpo del galleggiante ^ e quel-
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la del fuo cannello non può mai adempiere quefto oggetto ;

ella ferve unicamente per ottenere ad un di prefTo quella

fenfibilità, che li defidera nell' iftrumento , non mai la ne-

ceflaria efattezza delle lue indicazioni . Per fifTare dunque

quefti due termini conviene trafcegliere due liquori o natu-

rali , o artefatti , che abbiano i feguenti requilìti . i. Che
{icno facili ad ottenerli in ogni circoftanza di luogo, e di

tempo ; 2. che il loro pefo fpecifico lia fempre coftante
;

3. che la gravità dell'uno ila notabilmente diverfa da quel-

la dell'altro. Pei primo di quefti due termini comunemente

vien trafcelta l'acqua diflillata; ma affinchè fia atta a com-

piere meglio quefto oggetto, io ho l'avvertenza primiera-

mente che fia diftillata a lento fuoco , dacché una diftilla-

zione impetuofa , e furibonda non purga mai l'acqua tanto

bene dalie parti eterogenee ,
quanto una diftillazione placi-

da , e moderata; ed in fecondo luogo , che l'acqua fia di-

ftillata di frefco
, per la ragione che fé Ci conferva a lungo

dopo la diftillazione, ella alforbe di nuovo l'aria, di cui lì

era fpogliata , e fé le frammifchiano altresì delle particelle

f^raniere fpecialmente, fé non li conferva in vafi bene ottu-

rati , il che tutto ferve ad alterare, od almeno a render

dubbiofo il fuo pefo fpecifico. Ridotta l'acqua a quefto fia-

to di purezza, fi comincia dal riporre il galleggiante entro

il vafe A , e cosi pure la placca CC fopra gli orli dello

ftelTo vafe, in maniera che il cannello D abbia ad afcende-

re pel foro I . Indi fi verfa l'acqua diftillata entro al vafe

ftefib , finché efta cominci ad ufcire pel tubetto L . Quando
l'acqua ha finito di fgocciolare , e la fija fuperfieie fi è Af-

fata al livello confueto, {\ ofterva il fegno , ove il cannello

D interfecca la placca CC > ponendo l'occhio orizzontale,

ed ivi nel cannello ftefib fi fa un punto, e vi fi nota zero.

Trovato il primo termine con l'acqua diftillata, altri

per avere il fecondo termine fiftb, in luogo di rintracciarlo

col mezzo di un altro liquore, coftumano di caricare l' i-

ftrumento d'un pefo noto, onde fi alfondi convenientemente
entro l'acqua ftelfa ; dividendo pofcia l'intervallo in tanti

gradi, che fieno corrifpondenti ad altrettante parti aliquote

del pefo aggiunto . Ma non richiedefi , che un folo momen-
to di rifleflione per vedere , che quefto metodo è difettofif-
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fimo. Imperciocché la medefìma quantità di pefo farà difcen-

dere talora più, e talora meno i galleggianti a mifura della

loro minore, o maggior mole; mentre fé un galleggiante

della capacità di 5000 linee difcenderà uno fpaz.io uguale a

Il un altro galleggiante della capacità di linee zooo difcen-

derà, con lo (lefìb pefo, uno fpazio uguale a 18; ne quin-

di gli Areometri faranno più comparabili. In vilia di que-

fto difetto, il Sig. Baiime fiegue un'altra via per confeguire

il fecondo termine filfo . Prepara egli un mefcuglio con Sj

oncie di acqua ,315 oncie di fai marino , e fatta la dif-

foluzione , v'immerge l'Areometro , fegnando il luogo del

fuo affondamento, e dividendo lo fpazio tra il primo, ed il

fecondo termine in 15 parti uguali , che fono altrettanti

gradi , Quefta regola è giufla , e 1' Areometro graduato fe-

condo quefH principi , trattandoli delle difloluzioni di fai

marino, farà comparabile. Ma la comparazione diviene to-

rto difettofa , e fallace , ove fi tratti di altre diflbluzioni

,

fuori di quelle del fai marino. In fatti fé noi immergeremo
l'Areometro del Sig. Baume entro una didoluzione di 85
oncie di acqua , e quindici oncie di zucchero ; ficcome lo

zucchero pefa meno del fai marino, cosi l'Areometro noa
indicherà più 15 gradi , ma tanti meno

,
quanto il pefo

dello zucchero è minore di quello del fai marino. Per 1' op-

pofto entro una diffoluzione di 85 oncie di acqua ,615
oncie di nitro, elfo marcherà più di gradi 15 , a propor-

zione che il pefo del nitro fupera quello del fai comune.

Sicché ftando a quefla graduazione converrebbe avere altret-

tanti Areometri ,
quante fono le didbluzioni , o i liquori

differenti, che occorrono di efaminare.

Per toglierci da tutti quelli imbarazzi , e per graduare

l'Areometro d'una maniera, che abbia a fervire general-

mente per qualunque fotta di liquori , 10 pratico un nuovo

metodo per determinare il fecondo termine fìfTo , il quale

confifle nel fare una mefcolanza di acqua, e di zucchero,

fenza punto badare alla quantità di quefti due ingredienti ,

ma col folo rifleflb , che fatta la dilToluzione , ella abbia a

pefare 60. millefimi più dell'acqua diflillata; per la quale

operazione trovai acconcia la bilancia idroftatica. Preu dun-

que una caraffa di vetro, caricata internamente di un dato
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pefo , ed ermeticamente chiufa al di fopra , la quale pefata

all'aria era precifamente di grani 4760 Sofpefa indi quefta

caralfa ad un crine , la pefai entro all'acqua recentemente

diftillata, e venne a perdere grani 3130. del fuo pefo pri-

miero; la qual perdita di pefo, come ognun fa , indica ap-

punto il pefo di un volume di acqua eguale a quello della

carafra. Ora volendomi procurare una diffoluzione di acqua,

e di zucchero , il cui pefo fofle a quello dell'acqua pura

come 1060 a 1000 , mefcolai inlìeme a tal dofe queftc due

foflanze, che immerfavi pofcia la fteffa carafta , efl'a vi per-

dette grani ^^.n^T^. Sicché tale appunto eflendo il pefo del-

la difloluzione, ottenni la ricercata proporzione tra il pefo

fuo, e quello dell'acqua diftillata ; imperocché come lodo

a 1000 ; così 3230 a 3423fo. Succede però il più delle

volte di non giungere di primo colpo a formare un mefcu-

glio , che fìa precifamente di quefto pefo; e qui conviene

armarli di un po' di fofferenza, allungando, o addenfando il

mefcuglio coli' aggiungere acqua , oppure zucchero, confor-

me al bifogno, finché arrivi la mefcolanza al precifo indi-

cato pefo . Ottenuto quefto , fi riempie della difToluzione il

vafe A^ ed ove il cannello taglia la placca CC , ivi fi nota

r altro punto , dividendo Io fpazio comprefo fra i due ter-

mini in 30. gradi , ognun de' quali indicherà la diflérenza

di due millelìmi di pefo. Si progredifce con la flefTa divi-

iione anche al di fotto dei gradi 30, fino alla bafe del can-

nello , e così pure , fé fi vuole , anche al di fopra dello ze-

ro . I gradi , che fono al di fotto dello zero fervono pe'

fluidi, che fono pia pefanti dell'acqua, ed indicano de' mil-

lelìmi da doverfi aggiungere; quelli poi, che fono al di fo-

pra, fervono pe' fluidi più leggieri dell'acqua ftefla, e indi-

cano de' millefimi, che devono eflTer fottratti

.

Il fecondo termine ottenuto, mediante l'infufione dello

zucchero 5 e dell'acqua diftillata è egualmente coftante, quan-
to il primo. Un liquore, che col mefcuglio di un altra fo-

ftanza fpecificamente più grave , è divenuto più pe-
1000

fante dell' acqua (leffa , ei farà coftantemente tale , quando
non fi commetta errore nello fcandaglio. Conviene non per

4 tanto fervirfi del mefcuglio, torto fatta l' infuiione . Se que-
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fto fi confervafle a lungo per farne ufo molto tempo ap-

preso , egli è certo, che una porzione dell'acqua verrebbe

a fvaporare , il comporto diverrebbe quindi fpecificamente

più grave, né fomminiftrerebbe più Io fteflo termine di pri-

ma. Un Areometro graduato a quefta foggia diviene accon-

cio per tutte le forte de' liquori : qualunque fia la diflolu-

zione , formata con qualfivoglia fpecie di fale , o di altra

foftanza dilToIubile , indicherà fempre efTere il pefo di efla

differente da quello dell'acqua pura di tanti millelìmi , quan-

ti faranno i gradi raddoppiati , che verranno indicati ; di

maniera che due gradi indicheranno la differenza di quattro

millelìmi , tre gradi quella di fei millellmi , ec. Dal fin qui

detto è facile il conofcere che l'ufo dello zuccherò nel com-
porre la detta mefcolanza è affatto arbitrario. Purché la

diffoluzione giunga a pefare 60 millelìmi più dell'acqua pu-

ra , qualunque altra foftanza , che vi ila difciolta
,
può <;gual-

mente fervire . Anzi non è neppure neceffario di ridurre il

mefcuglio al pefo di 60 millefimi ; effo può effer ridotto al

pefo di 80, 90, 100 milielimi di più, o quanti meglio

piace: bafta in allora dicidere lo fpazio comprefo fra i due

termini in tanti gradi , che fieno la metà de' millefimi ac-

crefciuti

.

Fin qui ho fuppofto , che i due termini deferirti , i qua-

li fervono di fondamento , e di bafe alla graduazione dell'

Areometro, fieno fiffi, ed invariabili, perchè ottenuti con

de' liquori , che poffono effer ridotti ad un pefo fempre co-

ftante ; ma ho fuppofto altresì, che i detti termini debbano

effer prefi , allorché i due fluidi i\ trovano ridotti allo ftef-

fo grado di temperatura . Si fa , e noi il vedremo più chia-

ramente in appreffo , che la caufa del calore dilata tutti i

corpi, e fpecialmente i fluidi, i quali fenza variar di pefo,

aumentano di volume; e quel che più rimonta l'accrefcimen-

to del loro volume non è proporzionale alla caufa , che li

dilata, né la dilatazione di un fluido è uguale a quella de- ,

gli altri. Quindi la neceffità di dover Affare i due termini '

per la graduazione dell' Areometro fempre a un determinato

grado di temperatura , col debito altresì di ridurre allo ftef- i

fo grado tutti i liquori , che fi vorranno fcandagliare in ap-

preffo . Quello grado di temperatura da principio è arbitra- /

rio ,
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rio, ed ognuno può fiflTarlo a fuo genio; ma ^abilito che

fidi una volta, convien mantenerlo coftantemente ,
quando

fi voglia procedere con la dovuta efatezza . Molti prendono

la temperatura del ghiaccio, altri quella de' gradi 15, ed al-

tri de' gradi 20 fopra lo zero di Kcaumur : io ho trafcelta

la temperatura de' gradi dieci, come quella, eh' è più facile

a ottenerti in tutte le ftagioni; e perchè fotto a quefto gra-

do lì trovano calcolate quali tutte le Tavole d.lle gravità

fpecifiche, e quindi fembra effere il più generalmente abbrac-

ciato- A tale oggetto sì nel graduar l'Areometro, come pu-

re nel fervirfene , dappoiché farà coftruito , converrà fempre

immergere la palla del Termometro entro al tubo B-, né of-

fervare il grado di affondamento del galleggiante , fé prima

il liquore non lìelì flabilito alla temperatura di gradi dieci

.

Siccome l'Areometro, che vengo ora dal defcrivere , de-

ve edere di un ufo univerfale, e fervire per qualunque for-

ta di liquori più leggieri , e più pefanti dell' acqua , perciò

converrebbe , che il cannello portafle per lo meno dugento
gradi, cioè, più di cento al di fotto dello zero pe' fluidi

più gravi dell'acqua, e novanta in circa al di fopra, pe' li-

quori , che hanno una minore fpecifica gravità; il che riu-

fcirebbe di molto imbarazzo, né porta una tale lunghezza,
farebbe facile il mantenerlo verticaL- , quando fta immerfo
ne' fluidi. Per evitare quello inconveniente, molti in vece

di graduare il cannello dell'Areometro, come abbiam fug-

gente, coftumano di coftruirvi al di fopra un piccolo bac-

cino , ove riporre, aggiungere, o levare quella quantità di

peli, che fi richiede per fare, che il galleggiante s'immerga
in tutti i fluidi fempre ad un determinato punto. Ma oltre

alla difficoltà di ottenere una ferie di piccoli peli a perfetta

uguaglianza ; oltre al non poter fervire i detti peli , fé non
per quel dato Areometro , fopra il quale furono flati cali-

brati ; non è SI facile lo fpiegare
,
quanto cofa faftidiofa, ed

incomoda ella fia quel dover togliere, collocare, e rimette-

re quefti minuti peli fopra un galleggiante , che ofcilla ad
ogni leggiero tocco, dovendo afpettare, che fi ponga in equi-
librio ogni volta, che fi è levato, o reftituito uno di que-

.fli pefi. Per togliere dunque 1' obbietto della troppa lunghez-
za del cannello io fuggerifco due altri metodi, più facili, e

Tom. VII. M
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meno imbarazzanti . Il primo è quello di farli coftruire due
galleggianti; l'uno pe' fluidi più gravi dell'acqua, il quale

tenga il punto dello zero in alto verlb 1' eftremità fuperiore

del cannello, e progredifca con la ferie de' gradi dal di fopra

in giù, come è appunto quello, che abbiamo finora defcrit-

to . L'altro poi, che dovrà fervire pe' fluidi più leggieri dell'

acqua , tenga lo zero verfo la bafe del cannello , ed afcenda

con la ferie de' gradi dal di fotto in fu . Pofti quefti due
galleggianti, non è punto neceffario raddoppiare gli altri

pezzi , che formano il corredo dell' iftrumento . Per graduare

queflo fecondo galleggiante deftinato pe' fluidi più leggieri

dell'acqua, fi opera cogli {ìdVi principi, onde fi è graduato

il primo. Notato il punto dell'acqua diftillata verfo la bafe

del cannello, fi forma un mirto conveniente di acqua, e di

fpirito di vino , il quale peiì 60 millelìmi meno dell' acqua

fteffa ; ed immerfo il galleggiante entro a quefl-a mefcolanza

,

fi ottiene il fecondo punto , e fi divide lo fpazio fra i due

termini in 30 gradi , progredendo con la ftefla divifione fino

all'eftremità del cannello.

L'altro metodo, che io fuggerifco, è quello di fervirfì

di un folo galleggiante, tanto pe' fluidi più gravi, quanto

per quelli, che fono più leggieri dell'acqua; ma difpoflo

nella feguente forma . Si gradua prima il galleggiante , co-

me fé queflo dovefle fervire pe'foli fluidi più gravi, notan-

do il punto dello zero all'efiremità fuperiore del cannello,

e progredendo con la ferie de' gradi all' ingiù verfo la bafe

del cannello fino a' gradi 100. Ciò efeguito, fi efl:raggono

dal galleggiante i pallini, che hanno fervito di favorra, e

fi ripongono ben cufloditi entro uno fcatolino per fervirfene

all'uopo, notandovi fopra a fcanfo d'ogni sbaglio: favorra

pe' liquori più gravi. Allora fi carica di nuovo il galleggian-

te di altri pallini, ma in tal minor quantità, e per tal mo-

do, che entro l'acqua diftillata (i fermi precifamente al pun-

to, ove fono notati i gradi ìoo della prima divifione , ed

ivi dirimpetto all'altro lato ì\ nota zero. Dopo quello, non

rimane a fare altro, che continuare quefla feconda ferie a-

fcendente di numeri, notando gradi 5, ove nella prima fe-

rie fono notati gradi 95; gradi io, rimpetto a gradi 90;
gradi 15, rimpetto a gradi 85, e così progredendo fino a

\
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gradi 100, ove nella prima ferie e notato zero; come lì

vede efpreflb nella figura DEF . Ogni qual volta occorra di

eftrarre quefti pallini, che fervono di favorra per la feconda

graduazione, fi ripongono elfi pure entro un altro fcatolino

feparato, notandoli fopra : favorra pe' liquori più leggieri. In

tal guifa un folo galleggiante, col cambiarvi folo la favorra,

può fervire per tutti i liquori.

Rettificato in tal guifa l'Areometro, e ridotto ad ef-

fer comparabile, univerfale , e di facile maneggio, noi fiamo

in grado di ritrarne i piili decifi vantaggi. Col mezzo di ef-

fo poffiamo rilevare il pefo fpecifìco di tutti i liquori , co-

nofcere la proporzione , e la dofe delle foftanze , che- entra-

no nelle dilloluzioni sì rapporto al loro pefo, che al loro

volume, e determinare in fine l'aumento, che foflre il vo-

lume degli ftelfi liquori; il che tutto verremo indicando ne'

fegucnti Articoli

.

ARTICOLO IIL

Del pefo specifico de" liquori , e delle varie maniere

di determinarlo

.

Sotto a due differenti afpetti noi pofTìamo riguardare il

pefo di qualunque corpo; o come pefo alloluto, o come pe-

fo relativo. Se Ci confiderà un corpo pefante in fé flefio,

paragonandolo folo a diverfe fue quantità più o meno gran-

di , il fuo pefo lì chiama allora affollilo, ed in tal cafo il

pefo fta in ragione del volume dello ftelTo corpo; di modo
che, fé una parte di eflb pefa quattro libbre, due parti pe-

feranno otto libbre, tre parti dodici libbre, ec. Ora quefto

pefo alToluto fi determina col mezzo della bilancia ordinaria,

eh' è il migliore, ed anche l'unico mezzo, quando fi voglia

operare con efattezza . Se poi fi confiderà un corpo pefante

tanto riguardo alla fua mafia, che riguardo allo fpazio, che
occupa, paragonandolo con altri corpi di egual volume, al-

lora il fuo pefo riguardato fotto a quefio punto di villa, lì

chiama pefo relativo, olfia, pefo fpecifìco. Grandiflìma per-

tanto è la differenza , che incontrafi fra il pefo delle fofian-

ze, che efifiono in natura; e nafce quella differenza dal non
M ij
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efiervi corpo alcuno, il quale non fia fparfo d'una infinitri

di fpazj vuoti per entro alle fue parti, e dall' e(fere quefti

fpazi diveri] in cadauna foftanza , in quanto al loro nume-
ro, forma, figura, ed ampiezza. Quindi agevolmente fi com-
prende, perchè un corpo, il quale fia meno porofo , debba
conteners maggior quantità di materia, e quindi avere mag-
gior pelo fpecifico di un altro corpo di egual volume , ma
più abbondantemente fparfo d' intertizj , e di vacui.

Limitandoli ora alle fole fofianze , che fi trovano ira

iftato di liquor»;
,
poiché il loro pefo relativo può contribui-

re di molto a farci comprendere, almeno in parte , le loro

proprietà
; perciò i Fifici Ci fono fempre occupati in rintrac-

ciare quefta fpecifica loro differenza di pefo. Uno tra gli al-

tri mezzi per confeguir quello fine , fu quello de' tubi co-
municanti. Egli è certo . che fé nelle braccia aperte di un
tubo ricurvo , e rivolto con le braccia allo 'nsìi ii verfi un
tìuido omogeneo, per efempio dell'acqua, quefta afcenderà al-

la medelima altezza in ciafcuno de' rami
,
qualunque fia la

loro direzione , o la differenza del loro diametro
,

purché
uno di efli non fia capillare. Ma fé in ciafcuno degl' indica-

ti rami fi verlino due Huidi di diverfii natura, e gravità, in

maniera che la metà della curvatura lia il termine divilorio

de' due fluidi; allora la loro altezza farà in ragione inverfa

de' refpettivi pefi. Sicché fé nell'uno de' lati s'infonda del

mercurio, e nell'altro dell'acqua, efiendo la gravità del

mercurio quattordici volte maggiore di quella dell'acqua,,

perciò un pollice di mercurio farà equilibrio con quattordi-

ci pollici di acqua . Pure quefto metodo è faggetto a trop-

pe alterazioni per efiere fèguito in pratica. Balta foio riflet-

tere, che li danno molti fluidi, che al folo contatto fi mef-

colano a vicenda, che varj altri fanno efièrvefcenza , e che

parecchj in fine non li diftinguono per 1' uniformità del co-

lore , onde poterne fifiars con precifione il punto diviforio

alla metà della curvatura.

Per evitare gì' inconvenienti , che nafcono dal contatto

de' differenti liquori, altri hanno penfato a un nuovo arti-

ficio. Confifie quefto in un limile tubo ricurvo, ma rivolto

con le braccia all' ingiù , le quali vanno ad immergerfi en-

tro a due recipienti pieni di liquori diverfi , nella curvata-
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ra fuperiorc del quale effendovi praticato un foro , fi eftra'3

da eflb porz.ione dell'aria contenuta nelle braccia, mediantj

la macchina del vuoto , od in altra guila equivalente : fic-

chè con quefto mezzo afcendono i fluidi ne' loro refpettivi

rami a dilTerente altezza in ragione inverfa alla loro denlì-

tà. Ma l'imbarazzo nel dover praticare tutte quefte opera-

zioni , l'attrazione del vetro rapporto ad alcuni fluidi, la

fua ripullìone in riguardo ad alcuni altri , la difTicoltà di

determinare la vera altezza de' due liquori, fono altrettante

caufe , per cui viene comunemente abbandonato anche que-

fto fecondo metodo

.

La Bilancia idroftatica è una terza maniera , e molto

propria per determinare il pefo fpecitìco de' corpi , della

quale ne tralafcio la defcrizione per eftere abbaftanza nota.

Io non intendo detrarre al merito reale di quefta eccellente

macchinetta , la quale per tutti i riguardi merita la prefe-

renza fopra ogni altro mezzo . Dirò folo , che quanto è

defla utile , e vantaggiofa preifo alle perfone efercitate ; al-

trettanto potrebbe divenire fallace nelle mani del volgo;

poiché richiede eflTa una certa tal quale fperimentata abilità,

e minuta efattezza , di cui non è aflolutamente capace , chi

non Ci trova da lungo tempo efercitato in quefto genere di

fcandagli .

Si rileva in fine il pefo fpecifìco de' liquori, col pe-

farli fucceflìvamente entro un matraccio , riempiendolo fino

ad un marcato punto del fuo collo . Eftendo cosi uguale il

volume de' liquori confrontati , è evidente , che i loro peli

indicheranno la dift'erenza della loro gravità . Quefto meto-
do ha certamente il fuo merito; ma troppe eifendo le cau-

tele , che fi ricercano , per operare con efatezza
, perciò non

è mai da fperarli , che pofta comunemente venire abbraccia-

to nella pratica. Sicché confrontando infieme tutti i mezzi
indirizzati a rintracciare il pefo fpecifico de' liquori , l'Areo-

metro or ora rettificato fembra dover eftere il più opportu-
no, come quello, che alla efattezza delle indicazioni unifce

tutta la femplicità del maneggio.

La maniera pratica per rilevare il pefo fpecifico de' li-

quori co! mezzo dell'Areometro, è la feguente. Si riempie

il vafe A del liquore, che fi vuole efaminare , vi s'immer-
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gè il galleggiante caricato della favorra più pefante, fé il

rìuido è pia grave dell'acqua; oppure dell'altra piìi leggie-

ra , le il fluido è pia leggiero . Si lafcia , che il fluido fi

ftabilifca al fuo livello , lafciando che finifca di sgoccioUare
dal tubetto L ; fi riduce il tutto alla temperatura di gradi
IO, e ponendo l'occhio orizzontale alla placca "CC, fi ofTer-

va il grado dell' immerfione. Frattanto eifendo il pefo fpeci-

fìco dell'acqua diftillata , come looo , entro alla quale T i-

firumento li fiabilifce al punto dello zero , ed indicando
ogni grado dell'Areometro la differenza di due millefimi di

pefo , Lì conofce tolto la differenza fpecifica del fluido pofto
all' efame. Segni per efempio il galleggiante , entro al Lat-
te vaccino

, gradi i6 fctto allo zero : quelli indicano 32
millefimi di maggior pefo; in guifa che efi'endo il pefo del-

l'acqua , come 1000 , il pefo di quello Latte farà , come
1032. Con quello fteffo metodo facendo ufo della gradua-
zione ora afcendente , ed ora difcendente, fecondo i varj li-

quori più leggieri, o più gravi dell'acqua, ho trovato efie-

re il pefo fpecifico di alcuni liquori, come nella feguente

Tavola

.

Tavola del pefo fpecifico di alcuni
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ARTICOLO IV.

Maniera di cono/cere il pefo fpecifico de' /ali , e di altre

materie Jirittolate , che fervono per le dijJolnz.ioni

.

Qi^iello che rende più pregievoJe l'ufo dell'Areometro,

fi è , che col mezzo di efFo podìamo conofcere la propor-

zione , e la quantità delle materie, che entrano in tutte le

diiToluzioni . Ora il fondamento primario per fare fervire

l'Areometro a quefto oggetto è quello di accertarli prima

del pefo fpecifico si del fluido diflblvente , che della foftan-

za didolubile . In quanto a' fluidi dilTolventi è facile cono-

fcerne il pefo fpecifico , efaminandoli nel loro flato fempli-

ce ,
prima di effere mefcolati nelle diffoluzioni, fecondo il

metodo efpoRo nel precedente Articolo. Maggiore è la dif-

ficoltà, che incontrafi, nel determinare il pefo delle foftan-

ze , che devono eflere difciolte . Imperciocché per conofcere

il pefo fpecifico di un corpo qualunque, è neceà^rio , che

fia ridotto ad un volume determinato, e precifo . Ora egli

è diflìcilinìmo lo ftabilire il volume di certe foflanze trittu-

rate ,
polverizzate , od infrante , che fono appunto quelle

,

che più comunemente entrano nelle diflbluzioni, come Io

zucchero, le polveri, e fali , ec. Di fatto , oltre a' meati,
che fono proprj a ciafcun corpo , lafciano quelle Ibftanze per
entro alla loro malfa una quantità di altri vacui cafuali , e
fortuiti tra le particelle difgiunte del loro aggregato; ficchè

a mifura, che fono più, o meno calcate, e comprelfe , ofìro-

no fotto un egual pefo un volume fempre diverfo . Per co-

nofcere dunque il pefo relativo di tali materie ho ideata

una maniera , che mi fembra del tutto idonea , che non

qua di pioggia al pefo dell'acqua marziale lootf, Si . Sicché dalle mie efperienze ri-

di Rccoaro , prcla alla fua fonte , come fulia , che il pefo medio dell'acqua di Re-
«'7 a ^9 , il che farebbe come 1000,00 coaro trafportaia in Vicenza, eh' é 14. mi-
3"s» ,sii-|-7-. Per 1' oppofto avendola io glia lontano dalla fonte , e ridotta alla
cUmiiiata per venti giorni di feguito in temperatura di gradi io. fia al pefo dei-
Vicenza tanto col mezzo dell'Areometro, l'acqua diftiihta, oome looj , »< , a «ooo , 00.
che colla Bilancia idroflaiica , la ho tro- Quale farà dunque la cagione dì sì enorme
vata varia bensì ogni giorno di pefo ; ma dilparità ì

tutta U differtnza fu tra looj , 71 ; e
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trovo fuggerita da altri, e che mi faccio un pregio di fot-

toporre al giudizio dei dotti.

Feci una mefcolanza con 24. oncie di acqua pura , ed
un'oncia di zucchero, ed immerfavi la caraffa della mia bi-

lancia idrofl-atica , la quale , come avvertii più fopra , entro

all'acqua pura perde 3130 grani, entro a quefta mefcolanza

perdette grani 3294; e quindi a volumi eguali il pefo della

detta diffoluzione era al pefo dell'acqua pura , come 3294,
a 3230. Ora egli è certo, che di quello pefo totale 3294,
una parte di eflb appartiene allo zucchero , e 24 parti all'

acqua ; ficchè il pefo dell' acqua dovette effere di grani

3162,24; ed il pefo dello zucchero di grani 131,76 ; fe-

condo la feguente analogia 24: i : : 3 162 , 24 : 131 , 76 . Ciò
conofciuto , mi rimaneva ad indagare quale folle il volume
occupato dai grani 3162,24 di acqua , e quale quello oc-

cupato dai grani 131,76 dello zucchero; il perchè proce-

detti al feguente calcolo. Se grani 3230 di acqua pura oc-

cupano l'intero volume fcacciato dal corpo della caraffa,

che dobbiamo confiderare uguale a 1000 ; qual porzione di

qucfto fteffo volume occuperà il pefo di grani 3162,24
dell'acqua, che entra nella dilloluzione ? Fatto il computo,

il quarto numero proporzionale è profTitnaaiente 979 . Sic-

ché il volume occupato dall'acqua è come 979 ; ed il re(ì-

duo, che rimane per arrivare all'intero volume 1000; ch'è

21 , è appunto il volume occupato dallo zucchero. Se dun-

que un volume di zucchero uguale a 21 pefa grani 131,76,

refta folo ad indagare quanti grani peferebbe un egual volu-

me di acqua pura , il che facilmente fi deduce da queft' ul-

tima analogia. Siccome un volume di acqua uguale a iqoo

pefa grani 3230; così un volume di acqua uguale a 21 pe-

ferà grani 67,83 ; e perciò a volumi eguali il pefo dello

zucchero fta al pefo dell'acqua, come 131,76 a 67,83;
offia come 1942, 50. a i eoo, 00 ; il che dovea ricercarfi.

Contuttociò per avere una prova più certa della efat-

tezza di quello metodo volli rifcontrarne i rifultati per una

via differente nel feguente modo. Trafcelfi un matraccio di

collo notabilmente lungo , e quel che più importava , che

in tutta la fua lunghezza foffe di un diametro perfettamen-

uguale. Riempi quello matraccio di acqua diftillata fino all'

altezza
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altezza di alcune linee del fuo collo, ove legnai un punto y^,

Verfai in appreflo tre oncie di acqua lìmilmente diftillata

entro al matraccio ftelTo , la quale riempiendo il rimanente

del fuo collo, venne ad occupare una capacità di 5750 li-

nee cubiche . Ciò rimarcato , gittai fuori le tre oncie di ac-

qua , che aveva aggiunte, e ridotta l'acqua del matraccio

al primiero punta A, v'infufi allora tre oncie di zucchero,

il' quale difciogliendofì con tutta l'acqua del matraccio, re

fece afcendere il livello fopra il punto A , che milurandonc

la diftanza la trovai della capacità di 29^0 linee cubiche.

Da ciò ne rifulta, che edèndo i peli inverfair.ente , come i

volumi; fé a peli uguali , il volume dell'acqua fu al volu-

me dello zucchero, come 5750 a 2960; cosi a volumi u-

guali, il pefo dell'acqua deve efl'ere al pefo dello zucchero

come 2950 a 5750, odia prollimamente come icco, 00 a

1942, 50, come rifultò dal primo metodo, da una piccolif-

llma dirtèrenza in fuori. Ecco dunque due metodi, l'uno

de' quali ferve di prova, e di conferma all'altro, per cui (ì

viene a conofcere il pefo fpecifico di quelle foflanze , che
per eflere polverizzate, tritturate, ed infrante, non poflbno
efTere altrimenti efaminate, fegueodo quelli metodi, ho tro-

vato edere il pefo fpecifico del fai marino, come 4542, 25;
e quello del nitro purificato, come 5912, 9^.

Io fo , che contro a quefle pratiche potrebbe venire op-
poflo , che mefcolando delle foflanze diflòlubiii entro a' fluidi

diflòlventi, ne nafce
, per così dire, una compenetrazione di

parti, per cui il volume della diiloluzione non è più quel-
lo , che aveano le medcfime foflanze avanti di elfere mefco-
late infieme . Prima di rifpondere a quella obbiezione, volli

far ricorfo all'efperienza . Feci varie dilloluzioni , mefcolan-
do feparatamente con l'acqua dello zucchero, del fai comu-
ne, del nitro, ec. Dopo molte, e replicate prove ho chia-
ramente riconofciuto, che il volume della mefcolanza dimi-
nuilce realmente , che quella diminuzione non fuccede in un
iftante , che ella progredifce poco a poco , e che non lì com-
pie, che a capo di molte ore. Dal che ne fiegue, che pro-
gredendo afTai lentamente la diminuzione del volume delle
loftanze difciolte, ci refla tutto il comodo, per determ-nare

Tom. VII. N
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il loro pefo fpecifìco, e quindi fvanifce ogni oppofizione fat-

ta a quefto riguardo.

Io pongo nella qui aggiunta tabella la diminuzione del

volume, che ho rimarcata in alcune diiloluzioni a capo di

dodici ore, dopo fatta l'infufione. Le tre prime dilToluzioni

furono fatte a piena faturazione , alla temperatura di gradi

io: e la mefcolanza dello fpirito di vino con l'acqua fu a

volumi uguali. Perciò computando il volume di ciafcuna d^f-

foluzione al momento della mefcolanza come looo , oo go-

dici ore apprelTo divenne come fiegue -

Diflbluzioni di
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pefo dell'acqua è uguale a 1000,00, e quello dello zucche-

ro uguale a 1942,50. Sicché recceflTo del pefo dello zuc-

chero è 942 , 50 . Ora Ci proceda al feguente calcolo : come
l'eccefFo 942 ,50 fta all'intero pefo dello zucchero 1941 ,50;
cos'i r eccello 60 indicato dall' Areometro dee (tare al pefo

dello zucchero contenuto nella di[roluz,ione . II quarto nu-

mero proporzionale è profTunamente 123 ; e tale appunto è

il pefo dello zucchero nella fuppofta diflbluzione : il quale

fottrato dall'intero pefo 1060, il refiduo , ch'è 937 indica

il pefo dell'acqua, che vi è contenuta. Vogliamo ora fapc-

re la proporzione di quefte due follanze in ragion di volu-

me? Sovvengafi , che il volume dell'acqua è proporzionale

al fuo pefo ; e perciò Io fteffo numero 937 indica non folo

il pefo, ma anche il volume dell'acqua nella indicata diffò-

luzione . Perciò ellendo il volume dell'acqua ivi contenuta

uguale a 937, Ci avrà il volume dello zucchero col fottrar-

re 937 dall'intero volume 1000
; poiché il refiduo , ch'è

6^ , farà appunto il volume dello zucchero , che da noi ri-

cercavafi . Ecco fotto un folo punto di villa efpofto il riful-

tato del prefente calcolo

.

Pefo Volume

Areometro gradi 30 5 ^^^"^ 937 937° ^ Zucchero 123 6^

Summa 1000 1000

Nella fteflTa maniera fi opera per indagare la proporzio-

ne delle materie componenti tutte le altre difToluzioai , o
inifture , come di fai marino, di potafla, di foda , di nitro,

di fpirito di vino , di tartaro , ec. Ma per togliere la noja

dei computi a chi non ne avelTe l' affuefazione , e per faci-

litare a chiunque V ufo di quefl-a utilidìma macchinetta , da-

rò alla fine del prefente Saggio alcune Tavole , nelle quali

fenza la briga di altri calcoli , fi troverà efpreflfa. ad ogni
grado dell'Areometro la proporzione tra la quantità dell'

acqua e delle materie , che vi faranno mcfcolate .

N ij
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ARTICOLO VI.

Spiegax.ìone , ed 14/0 delle cinque primi TavoU , e maniera
di formarne altre fimili per qualunque diJfohtz.ione

.

Le cinque prime Tavole po(ìc alla fine del preferite

Saggio hanno per oggetto di rendere più facile l'ufo dell'

Areometro rapporto alle diiìbluzioni
, per cui ciafcuna di

elle è formata , che fono le più ufuali , e comuni . La pri-

ma è calcolata per le diffoluzioni delT acqua collo zucchero,

la quale fenza grande variazione ferve altresì pe' morti ; dac-

ché gl'ingredienti principali del morto fono appunto l'ac-

qua, e la parte zuccherofa ; e le altre fortanze,come il' tar-

taro, la reiina , la materia colorante, la parte muciUagino-

fa o vi fi trovano in piccoliliiaia djfe , o non alterano gran

fatto il pefo fpecitlco dell'acqua . La feconda Tavola è for-

mata per le dirtoluzioni del fai comune , ed è acconcia per

conofcere la dofe del fale entro l'acqua marina. La terza

ha per oggetto le dirtoluzioni del nitro. La quarta ferve

pe' varj mefcugli dell'acqua col Latte vaccino. La quinta

finalmente fu cortruita per conofcere le mefcolanze dello fpi-

rito di vino con l'acqua, e può fervire per quelle fpecie dì

vini , che fono più leggieri dell'acqua rtefl"a . Nella prima

colonna di ciafcuna di quefte Tavole vi fono efprertì i gra-

di dell'Areometro, i quali nelle quattro prime Tavole cal-

colate per quelle dirtoluzioni, che fono più pefanti dell'ac-

qua, s'intendono gradi inferiori allo zero , ed indicano au-

mento di pefo: quelli poi della quinta Tavola per lo fpiri-^

ro di vino, s'intendorio gradi fuperiori allo zero , e indica-

no dirainuzione di pefo . Il numero de' gradi nella prima

Tavola arriva fino ai 152 , e nelle due fulfeguenti fino agli

80 ; eh' è al di là di quello , che l'acqua polla tenere in

dirtoluzione di quelle refpettive foftanze . Nelle due ultime

Tavole poi i gradi non doveano ertere ne più , ne meno di

quello, che realmente fono, per la ragione , che aggiunge-

rò in apprefìo . Nella feconda colonna di ciafcuna Tavola

Ila efprerta la quantità dell' acqua corrifpondente a ciafcun

grado j avvertendo, che lo rteiTo numero efprime sì il pefo.
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che il volume dell'acqua ftefTa . Nella terza colonna vi i

notato il numero indicante il pefo della foftanza difciolta
;

e nella quarta colonna il fuo volume corrifpondente.

Per l'intelligenza di tutto queflo è neced'ario avverti-

re, che il volume di qualunque foftanza femplice, o compo-

rta fi confiderà fempre uguale a looo, e che tutta la diffe-

renza conlifte nella diveriità del pefo
;

poiché computandoli

come 1000,00 il pelo dell'acqua pura, quello dello zuc-

chero è, come 1941,50 ;
quello del fai marirvo , come

4542,23; quello del nitro, come 5912,95, ec. Supponga^

ora un recipiente qualunque pieno di acqua diftillata
, que-

fta sì rapporto al fuo pefo , che al fuo volume farà' uguale

a 1000, e l'Areometro entro ad elFa fegnerà zero. A quello

volume di acqua , che fi fjppone diftinto in i»oo porzio-

ni, fc ne levino otto porzioni , e vi li aggiungano in vece

otto porzioni di zucchero, di fale comune, di nitro, ec. il

volume di quefta dilfoluzione farà ancora uguale a 1000;
ma il fuo pefo farà accrefciuto più , o meno in ragione del

•pefo relativo della nuova foi'tanza aggiunta ; e queflo accre-

fcimento , offia , eccello di pefo , che hanno le otto parti

djlla foftanza aggiunta fopra il pefo delle otto parti di ac-

qua, che li fono tolte , è appunto quello , che viene indi-

cato dall'Areometro . Venghiamo ora alTufo delle Tavole.
Galleggi per efempio l'Areometro entro una dilfoluzione di

acqua , e di zucchero a gradi 44. Q_ielli indicano , che il

pefo della detta dilfoluzione fupera di SS millefi;ni quello
dell'acqua pura . Prendafi quindi per mano la Tavola pri-

ma , e li troverà, che rimpetto ai gradi 44 , nella feconda
colonna vi è notato 907 , e nella terza colonna 181 ; il

che lignifica, che il pefo dell'acqua nella detta difluluzione

è uguale a 907 , ed il pefo dello zucchero uguale a iSi;
di maniera che fomm.indo infieme quefti due peli , ne riful-

ta il pefo totale 10S8 indicato dai gradi 44 dell'Areome-
tro. Lo fl-effo numero poi 907 indica anche il volume del-

l'acqua , ed il numero 93 della quarta colonna efprime il

volume dello zucchero ; di maniera che fommando infieme
il volume dell'acqua 907 , col volume 93 dello zucchero,
ne rifulta l'intero volume 1000 . SimiFmente le entro una
diffoluzione di nitro l'Areometro li flabililca a "radi 13;
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la Tavola terza indicherà, che il pefo dell'acqua vi è ugua-

le a 995; il pefo del nitro uguale a 31 ; e così pure il vo-

lume dell'acqua come 99^, e quello del nitro, come 5.
Occorre bene fpeffo o per oggetto di medicina ^ o per

altri ufi domeftici di doverli fervire del Latte vaccino, il

quale il più delle volte non è di quella qualità , che Ci ri-

chiede, o per effere di fua natura troppo acquidofo, o per-

chè lia ftato adulterato dalle venditrici . Per alficurarfi dun-
que della qualità di qaedo liquore è coftruita la Tavola
quarta. Prmìieramente con varie prove mi fono a (Tic u rato

,

che il miglior Latte vaccino pefa 32 millelìmi più dell'ac-

qua pura, e quindi la fua gravità fpecifica effe re , come 1032.
Per quefla ragione dovea eflere eflefa la detta Tavola , fino

a' gradi 16 foltanto ; i quali indicano appunto 32 millefimi

di maggior pefo . Il fuo ufo è analogo a quello delle altre

Tavole ; imperciocché fé entro una data qualità di queflo

liquore l'Areometro verrà ad alfondarli a' gradi 14; ivi di-

rimpetto li vedrà torto effere il pefo dell'acqua come 125 ;

il pelo del Latte come 903 ; il volume dell'acqua limilmen-

te come 115; e quello del latte come 875.
"; La Tavola quinta è difpofla, come dilli, per Io fpirito

di vino. Fu domandato da alcuni, le per mezzo dell'Areo-

metro Ci poffa conofcere la quantità dell'acqua, e dello fpi-

rito di vino , che fono contenuti in una data mefcolanza .

Il Sig. Bairnic rifponde , ciò effere impolFibile : io, tutto all'

oppolio , rifpondo : ciò efTere anzi poffibiliffimo . Con un

Areometro, quale era il fuo , i cui termini fidi flanno ap-

poggiati l'uno all'acqua pura, e l'altro ad un mefcuglio di

90 onei« di acqua, e io oncie di fai marino, non li giun-

gerà mai , io lo accordo , a rilevare la quantità di queffi

due ingrediente. Ma quando l'Areometro fia graduato in

guifa , che ogni fuo grado fopra lo zero abbia a marcare

un dato numero di millefimi di minor pefo , qualunque fia

la diffoluzione, cui s'immerge; quando fi abbia flabilito un

termine, fin dove C\ può giungere con l'arte a rettificare lo

fpirito di vino , l' ifirumento indicherà fempre colla fua im-

merlione, quanto il liquore fia lontano dall'uno, o dall'al-

tro termine , e per confeguenza qual dofe di acqua , e di

fpirito concorra a formare la mefcolanza . Ne giova il dire

,
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che non fi giungerà mai a fpogliare lo fpiriro di vino di

tutta r acqua, che contiene; dacché in quefto calo Jo fpiri-

to non farebbe pili fpirito ; mentre una porzione di acqua

entra a lormare una delle fue parti componenti . Impercioc-

ché niuno ha mai prctefo di fpogliare lo fpirito di vino

della fua acqua di combinazione ; né tampoco è punto ciò

neceflario ; balta folo determinare un punto, fin dove lo fpi-

rito di vino può eflere artificialmente rettificato, e queflo

punto dopo varj efami fi è fiabilito elkr quello , quando il

fuo pcfo fpecifico è 170 millehmi in circa minore dell'ac-

qua diftillata ; olfia , il che torna lo (lelfo, quando il fuo

pefo (la al pefo dell'acqua pura , come 830 a looo per un
di prefiò . Per quefia ragione la medefima Tavola quinta

dovea efTere eftefa fino a' gradi 85 , perchè quelli indicano

appunto la diminuzione di 170 millefimi di pcfo, e quando
r iftrumento fi fiffa a quello termine mollra , che lo fpirito

di vino è de' più eccellenti.

Conofciuto l'ufo delle cinque Tavole prime, rapportate

alla fine del prefente Opufcolo , reilami additar la maniera
di coftruirne delle altre per qua! fiefi dilloluzione . Vogliafi

a cagione di efempio formare una Tavola per le diflbluzioni

del cremor di tartaro . Prima d'ogni altra cofa fi cerchi,
quale fia il pefo fpecifico di quello fale , fecondo la maniera
defcritta all'Articolo IV. e fuppongafi per ora, che fia, co-
ine 5500 . Ciò preaielfo , (ì difpongano le quattro colonne
della Tavola da formarfi , nella prima delle quali fi notino
i gradi dell'Areometro , cominciando da zero fino a quel
numero di gradi , che meglio piace . Nella feconda colonna
dellinata pel pefo, e pel volume dell'acqua, rimpetto allo
zero della prima, f\ noti il numero looo . Nella terza poi,
che dee efprimere il pefo del cremor di tartaro, e così pu-
re nella quarta, che dee indicarne il volume, ivi dirimpet-
to fi non lìmilmente zero . Elfendo le cofe cosi difpofte

;

per fapere qual diminuzione di pelo, e di volume debbafi
efprimere nella feconda colonna corrifpondentemente ad ogni
grado, lì prenda 1' eccefio del pefo , onde il cremor di tar-
taro fupera il pefo dell'acqua, il quale eccedo , feguendo il
luppofto oià fatto , farebbe di 2500 . Quello Ci divida per
metà, ed avra'fi 1250 , che faranno altrettanti grad: dell'a'
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Areometro, pe' quali deve cfler divifo il pefo, e volume di

acqua looo
; per avere la parte corrifpondente, che deve

efl'er fcemata per ciafcun grado. Sicché divifo il pefo looo
pe' gradi 1150 ; il quoziente — è appunto la porzione,
onde di grado in grado fucceffivamcnte l'acqua deve effer

fcemata . Perciò nella feconda colonna eflfendo notato icoo
rinipctto allo zero della prima ; rimpetto a gradi uno dee

notarli 9997^; cioè, -'- meno di 1000 : rimpetto a gradi

due lì efprima 9987^ ; rimpetto a gradi tre 9977- , e così

V via via per tutti i gradi , levando fempre ,-- dal pefo del

grado antecedente . Per avere poi la porzione di pefo del

cremor di tartaro da aggiungerli di grado in grado nella

\ terza colonna, (ì divida il fuo pefo totale 3500 pe' medefi-

nìi gradi 1250 , ed il quoziente 2^^ farà la porzione da

aggiungerli di grado in grado . Perciò nella ftelTa terza co-

lonna rimpetto allo zero dell'Areometro elFendo notato ze-

ro ; rimpetto a' gradi uno iì noti i-^ ; rimpetto a' gradi

due 5rs; a' gradi tre 8,-^ ; a' gradi quattro ii-ji^, e cosi

di mano in mano, aggiungendo fempre 2-'- al grado ante-

cedente. Nella quarta colonna ; che deve efprimere di gra-

do in grado il volume corrifpondente, fi nota il comple-

mento del numero cfpreflTo nella feconda colonna per arri-

vare al 1000. Perciò rimpetto a gradi uno , ove nella fe-

conda colonna è notato 999— , lì nota nella quarta -^ ,

che fommati iniìeme fanno 1000 ; rimpetto a gradi due fi

nota Ir?; a gradi tre 2 f^ , e così pe tutti i gradi , fino

alla intiera formazione della Tavola. Per togliere poi l'im-

barazzo delle frazioni
;
quelle fi computano come unità , fc

forpaflano la metà dell'intiero; oppure, Ci trafcurano , fé fo-

no al di fotto della metà.

Per avere una prova maggiore della efattezza del no-

ftro Areometro , dopo varie prove fintetiche, volli fperi-

mentarlo anche per via analitica. Se l'iftrumento è fedele

nelle fue indicazioni , ne dee feguire , che analizzando po-

fcia quella mefcolanza, che con elio fi era efaminata, offia,

feparando la materia difciolta dal fluido difTolvente , n dee

rifcontrare fra le due foftanze quella medefima proporzione

,

che era ftata indicata dall'Areometro fiefTo . A tale oggetto

prefi grani 3584 di acqua marina entro alla quale l'Areo-

metro
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metro marcava gradi 12; e perciò fecondo la Tavola fecon-

da il pelo del fale vi dovea effere in proporzione al pefo

dell'acqua , come 30, a 994- Sicché fra i :?584 grani di

acqua marina , doveanll rifcontrare grani 105 di fale , e

grani 3479 di acqua pura. Efpofi pertanto quell'acqua ad

una lenta fvaporazione , ed ogni cofa ridotta a fecco , rac-

coUì 102 grani di fale cioè, tre foli grani meno di quello,

che avea indicato l'Areometro; il che dovette fuccedere in

grazia delle altre lordure contenute nell'acqua ftefl'a . PvC-

plicata quella prova con le diffoluzioni di altri fall , ns ot-

tenni i medelìmi rifultati

.

ARTICOLO VII.

Della caufa della dilatazione de' fluidi.

Tra r immenfa varietà degli cfferi , da' quali fiamo per

ogni parte circondati, niente ci fi prefenta allo fguardo di

(tabile , e di permanente : tutto ad- ogni iltante cambia di

grandezza, e di mole; i legni, i marmi , i bitumi, i flui-

di; le pietre, i metalli crefcono ad ogni tratto, e diminui-

fcono di volume ; ed ogni cofa col variar delle ftagioni , e

col femplice paffaggio dalla notte al giorno , e dall' uno
all'altro fito, lì allunga, e fi abbrevia, {\ dilata , e fi rac-

corcia con una irregolarità , che fparge della confufionc

nella ferie delle noftre conofcenze . Ora la caufa primaria

,

univerfale , collante , onde tutte le foftanze aumentano di

volume non è che l'afforbimento del calorico , offia del

fluido igneo , il quale introduccndofi per entro alle loro

parti integranti, ne diminuifce l'aderenza, le fepara l' una
dall'altra , e le sforza ad occupare uno fpazio maggiore.
Avrei anche detto , effere quella la caufa unica , fé alcuni

corpi folidi, non facelfero una eccezione alla univerfalità di

quella caufa. Imperciocché l'acqua oflìa in natura , odia ri-

dotta in vapori, e fparfa per l'atmosfera inlinuandofi fra le

molecole di alcune foftanze , come fono i legni , le minu-
gie, le corde, i panni, la carta, le tele , ed altre di fimil

genere, le dilata per tutti i fenfi, e parecchie volte un ta-

le elfetto è più fenfibile di quello , che deriva dal calorie®

^Jom. VII O
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fìeflb. Ma oltr'a che l'acqua ìnfinuandofi ne' corpi , li au-
menta di pefo egualmente, che di volume, effa non ha poi
veruna azione né fopra parecchi altri corpi folidi , come
fono i metalli , ne fopra niuno di quelli , che fi trovano in
iftato di liquore ; e quindi niente ofta, che fi abbia a ri-

guardare il calorico , come caufa primaria della dilatazione

di tutti i corpi.

In due differenti fiati non per tanto può ritrovarfi il

calorico : o allora quando rimane ftrettamente unito alle fo-

ftanze dalla forza di una mutua affinità ; ed in quefto fiato

,

formando una parte del corpo ftcfiTo, fi chiama calorico com-
binato , e fecondo il parere de' moderni Chimici , non prO'

duce alcun effetto rapporto ad aumentarne il volume : oppu-
re allorché feparandofi da alcuna delle bafi primiere, cui

era unito , medianti le infinite chimiche diffoluzioni operate

continuamente dalla Natura , fi diffonde fra' corpi circonvi-

cini , ed entrando ne' loro interftizj, vi efercita in quefio

cafo la fua forza ripulfiva, ne aumenta il volume , e viene

diftinto col nome di calorico libero , Quindi noi dobbiamo
confiderare le molecole di qualunque corpo , come coffrette

ad ubbidire a due forze contrarie ; ad un forza di attrazio-

ne , eh' è intrinfeca alla materia fì^effa, e tende continua-

mente a ravvicinarla, e ad una forza di ripulfione ,
prove-

niente da una caufa effrinfeca, quale fi è appunto il calori-

co libero, che tende ad allontanarle.

Siccome però ogni foftanza diverfa ha i fuoi pori par-

ticolari più, o meno ampi, più o meno numerofi , e le fue

molecole fon dottate di una maggiore, o minore forza di

attrazione; così è facile il concepire, che non tutti i corpi

fono atti a ricevere la medefima quantità di calorico, ne ad

effer dilatati allo fteffo grado. Imperciocché quanto più for-

te è l' adertone, offia il grado di affinità, che hanno le par-

ticelle di un corpo fra fé ikti^z, e quanto meno d'interfiizj,

e di vacui vi rimangono fra l'una, e l'altra, tanto più

difficilmente é permeffò l'ingreffo al calorico, e tanto meno
è deffo capace di efercitarvi la fua forza ripulfiva . Quindi

noi vedremo in appreffo , che rifcaldandofi due liquori fino

a Ufi determinato grado, l'aumento del loro volume non è

uniforme in amendue , e neppure nello flelTo fluido la dila-
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tazione fucceflìva non è proporzionale alle doli dd calorico

adorbito . Da quefta irregolarità di andamento viene comu-
nemente eccettuato da' Filici il mercurio , la dilatazione del

quale Ci fuppone corrifpondere ai gradi del calore ; e quindi

la preferenza , che fé gli dà per la coftruzione de' Termo-
metri . Ma come comprovarlo , fé ci manca tuttavia un flui-

do , il cui cammino fìa evidentemente dimostrato regolare

,

ed uniforme? Per decidere d'una maniera affatto incontra-

ftabile quefta intereirantiifima queftione, propofta ultimamen-

te alla difcullione dei dotti dalla R. Accademia di Manto-
va, il mezzo più proprio, a mio giudizio farebbe quello di

fare ufo del Calorimetro inventato dal Sig. de la Place, e

defcritto dal Sig. Lavoi/er al Gap. 3. della Parte terza del

fuo Trattato Elementare di Chimica . Il metodo d' idituire

quefla ferie di fperinicnti farà il feguente . Si chiuderà en-

tro al Calorimetro un determinato pefo di acqua ridotta al-

la temperatura di gradi 80 del Termometro a mercurio ,

raccogliendo tutto il ghiaccia, che verrà difciolto dal calo-

re della fleiTa acqua . In apprelTo li ripeterà la ftelTa opera-
zione con egual pefo di acqua ridotta a gradi 70 ; racco-

gliendone feparatamente il diaccio , che farà da elfa difciol-

to . Coiì di mano in mano^ li andranno rifacendo le fteffe

prove con pefì uguali di acqua ridotta a' gradi 60 , indi a'

gradi jo, e via di feguito fino a' gradi 10. Compiuti que-
fti otto fperimenti , e confrontando indeme i pefi di ciafcu-

na porzione di ghiaccio difciolto , fé quefti (I troveranno
proporzionali ai numeri 80; 70; 60; 50; 40; ec. che fono
i gradi del calore indicati dal Termometro in ciafcuna por-
zione di acqua, farà indizio, che l'andamento del mercurio
è uniforme ai gradi del calore ; in cafo dive.rfo noi man-
chia.u^ tuttavia d'uà iftrumento efatto in quefto genere.
Qi_iefl:a è un efperienza, che per tutti i riguardi è degna di

edere idituita; né io tarderò ad efeguirla , fubito che mi lì

prefenterà l' opportunità di avere un Calorimetro full' idea

di quello del Sig. de la Place.

Simihnente dalla più , o meno di coedone , che hanno
le particelle de' corpi fra fé ftede , e dalla varia loro for-

ma , ftruttura
, grandezza, ed affinità verfo il calorico, ns

inforge un'altra duìerenza molto rimarcabile, quella , cioè,

O ij
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di eflere effi corpi più , o meno pronti a ricevere il calori-

co libero. Volendo irtituire un confronto tra la varia con-
ducibilità di diverfì liquori , cominciai dall' indagare , fé la

prontezza di uno fteffo fluida lìa uguale tanto nel ricevere ,

che neir abbandonare il calorico . Ho riempiuto a tale og-
getto di acqua diftillata un vafe di metallo, e da un am-
biente , la cui temperatura era filTata a gradi 5 fopra il

ghiaccio , il trafportai entro una ftanza , il cui calore co-
llante era di gradi iz fuperiori ; e per rialzarli l'acqua a

quefta temperatura impiegò 117 minuti primi. Allora dalla

temperatura della flanza trasferì il vafe al primo ambiente
di gradi 5, e l'acqua per abballarli a quefto grado impiegò
iimilmente minuti 127 col folo divario di alcuni fecondi,

che è aflatto inevitabile in quefto genere di fperimenti . Lo
fpirito di vino impiegò folo 71 minuto tanto nel Ialite dai

gradi 5 ai gradi 12 quando nel dilcendere da quelli ai gra-

di 5 di prima, con pochiflima ditièrenza

.

Reftava in feguito ad iftituire un confronto tra la con-

ducibilità di differenti liquori, olila tra la pili, o meno pron-

tezza, che hanno nell' alforbire , e nell' abbandonare il calo-

rico . A quefto line trafcelli un giorno , in cui la temperatu-

ra della mia ftanza folfe ftabilmente fiilata alla temperatura

di gradi dieci, ed entro ad effa trasferii in altrettanti vafi

,

e a doli eguali dell'acqua diftillata , dell'acqua marina, dell'

olio di uliva, dell'aceto comune, e dello fpirito di vino,

che avea prima tutti ridotti al grado dall' acqua bollente ,

eccettuato lo fpirito di vino , il quale non è fufcettibile di

quefto grado di calore. Notai in apprelfo quanti minuti pri-

mi , e fecondi impiegava ciafcuno di quefti liquori nel di-

fcendere di cinque in cinque gradi , cominciando appunto dai

gradi So fino ai gradi 15; e nella Tavola VI fta efpofto il

rifultato di tutti qaefti confronti . Colà li vede che tra i li-

quori fperimentati lo fpirito di vino è il migliore, e più

pronto conduttor del calorico: indi apprefto viene l'olio di

uliva, pofcia l'acqua di mare, dopo quefta l'aceto comune,
ed in fine l'acqua diftillata. Si raccoglie altresì dalla ftefla

Tavola , che le perdite del calorico fatte da un medeOmo
liquore non fono proporzionali ai tempi impiegati. Imper-

ciocché da principio tinche i^pori del liquore fono molto
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dilatati, il calorico fé ne fcappa più facilmente; ma a mi-

fura , che le parti del fluido li vanno fempre più avvicando

,

formano un maggiore oflacolo all' ufcita del calorico, e quin-

di più lentamente Ci riduce il liquore alla temperatura dell'

ambiente. Ora conofciuta la caufa del dilatamento de' fluidi,

e le varie anomalie di quefto elTetto , ci rimane in fine a

rintracciare il modo, onde rilevare con precilione la quan-

tità di un tale aumento.

ARTICOLO Vili.

Maniera di determinare col meiLz/) deW Areometro l'aumento,

chi acquifta il volume de' liquori

.

La notizia efatta dell'aumento, che foffre il volume
de' liquori mediante l'airorbimento del calorico, non è un
punto di vana ricerca. Qiiefta può edere molto intereffante

nelle fcienze , nelle arti, nel commercio, ed in moltiffime

occalioni d,;ireconomia domeflica . Noi manchiamo tuttavia

d'una regola univerfdle, coftante, e llcura per conofcere la

proporzione fra l'aumento di un corpo, e quello di un al-

tro; dacché lìflatti aumenti non fono ne in ragione delle

mafle , come voleano alcuni, né in ragion de' volumi, come
hanno penfato altri, né in ragione comporta delle maflTe , e
dei volumi; ma dipendono interamente dalla bruttura parti-
colare di ciafcun corpo, e dalla varia attrazione delle fue

parti componenti sì rapporto a fé fteile , che rapporto al ca-

lorico . Q^iindi per avere una norma elatta intorno a quefto
punto, iiamo coftretti ad indagare con altrettante prove par-
ticolari l'aumento, eh' è proprio di ciafcun corpo. A tale
oggetto pe' corpi folidi poflediamo da vario tempo la eccel-
lente Macchinetta, che porta il nome di Pirometro, ideata
da principio da celebre Mufchenbroek , indi modellata fotto
a vane torme da altri Filici. Per rapporto a' liquori, finora
fi facea ufo di un matraccio di un collo convenientemente
lungo, con l'avvertenza, che il fuo lume interno folfe da
per tutto uguale. Il matraccio dovea elfere di tal calibro,
che la capacità del fuo ventre folle alla capacità di una li-

nea del fuo collo nella proporzione di mille ad uno . Sicché
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riempiuto il matraccio del liquore, che fi volea efaminare
,

in maniera che alla temperatura del ghiaccio ne foffe ripie-

na la fola palla, faceaiì rifcaldare in feguito, e dalla mag-
giore, o minore falita del liquore lungo il collo, arguivali

r aumento dei fuo volume . Ma poco fi richiede per accor-

gerli della fallacia di quello metodo , almeno per rapporto

ad una gran parte di fluidi. Primieramente rifcaldandofi il

liquore, tutte le fue parti non ix rifcaldano contemporanea-
mente, e con egual prontezza; mentre quelle , che fono al

centro , reftano per lo più al di fotto di alcuni gradì. In

oltre quando ù voglia conofcere I" aumento acquiftato dal li-

quore al di là dei 60 gradi del Termometro a mercurio , li

fviluppa dal liquore ftelTo una quantità di bollicelle, che

tengono in una continua ofcillazione la fua fuperfìcie . Al
grado poi dell'acqua bollente molti liquori fono proflTimi

all'ebollizione , moki bollono attualmente., e molti anche

prima di giungere a quefto grado ; né un liquore, eh' è in

attuale effervefcenza ci permette di determinare con preci-

fìonc la quantità del fuo volume-
In vifta di tutte quelle difficoltà concepì l'idea di far

s), che l'Areometro ftelìo , il quale ferve a rilevare il pefo

fpecifico de' liquori , ferville con eguale accuratezza a far

conofcere l'aumento, che acquilla il loro volume; e l' effet-

to corrifpofe pienamente alle mie intenzioni . Per confeguir-

ne l'intento, cominciai dall' aggiungere , o levare tanto di

favorra al galleggiante , ficchè immerfa entro al fluido da

ef.aminarfi ridotto alla temperatura di gradi dieci , elTb iì

iìabilifca allo zero inferiore notato verfo la bafe del cannel-

lo . Sì riempie in feguito del liquore ftelìo il vafe A, vi

s'immerge il galleggiante, (i riduce alla temperatura dello

zero di Recìumur, fé il liquore è atto a folTrire quefto gra-

do lenza gelarfi , fi lafcia , che la porzione foprabbondante

del liquore fé ne efca pel tubetto L ; ed allora lì nota il

grado d" immerfione , il quale dinota la quantità del volume

del liquore alla temperatura del ghiaccio. Elfendo le cole

così difporte , fi colloca il detto vafe A ripieno dello flelTo

liquore , e munito del fuo Termometro , e del fuo galleg-

giante entro un fornello di quelli , che fi adoperano a ma-
no , in maniera che il vafe poggi fopra la cratjcola , e vi
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flia diritto perpendicolarmente . Allora entro al fornello

fteffo attorno attorno al vafe (ì vanno aggiungendo de' car-

boni acceli : il liquore cosi lentamente fi rifcalda , crefce di

volume, il galleggiante fi affonda fempre pili, e dello fteffo

palFo la porzione del liquore aumentata fé ne efce goccia a

goccia pel tubetto L , e la fuperiìcie del liquore fteflb lì

mantiene fempre allo fteflb livello. A mifura , che il fluido

va fempre più rifcaldandofi , fi nota di cinque in cinque

gradi, indicati dal Termometro, il grado di afibndamento,

cui farà giunto il galleggiante ; avvertendo di mantenere il

fuoco fempre moderato, affinchè il liquore lì rifcaldi grada-

tamente , e dia tempo di poter fare le neceflarie annota-

zioni .

I fluidi alToggettatì a quefla prova furono l'acqua di-

flillata , l'acqua marina, l'olio di uliva, l'aceto comune , il

vino di cipro , ed una fpecie di fpirito di vino , il cui pefo

fpecifico era a quello dell'acqua, come 898, a 1000 e nel-

la Tavola fettima , ed ultima fi trovano efpofti i rifultati,

che ottenni da quefti fperimenti . Entro all'acqua diflillata

alla temperatura di gradi dieci l' Areometro fegua il punto

dello zero, e quando l'acqua ftefla fi trova ridotta a gradi

80 del Termometro , il galleggiante vi fi affonda a gradi

I9-J ; dal che ne fiegue , che il paflaggio, che fa T acqua,

dai gradi dieci agli 80 di calore, porta il divario di 39
millelimi di minor pefo ; ed effendo i volumi inverfamente

come i pefi , fé il volume dell'acqua alla temperatura di

gradi dieci era uguale a 1000 paff^ando alla temperatura dei

gradi 80, acquiffa il fuo volume un aumento di 39 millefi-

mi , e diviene come 1039 . Cos'i pure poffo il volume degli

altri liquori alla temperatura di gradi dieci , come 1000 , 00 ;

quello dell' acqua marina ai sradi 80 diviene uguale a

1051,00 -, quello dell'olio di uliva uguale a 1063,60; e

così degli altri

.

Il metodo, che ora vengo dal fuggerlre per determina-

re col mezzo dell'Areometro l'aumento de' liquori , oltre

all'cffere de' più facili ad efeguirfi , fembra eflere anche il più

accurato di qualunque altro. Contuttociò per avere una pro-

va più evidente della fua efattezza , volli verificarne i riful-

tati per un'altra via alquanto differente. Dal vedere, che
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ftandofane il vafe A entro al fornello circondato da carboni

accelì, a mifura ehe rifcaldavafì il liquore, andava altresì

lentamente fgocciolando dal tubetto L ; mi lì risvegliò l'idea

di raccorre il detto liquore , che ufciva , affinchè aveffe a

lervire di conferma a miei fperimenti . Egli è certo , che

riempiuto il vafe di un liquore qualunque alla temperatura

di gradi dieci , la porzione dello fteflb liquore , che fé ne

efce , allorché lì fa paflare il liquore alla temperatura di

gradi 80 deve edere la mifura efatta dell'aumento , che ac-

quieta il fuo volume, mediante quefto paffaggio. Appoggiato

a quello principio, eh' è della maggiore evidenza , riempì il

detto vale A di acqua diftillata ridotta alla temperatura di

gradi dieci , ed avendola prima pefata , la trovai eflTere di

grani 16251 . Indi rimolfi dal vaie sì il Termometro , che

il galleggiante , come inutili in quella operazione, chiulì

efattilfimamente l' apertura fuperiore del vafe , affinchè l' ac-

qua non avefle a fvaporare , lafciando aperto il folo tubetto

L. Polì il vafe così pieno di acqua fopra i carboni accelì,

e di mano in mano , che l'acqua andava rifcaldandolì , e

crefcendo di volume , fé ne ufciva altresì la porzione au-

mentata a goccia a goccia dal medelìmo tubetto L , e que-

fta veniva raccolta entro un ampolla. Qiiando l'acqua fu al

punto dell' ebollizione , ritirai prontamente il vafo dal fuo-

co , e raffredata ogni cofa ,
pefai feparatamente sì l'acqua

rimarta nel vafe , che quella , che ne era ufcita . Siccome

dal primo metodo praticato coli' immerlìone dell'Areometro

rifultò, che dai gradi dieci ai gradi 80, il volume dell'ac-

qua fi aumenta di 39 millelìmi ; così fé amendue quefti fpe-

rimenti fono giufti , e fé non fi abbia commeflb errore nell'

eleguirli , ne dee feguire , che l'acqua ufcita dal vafe in

quella feconda operazione , ellendo la mifura dell'aumento

acquiftato, il fuo pefo deve ertere al pefo dell'acqua rimarta

entro al vafe nella relazione , almeno proffimamente , di ^g
a 1000 . Fattone dunque il bilancio, trovai, che l'acqua

ufcita era di grani 6 io, e l'acqua rimafta entro al vafe di

grani 15636 il che fta nella relazione di 39 a 1000; col fo-

lo divario di cinque grani , fecondo la feguente formula

39 : 1000 :: 610 : I 56364- 5 . Querto divario poi diviene af-

fatto inevitabile si per l' acqua , che refta aderente a* vafi

,

come
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come per quella qualunque fiafi piccola fvaporazione,, che

non è polFibile di evitare. Rifeci quefla fteHa prova con va-

rj altri fluidi ; ed i rifultati furono Tempre uniformi a quan-

to avea indicato l'Areometro , da qualche piccola differenza

in fuori . Il che ferve vie meglio a comprovare , che l'Areo-

metro fleffo fomminiflra uno de' più iicuri metodi per co-

nofcere l'aumento del volume, che acquiftano 1 liquori in

forza del calorico aflbrbito.

Da quanto ho brevemente cfpoflo nel prefente fag^^io è

facile il comprendere quali , e quanti fieno i vantaggi , che
fi pofTono ritrarre dall'ufo di quefla corretta Macchinetta.
I principi della fua coftruzione fono atti a conciliare tutta

la noflra confidenza, il maneggio n' è facile, l'ufo univerfa-

Ic, e gli efletti corrifpondono alla noflra afpettazione. Con
quello mezzo pofliamo conofcere agevolmente la gravità ips-

cifica di tutti i liquori, valutare il pelo, ed il volume del-

le foflanze mefcolate per entro alle dillbluzioni , determina-
re l'aumento, che acquillano mediante l'introduzione del
calorico; e quindi giudicare del loro pregio, rimaner garan-
titi dalla frode, e dagl'inganni de' venditori , iftituir degli
efatti confronti, introdur nelle mifture quel grado di adden-
famento, che più abbifogna , ed avere ognora in pronto un.

efatto fcandaglio per tutte le occorrenze, che fuccedono alla

giornata. In quanto a me, io mi terrò ballantemente pago,
fé con la rettificazione di quello ftrumento avrò in qualche
modo contribuito ai vantaggi della Società.

Tom. VII
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Tavola

Per le Diflbluzioni

Gradi
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Tavola II.

Per le Diffoluzioni del Sai marino
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Tavola VI.

Del tempo impiegato dai qui efprefii liquori nella perdita d

cinque in cinque gradi di calore, cominciando dai gradi

80 del Termometro a Mercurio fino ai gradi 15; eflendo

la temperatura dell' ambiente a gradi dieci

.

Gradi
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Tavola VII.

DcH' aumento del volume acquiflato dai qui efpreflì liquori con

l'aggiunta di cinque in cinque gradi di calore , computando il

loro volume , come looo, oo, alla temperatura di gradi dieci.

Gradi

Terni.
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SOPIiA UNA TOSSE
DEGLI ALIMENTI

Del Sig. Dotf. Giovanni Verardo Zeviant.

OLiva Brentonega d'anni 60 vedova di Giacomo Claufa

,

da molti anni fottopofta ad un facile catarro, talvolta

marciofo , e fenza raffreddore; ed inoltre ad una or più, or

meno dolorofa e diiììcile difcefa degli alimenti al ventricolo ,

il d\ primo dell'anno 1791 ebbe più del folito ingombrata
la via degli alimenti dopo aver mangiato con avidità del

mandorlato. Di li a poco fentì una dolorofa interna trafit-

tura fotto allo fterno con un fenfo di crepatura ,
per cui la

voce rimbombava al bado ventre ; e fé le eccitò una tolTe

,

che portò alla bocca per modo di catarro una materia, che

avea l'odore ed il lapore del mandorlato inghiottito. Da
quel giorno in poi la icarfilTìma quantità di cibo e bevanda,

che ingollava per fofrenere la vita e moderare la fete , po-

chi iftanti dopo moveva una tofle foffocativa , che portava

alla bocca in loro propria foftanza una porzione delle cofe

ingollate. VùTe in queflo flato ad ogni ora minaccievole di

foffocazione per giorni trenta ; fempre livida in faccia : dal

principio rauca , e poi fenza voce : fìtibonda , (litica , con

orine fcarfe infocate; col decubito nel deftro lato impedito;

con veglie perpetue , in fine interrotte da un grave fopore

.

Dopo li trenta giorni cominciò a febbricitare fortemente :

cefsò del tutto la toffe : menò dalla bocca un alito grave e

cadaverico: fi turbò nella mente; e foflbcata morì li 2 Feb-

braio 1691 .

Sofpettando io da quella qualità, e da queflo ordine di

fintomi un libero tranfìto dall'imo efofago all'interno pol-

mone ; e non rammentandomi di avere più né Ietto né ve-

duto un fimile cafo, volli accertarmene con la ofTervazion

del Cadavero. Avvifati pertanto due periti Chirurghi , di

quanto io defiderava di verificare coli' occhio , fu la opera-
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zione anatomica quanto il cafo comportava efattamente e di-

ligentemente efiguita dal vSignor Antonio Lori ^ e dal Signor

Luigi Montsrojfi alla pref^nza dell'egregio Medico Signor

Paolo Silvejìri e mia, unitamente a quella di altri Giovani

itudioll di Medicina e di Chirurgia.

Aperto il petto , appar\'e il polmone deflro nella Tua

fuperfizie livido , e fortemente aderente alla pleura : dalla

quale volendolo fiaccare, forti in cavità molta materia flui-

da e latticinofa . Eflratto dalla calTa del petto il polmone

con la trachea arteria, unitamente all'efofago ed al ventri-

colo j e rivoltato con la fiia faccia pofteriore al davanti,

ebbefi fotto l'occhio l' efofago , che in tal politura fovrafla-

va alla trachea arteria . Divifo quello, fecondo la fua lun-

ghezza fi trovò illefo fino al fito dove finifce di accompa-

gnare la trachea arteria . In quedo fito era traforato e con-

funto, e mofirava una grande apertura fatta per erofione di

foflanza . Di là da quefto fito tornava illefo T efofago ; ed

era aperta e libera fecondo natura la via al ventricolo : il

quale era bensì riflretto , ma pur femipieno di materia de-

gli alimenti , mezzo corrotta , ed in tutto fimile a quella

che fpandevalì nella cavità del petto ." Divifa dopo a lungo

la trachea arteria , fi trovò internamente in tutto il fuo

tratto livida e fcabra , con le ghiandole ne' dintorni gonfie

ed infiammate. Segnatamente nel iito ultimo di efia , dove
dividefi nei bronchi, dirimpetto all'apertura morbofa dell'

efofago , efia pure con efib fi trovò traforata ed erofa , a

fegno di poter dare dentro di {e libera l'entrata al cibo in-

ghiottito che cadeva giù dall' efofago verfo il ventricolo.

Stendevall il vizio dietro la prima divifion defira de' bron-

chi, ed attaccava di cangrena il vicino polmone: dove era-

no aperte delle bocche che a guifa di grotte Ci immergeva-
no profondamente dentro di efl'o . Quefio defl-ro polmone era

denfo e pefante , e zeppo internamente non di fangue o ca-

tarro, ma di flrania materia che lo ingombrava. Il finiftro

polmone era lieve e fecondo natura. Il cuore era flofcio , e

del tutto privo di acqua il fuo pericardio

.

Per conofcere la natura della malattia , che a queflo

termine non piìi veduto menò , bifogna diflinguere il fuo

corfo in tre tempi : che formano tre epoche diflinte , e tre
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mali un dall'altro diverfi'^ differenti , quantunque da una
in altro pafFati.

Il primo tempo comprende il male clie manifedavafj

con le perpetue ricorrenti moleftie catarrali , alle quali fla-

va congiunto uno ora più ora meno diflìcile , talvolta im-
pedita, tranlito degli alimenti giìi per l'efofago.

Il fecondo tempo comprende il breve fuo corfo di un
mele per tutto il Gennajo 1791. quando dopo il fenfo d'ia-

terna crepatura, mancò la voce, e inforfe una toffe, minac-

ciante foftbcazione pochi iftanti dopo il cibo o la bevanda :

la qual toffe portava alla bocca materia catarrale pregria

delle qualità del cibo poco prima ingollato.

Il terzo tempo comprende il breve corfo del male delli

tre ultimi dì di vita dell' Inferma > quando inforta una acu-

tidìma febbre foffocata morì

.

L'affezion catarrale del primo periodo, e l'impedito

tranfito degli alimenti per l'cTofago , io li derivo da una
morbofa interna cagion fola : cioè da un ingrolTamento del-

la maggiore delle ghiandole bronchiali, la quale è (ìtuata

alla prima divilione della trachea arteria: m.orbo perciò ap-

partenente alla trachea arteria propriamente e non all'efofa-

go. Il Verejenio (fu famofo Anatomico al cominciamento di

quello fecolo) fu il primo ad accorgerfi che ad ogni divilio-

ne de' bronchi Hanno delle ghiandole , maggiori e minori,

facondo dai grandi rami in minori fi va dividendo l'afpera

arteria dentro il polmone . Egli chiamò quelle ghiandole

dal (Ito che occupano ghiandole bronchiali . Ma gli Anato-

mici a lui pofteriori per onor dell'Inventore , vollero chia-

marle Verejane . Nel (ito appunto dove fta e giace la mag-

giore e prima di quelle ghiandole era l'apertura ed eroso-

ne , che trovofli nella noftra Donna dopo morte . E' dun-

que giudo il conghietturare che quella ghiandola fegnata-

inente folTe la ofl'efa nel primo male. L'ollruzione di ella j

il fuo ingrodamento , la fua fcirrofità producevano dapprin-

cipio , e per lungo corfo di tempo dappoi , e le moleftie ca-

tarrali , chiamato ivi maggior corfo di umori dal maggior

pefo, dalla prefTione, o dallo flillare da eda di fottile umo-
re icorofo ftimoiante qualche volta marciofo per la imper-

fetta fuppurazione di qualche parte di eda ; e producevano
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altresì un'anguftia all'efofago in tal fito , che facea nel tem-

po ftelTo il difficile tranfito degli alimenti, che provava l'in-

ferma unitamente alle molelHe catarrali . Perciocché non è

bifc^no di credere Tempre le ghiandole dell' efofago inzeppa-

te ed oftrutte quando appare il difficile traniito degli ali-

menti giù per r efofago al ventricolo. Ippocrate nominò que-

fto morbo come prodotto talvolta da lullazione di vertebre,

che fanno all'efofago preffione fenza fua lefion propria e

particolare.

Or qual fu la cagion prima dell' in groffamento morbofo

di quella ghiandola ':' Non avendoli fcorte in quella Donna
ftrume o altre concrezioni ghiandolofe in altre parti , non

è da derivarlo dalla qualità di umori groffi ed oflruttivi

,

né da qualche forefliera infezione che affetta di figgerli nel-

le ghiandole . Laonde io dubito che debba chiamarlone in

colpa il di lei meftiero , che fu di farinata : eh' è quinto

dire fempre occupata in menare e pigiare le palle , in cri-

brare farine , in premere il torchio . La continua agitazio-

ne ,
preffione e piegatura del corpo , con la ritenzione affi-

dua del fiato
, può aver pigiata ad ogni momento la graa

ghiandola bronchiale, e fattala ingrofTare ed infcirrire . Non
s'è trovato ancora dagli induftri Anatomici il condotto ef-

cretorio di quella ghiandola : ma lì può conghie tturare che

l'umore che fepara , ferva più torto al polmone che all'efo-

fago : flantechè inferiormente ad ogni altra divifìone de' bron-
chi dentro la foftanza del polmone fi trovano fimili ghiando-
le; le quali è certo che non appartengono e giovano all' e-

fofago . E fé appartiene al polmone il condotto fuo efcreto-

rio, per un'altra ragione può effere oflrutto , e qumdi in-

groffata la ghiandola: cioè per l'aria refpirata fempre zeppa
ed ingombra di volatile farina . Ma io amo meglio di in-

colpare la cagion prima, o fìa la pigiatura di ella ghiando-
la, che l'oftruzione per farina refpirata , dal non aver ve-
duto io frequente tal morbo in coloro che abitano dentro
a' molini da farina dì e notte ; e per averlo veduto piìi

volte in altri Farinati : e fegnatamente nel marito di quella
noflra infelice Donna ; benché in quefto e negli altri non
lìa pervenuto a traforare la trachea arteria e l' efofago.

La tode foUbcativa con la perdita di voce, e col ri-
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gurgito degli alimenti per la trachea arteria del fecondo pe-

riodo , io la derivo dalla erolìone cancherofa prodottali col

tempo nella ghiandola infcirrita
, pallata a ronfumare col

corpo della ghiandola il Tito fteifo dove era fituata , fino a

traforare ivi la trachea arteria , ed il fottopofto anneffo efo-

fago ; come trovoiTi nel Cadavero . Di qui l'aria refpirata,

che dovea tornare al capo della trachea arteria nella efpira-

zione per formare la voce , ufciva in vece dal gran foro

dentro all'efofago, e di qui al ventricolo, dove rimbomba-

va inutilmente , ed era muta l'inferma . All'incontro gli

alimenti che per la ftrada loro ufata difcendevano al ven-

tricolo , fi fparpigliavano in parte dentro la fleffa morbofa

apertura dell' efofago e della trachea arteria; e lì fpargevano

a riempiere inferiormente il polmone , in parte falendo fu-

periormente a dar fegno della loro qualità con la molefta

tofl'e fofìbcativa

.

Sinché nel terzo periodo , pieno zeppo il polmone de-

flro, e qua e là irritato e corrofo dalla ftrania materia, fi

formò la peripneumonia , che coli' apparato funefto de'fuoi

Untomi portò all'altra vita l'inferma: veggendolì nel fuo

cadavero raccolta nel polmone deflro e fuori di effo fpanta

la materia degli alimenti, in tutto limile a. quella che tro-

vofli dentro il ventricolo.

Non è da confonderli quello cafo con quello defcritto

dal Boeravio , col titolo : atrocis ncc prius dcfcripti morbi

Hiftoria , dove trovoflì bensì una grande apertura all' imo
efofago, che trafmetteva la materia degli alimenti nel petto.

Ma come che era in quello illefa la trachea arteria ,
gli ali-

menti efcivano al di fuori del polmone , e non dentro di

elio : e però non era in quello la tofTe degli alimenti . Cosi

fu pure di un Tifico rammemorato òM' Eijìero negli Atti

de' Curioli della Natura; maxim; mirabamur pttlmonem Jìni-

ftrum inter & pleuram ubi non adhttrebat , colluviem quam-

dam fufcam , libram [uperantcm , & odoris medicamentojt non

ingrati , repertam fuife . Cujus in originsm cum inquirerem ,

-vidimus tandem cum flupore in £fophago duos pollices fupra

diaphragma foramen pollicis latitudine , oris nigricantibus iin-

dique cinBum : per quod fine dubio tanta liquoris copia in pe-

Bus efJÌHxerat , qui ajfumtas ante obitum aquas cordiaks re-
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dokbat . toni. i. pag. 141. Che però è da dirfi il nofiro

cafo nella Medica ftoria ancora unico e folo . Intendo di

dire non pili olfervato e defcritto : perchè non dubito io

punto, che altre volte non fia intravenuto, non conofciuto
ne fofpettato dai Medici in tempo della malattia degli in-
fermi , e quindi non rintracciato da effi ne' Cadaveri ; nei
quali non fi rileva fé non quando fia appoflatamenre cerca-

to ed indagato . E' nuovo quefto morbo , direbbe il TiJTot-

ti , non per mancanza di ofTervazioni , ma per difetto di

Oflervatori

.

R
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L ET T E li A
Del Sig. Leopoldo Marc-Antonio Caldani

^ L e H I.A RISSIMO

Sig. Dott. Verardo Zeviani.

SOno fcorfi ornai ventifei anni da che venne a quefta Cit-

tà il famofo Ermafrodito Michele Anna Drouart Parigi-

no, ( com' egli proteflava di effere ) di cui ce ne trafmifc

prima d'ogni altro la defcrizione coli' aggiunta di opportune

tavole il celebre Sig. Morand, Segretario perpetuo della rea-

le Accademia di Chirurgia di Parigi. L'olTervai io pure qui

in Padova, in compagnia di dotti ed eruditi amici , fra li

quali debbo nominare a cagion d'onore l'illuflre Naturali/la

Sig. Ab. Fortìs . E lìccoaie , oltre alcune delle particolarità

indicate dal Sig. Morand medefimo, ve ne trovai dell'altre,

non folo a lui sfuggite, ma sì bene ad altri Signori ugual-

mente celebri e fperimentati , i quali efaminarono lo fteflTo

Michele; cos'i ho creduto che quefte mie oflervazioni, e quel-

le che feci non molto tempo fu di un altro pretefo Emafro-

àito , poteffero fervire di argomento alla lunga lettera che a

V. S. lUuflrifs, invio, nella quale, in mezzo al paragone fra

le Oflervazioni del Sig. Morand e le mie , avefl!ero qualche

luogo alcune riflcflìoni intorno a quanto fopra lo fteflb fog-

getto da chiariffimi Scrittori fu pubblicato.

Oflervò dunque il Sig. Morand una verga al luogo fuo

naturale ( fig. i. ) guernita di comuni integumenti, fatta

di due corpi cavernolì, con ghianda non bucata e fcopeita,

avvegnaché non mancante di prepuzio, e di groflezza uiuale

SI alla bafe come alla punta. Una folletta ( lett. a ) ei f:o-

perfe fu quefta ghianda laddove efler fuole l'apertura dell'

uretra, che poteva nafcondere un grano di lenticchia: e a

quefta fofletta era quafi continuo un folco, ( lett. b ) che

fendendoli dalla ghianda inferiormente lino alla radice della
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verga, che avrebbe potuto ricevere la parte fuperiore dell'

uretra, fé quefto canale non folle affolutamente mancato.

Ai lati di quelto folco forgevano due tenui porzioni di

pelle raddoppiata, ( lett. ce ), che fervendo di doppio freno

alla fteira verga, ed eifendo di qusfta più corti, la teneva-

no rivolta al baiTo . Nello flato di libidine diftinguevali al-

cun poco il fuo legamento fofpenlìvo , e moRravali allora tut-

to quel corpo lungo tre pollici e mezzo, ma due pollici fol-

tanto quand'era vizzo.

Sbucciava quella iimulata verga dall'angolo fuperiore di

una fefTura, comprefa da due grolle labbra ornate di peli,

più (itti a quella regione che diceiì Moria di Venere ; onde

quelle labbra, e la feffura che le fuperava, rapprefentavano

efattamente il feflb femminile . Efplorando col tatto le dette

labbra dillinfe manifeRamente in ciafcuno tre canali o cor-

doni, che parea lì perdeffero nella cute, e quindi una fpezie

di funicolo fpermatico; ma non diffinfe già i teflricoli: ag-

giugnendo , elTer affai difficile, porta una tale (trattura, che

quelli folfero rinchiufi ancora nella cavità dell'addome.
Disgiunte le fuddette labbra l'una dall'altra, al difet-

to dei membro, com'ei lo chiamò, e alla diflanza di due
pollici, trovò un'apertura eh' ei dice bislunga ( lett. d ) la

quale fomigliava all'orifìzio di una vagina, priva però d.-lle

ninfe, e dell'imene. Era oltre a ciò l'apertura cotanto an-
gufla, che poteva paragonarli all'orifìzio della vagina di un
feto femminino, venuto allora allora alla luce; e vi forgeva
internamente e inferiormente un corpicciuolo ( ktr. e ) car-

nofo , molto roffo della grandezza di un pifello

.

IntrodufTe il Chirurgo francefe il dito niignolo nella

detta apertura , e fi avvide che il fuo fondo fuperiore era

fatto a volta; ma non s'incontrò in alcuii foro o prominen-
za, che poteffe prenderli per la bocca dall'utero. Ne perciò

è da dubitarli, ei foggi ugne , che non vi (ìa più oltre uà
canale, più lungo della vagina; poiché vi cacciai per entro
una candeletta, all'altezza di quattro pollici.

E nemmeno può nietterfi in dubbio che l'uretra non
iftocchi dentro di quello canale, avvegnaché il luogo dello
flocco non pofla con lìcurezza indicai !ì . Congetturò non
pertanto il Sig. Morand , che quello lurgo fcile a! fondo

R ij
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della vagina; perchè avendovi introdotto una tenta pel trat-

to di quafì tre pollici. Ci vide allora ufcirne l'orina, e con
tal groHezza di filo, che quafi uguagliava l'apertura della

vagina medelìma. Quindi egli conchiufe che l'uretra, inco-

minciando fubito al di là dell'apertura vaginale, aveffe il

naturale fuo diametro lino a tanto che alla vefcica perviene.

Finalmente notò il Sig. Morayid , che quella regione,

che dicelì perineo ^ era ertola per lo fpazio di un pollice e

mezzo; la qual mifura, com'egli penfa, eccede la con'June

eftenfione del perinèo femminino.
Qui l'autor francefe termina la defcrizione de' genitali

di Michele Drouart . Indi dopo la fpofizione di alcune baje ,

che coftui raccontava a tutti, foggiugne che fé (ì confiderà

in Micheli un camminare da uomo, una llmmetria di cor-

po ed una voce mafchile, una decifa inclinazione per le don-
ne , una fpecie di barba al mento e al labbro fuperiore : fé

fi riflette che non ha traccia di mammelle femminine ; che
gode di una robufta fanirà , fcevera fpecialmente da que' mor-
bolì fenomeni che precedono i fangui , o feguono il ratteni-

mento di quefti ; fé tutto ciò, ei dice, fi conlidera attenta-

mente, io fono portato a credere che in eflb manchi l'ute-

ro 5 e che il istio virile fia quello che predomini .

In mezzo però a tutto quefto , ofTervando, fcrive egli ,

in ogni parte una bizzarra mefcolanza di ambedue i fedi ;

dacché la pelvi è un poco più an>pia di quanto convenga ad

un giovinetto d'anni fedici ; ed una delle cofcie fembra di

mafchio , l'altra di femmina, ho creduto di dover contener-

mi dentro i limiti di un femplice offervatore .- e ciò tanto

più, che molti ragionamenti fatti fu quello propofito non;

hanno fparfo alcun raggio di luce fu di una materia cotan-

to ofcura

.

...
Sino a qui ho epilogata la memoria del Sig. Morand

,

la quale fi legge negli atti dell' Accademia reale delle Scien-

ze per l'anno 1750. Ora aggiugnerò le oflervazioni mie ful-

lo ftell'o foggctto ; le quali mi obbligarono ad eflere di opi-

nione contraria a quella del dottiffinio autor francefe, dell'

immortale amico Sig. di Haller {a) e forfè del celebre Sig.

{i) El. Fhyf. Tom. VII. Lib. XXVIli. i. XX. Dot. s-
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Arnaud (a) ; conciofllachc paja che anche quefti lottofcrivad"

in appreilb , ma tacitamente, all'opinione o congettura del

Sig. Morand . Quelle oflervazioni mi coftrinfero non già a

congetturare, ma a ftabilire fsnza elitanza, che Michele An-
na Drouart è una femmina; la quale ( per tutto quello al-

meno che efteriormente compariva ) non era differente dal-

le altre, che per una piuttoflo infìgne lunghezza e grofTez-

za della clitoride , come anche per qualche viziofa confor-

mazione all'orilizio della vagina;

Ed in primo luogo afferifco per efami replicati , che in

quell'età di anni 35 in 56 ne'qu;ili io offervai la Drouart^

la ghianda era più larga alla bafe ( lect. / fig. I. ) che al-

la punta ( lett. g ) ; che la corona di ella era adai più am-
pia di quello che, generalmente parlando, con\-eniva all' an-

guria del fuo collo; e finalmente che nefluna irritazione era

capace di far sì , che la fimulata verga lì tendelTe .

Se avelli preflato fede a cortei , avrei dovuto ripetere

quella impotenza, ch'effa diceva di Ioli quattro anni addie-

tro, dall' abufo venereo, fpecialmente con giovinette cui C\

compiaceva di togliere il iiore della verginità. Bugia imper-
tinente e palefe, della quale io rimproverandola, fu coftretta

a difdirfì ; non effendo poflibile un (iffatto abufo col mezzo
di una parte , che da un doppio freno come da una briglia

( Fig. II. lett. /
) era obbligata , malHme in cafo d' intuone-

fcenza, a piegarfi in arco, coli' eflremità rivolta inferior-

mente.
Era quefla clitoride lunga tre pollici di piede parigino,

e groffa un pollice un pò crefcente . Non mi fu poflibile il

vedere, o il diflinguere colle dita il legamento fofpenfivo,

allerito dal Sig. Morand \ naturalmente perchè quella non
più fi facea rigida ; ed anche perchè la Drouart fattafi adul-
ta , e più pingue , il grado che attorniava quel legamento
non permetteva che quello fi diftingueffe

.

Del redo quel folco { Fig. I. lett. b ) limitato dalla

cute un pò rifiiltante e raddoppiata, che dal Sig. Morand fu

creduto capace di nafcondere porzione dell'uretra, fé in ef-

(«) Mera, de Olir. Prem. Pan. LonJou. i7<8 .
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fetto querto canale non fofle mancato; quel folco, io diffi

,

parevami una doccia fcavata, per cosi dire, nel frenello, che

quindi più manifeftamente compariva doppio ; ed i cui lembi

non lì univano già poco fotto alla clitoride per feparan'ì poi

di nuovo , come dimoftrano alcune tavole (a) del lodato Sig.

Morand ; ma profeguivano il loro cammino dall'alto al baf-

fo, ciafcuno dal tuo lato ( Fig. I. lett. ce ) lino all'ingref-

fo dall'antro virginale, ove andavano a perderfl. Si acco-

ftavano que' lembi fra di loro un poco oltre la propria ori-

gine, indi lì allontanavano i' un dall'altro; aveano un colo-

re rolT-ofcuro , e comprefi fra le dita mi parve che fodero

di una foftanza quaQ fpugnofa. Quindi è, ch'io fofpettai ef-

fire cofifìatti lembi ( che fpiegati inferiormente la già indi-

cata briglia coftituivano ) ninfe informi, delle quali altrove

non elìffeva alcuna traccia. Un tal fofpetto parvemi anche

confermato dalla figura della briglia ftefla , che a guifa di

falce, come rilevali dalla figura feconda, fottoftava alla cli-

toride, che tenea rivolta inferiormente. Producendofi le nin-

fe non da un luogo lolo del prepuzio di efia clitoride, co-

me viene fcritto comunemente , ma da due , ficcome dirò

più oltre, io penfo che flirate e fpinte in fuori da! fover-

chio aumento della clitoride medeiima fianiì trasformate in

quella briglia; reftando appena qualche traccia di effe in

que' due lembi di cute rifaltante, che tante volte ho indi-

cati.

Non mancai di efplorare ' ancora le groffe labbra, ma
non potei diftinguere li tre vafi o canali componenti , fe-

condo l'offervator francefe , una fpezie di funicello fperma-

tico . Sentii veramente alcune inuguaglianie
,

quali tutte

difpofl-e per lo lungo, e difcendenti dalla fciffura addomina-

le fino alla piega o folco, che è fra la parte interna della

cofcia, e i gran labbri: ma fofpettai che tali difuguaglianze

o foffero globetti di pinguedine , o piuttofto li vali del le-

gamento rotondo dell'utero, forfè alquanto piÌK ampj del

folito . Aggiunfe pefo a quello fofpetto 1' indolenza della

Drouart, malgrado un replicato efame di quelle parti, necef-

(•») Fis- >•



Lettera. 135

fario ad una minuta e dirtinta efplorazionc . Avrebbe potu-

to colei non f^ntirfi molto addolorata
, quando que' vali

fodero appartenuti ad un cordone rpermatico/

E poi, come poteva ellervi cotello funicello , e manca-

re il tefticolo che da lui pende i E troppo manifefto , che

al tefticolo è attaccata una briglia , oflìa un governale , che

fi crede atto ad ajutare la difcefa di quello dalla cavità

dell'addome , dov'era prima rinchiufo ed attorniato eretta-

mente dal peritonèo, ficcome lo fono molti altri vifceri, in

un canaletto (fatto dallo fteflb peritonèo) che fi fpiega in

una borfa , la quale diceli vaginale comune {a) . Ora in que-

fta difcefa il tefticolo precede mai fempre il funicolo fper-

matico propriamente detto. E diftatti veftigio alcuno di va-

fì fpermatici nello fcroto di coloro non fi ritrova , ai quali

non fono per anche ufciti i tefticoli dall'addome. Per la

qual cofa li ha ragione di maravjgliarfi del fu Sig. le Cat

,

il quale (b) per opporfi all'Autore della memoria che qui fi

efamina fcrilTe ( e lo fteflo fece il Sig. Arnaiid ) che la

Drouart poteva avere li tefiimonj nel ballo ventre. Dille

quindi fu quefto propofito , ma con modi alquanto inurba-

ni, proprj il più delle volte di perfone o nate dal fango, o
mal educate , il Sig. Ferrcìn [e] che nemmeno li più igno-

ranti poflono immaginarfi , che le difuguaglianze , le quali

s'incontrano nelle gran labbra della Drouart, fiano il cor-

done fpermatico

.

Ma cos' era quel corpicciuolo rotondo e carnofo in ap-

parenza , fegnato colla lettera e della figura prima? Non

{a) Qui cadrebbe in acconcio di collier- tomiche le2Ìoni , uno fé ne trovò che aveva
mare con nuovi fatti ciò che fcrifiì nelle una grjnd' ernia congenita di ominto . Fu
Injìiiutiones I-kyfìologkit , e ripetei ancora veduto da tutti li giovani fludenti 1' enorme
nelle ^natomictt Injìitutionei Cosi è. La tacco evidentemente continuo al pariionio,

tonaca vaginale comune prodotta dal peri- dal cui fondo forgeva il telticolo ( eh' ^ra
Ionico non fi può affolutamente mettere in a contano dell' omento fteatomatofo ) con
dubbio . Oltre quello che intorno ad efTa il fuo governale , e con porzione del funi-
lia fcritto ultimamente anche il chiarifs. Sig. colo fpermatico . Confervo quefto pet.r.a pa-
Tumiati P.P. di iVnaicmia in Ferrara nel* tslogico , come ora li dice da più d'uno ;e
le fue Ricerche anatcmiihe intorno alle tia- può vederli da chiun-^ue . Se avrò tempo
finali dal tejììiolo , d(.ve feppe riHattere che mi avanzi ne darò la dcfcrizione e la

nicdtflamente alcuni attacchi ingiuili ed in- tavola .

civili, che fi leggono nel IV Volume di (i) ^rnaud loc. cit.

quefti atti accademici; l'anno fco!fo i:>t (e) Memoir de l'Acad. des Sciences i-c.
fra li cadaveri clie q.;! Ie;virono alle ana- An. 1747.
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era già quello ifolato

,
per così dire , e confinato foltanto

al luogo dove appariva. Se a quelli Autori chiariflìtni , che
hanno efaminato la Droitart folle caduto in penfiero d'intro-

durre una picciola fpatoletta nella vagina , e premere a un
lato il detto corpicciuolo , avrebbero veduto eh' elfo era

continuo a due lembi di cute interna rifaltante , e raddop-

piata ; i quali comprendendo una fcanalatura, la cui eftre-

mità fuperiore , o principio non poteva diftinguerfi , in quel

corpicciuolo papillare fi terminavano . Sembrami che fi po-
trebbe raflbmigliare quel doppio lembo dell'interna pelle a

quello ftrumento chirurgico, che chiamafi guida: e, fé non
vi fofle fiata la detta fcanalatura, fi avrebbe potuto prende-
re agevolmente per una di quelle colonne della vagina, le

quali terminando tìzW imene (che nella Drouan era forfè

confufo ed inneftato cogl' integumenti comuni ) cofl:ituifcono

parte di ciò, che i veri Anatomici chiamano caruncole mir-

tiformi ; riconofciute impiopriamente da qualcuno, come li

foli avanzi dell'imene lacerato.

Ho detto che il principio di quefia fcanalatura non po-

teva indicarfi : ma fé vi è luogo a conghietture , e fé dee

preftarfi fede alla fiefia Drouart , fembra poterfì dire che

conduc-eva all'orifizio dell'uretra : e ciò perchè dirigendo

una tenta per quefto folco , quando quella innoltravafi pel

tratto di tre pollici , inchinandola un poco anteriormente

,

alferiva la Donna di fentire degli fiimoli di orinare . Quefta

alferzione fperar mi fece di penetrare colla tenta dentro

della vefcica : ma la lufinga fu vana . Difiefa in oltre fupi-

na la Drouart, efpofi ad una gran luce l'apertura della va-

gina, per ofTervare fé qualche cofa avefie internamente pro-

tuberato , che afiomigliar fi potefTe all'orifizio dell'uretra:

ma per l'anguftia del canale, ciò non fu poflìbile. Se non
mi venne però fatto allora di giugnere a tanto, ebbi non-

dimeno per cotal modo a fcoprire cofa , la quale per con-

feffione del fuppofto Ermafrodito , che ne reftò molto forpre-

ib , non era fiata fcoperta da altri

.

Mi parve dunque di vedere dentro della vagina un
fottil fette, che nella giacitura fupina della Drouart, dalla

parte fuperiore ftendevafì all'inferiore; che è quanto a dire,

in fito eretto, dall'anteriore alla pofteriore. Quindi, intro-

dotto



Lettera. 137

dotto il dito mignolo della man deflra , trovai una fottile

membranofa tramezza, che ftela dall'alto al bairo, la vagina

divideva in due canali, cioè deftro e liniftro. Se poteffi fi-

darmi intieramente dell'efame fatto da un dito limile, aflicu-

rerei fenza efitanza, clie quefti due canali fono di un egual

diametro, e che la tramezza inferiormente i difpofla a gui-

Ì3. d'arco, con la concavità rivolta in balTo ; e dippiìi , che

queflo fetto incomincia un .pollice all' incirca al di fopra dell'

orifizio comune della vagina, il quale è molto pili auguflo,

che non è feparatamente ciafcuno dei due indicati canali.

Sembravano anche quelli internamente lifcj , fé li eccet-

tua il deliro ch'era occupato da quella piega prominente e

folcata, che ho poc'anzi defcritta ; lìccome pure da certe al-

tre ineguaglianze, le quali potrebbero paragonarli per qual-

che modo alle notiffime ru^he della vagina medelima . Ma
fra quelle inuguaglianze una ve n'era di molto notabile,

perche più rilevata e grolTa dell'altre, e lituata nel parete

anteriore della vagina delira in vicinanza del fetto. Se, co-

me dilfi, l'efplorazione da me fatta col dito mignolo non

potelle andar foggetta ad errore, francamente pronunzierei

,

che quella prominenza è l'orifizio dell'uretra: e ciò con

tanto maggior fondamento , quanto che , fpignendo il dito

contro la prominenza faddetta , lo (limolo di orinare ecci-

tatoli a quell'urto, obbligò la Drouart a pro^-ompere nelle

feguenti parole: z,'oila le trou dn canal de l'urine; il quale

per confeguenza era bene una cofa alTai diverfa dall'orifizio

della vagina, che fatto difegnare dal Sig. Amaud {a) non
poco più alto del (ito fuo naturale, di figura rotonda, e

del diametro di una linea appena crefcente , fu da lui prefo

pel foro dell'uretra.

Volli dirigere a quella parte una tenta , onde introdur-

la nella vefcica , ma non mi fu poffibile . Feci lo ftelTo ten-

tativo a fine di rilevare la profondità delle due vagine, e

non potei afcendere colla tenta oltre li tre pollici ed altret-

tante linee. La Donna in un cafo e nell'altro rifpingeva la

mia mano, proteflando che ne provava dolore. Névi fia chi

fi maravigli della difficoltà dell' imprefa
,

quando confideri

(«) Ipog. cit. Tav. XI. Fig. I. let. e.

Tom. VII. S
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che quefte parti poceano edere foverchiamente irritate dal

lungo efame cui erano foggiaciute; e che in o'tre trattavaii

di organi mal conformati. Conveniva dunque, maflìme nel-

la ricerca dell'orifizio dell'uretra, andar tentone: e fi noti

bene che lo ftefl'o Sig. Morand , Chirurgo peritiifinio quanto
altri mai, per mero accidente incontrò colla fonda l' orifizio

di cui fi parla . E fé un uomo di tal perizia vi riufci a ca-

lo , chi non farà prefo da maraviglia, leggendo nelle memo-
rie de' chiarifilmi Signori le Cat e Ferrera (a) che ammendue
videro l'uretra della Drenarti Ciò fece l'uno e l'altro col

ritorco!-e i labbri della vulva all' infuori, e fpignere addietro

la pelle del perinèo, che limita pofleriormente l' orifizio del-

la vagina. E da invidiarfi una tanta felicità: tanto più che
il Sig. Ferrera aggiugne , che quefto orifizio era (ituato pre-

ciiamente a fuo luogo tra le ninfe, ficcome nell'altre don-
ne; e che il diametro n'era naturale, comi fi riconofceva

dal getto dell'orina. E di ninfe parimente, polle ai Iati di

queft' orifizio medelimo, avvegnaché pili piccole, fa menzio-
ne il lodato Sig. le Cai. Q^ianto a me, ripeto ciò che dif-

h poco prima-, cioè o che mancavano le ninfe alla Drouart

,

o che piuttollo erano que' lembi eflenuati di cute, i quali

comprendevano il folco notato colla lettera b della figura

prima : ed aggiungo ancora , che non avrei potuto ritorcere

le labbra già nominate, e meno poi a fegno di rovefciare

alcun poco all' infuori li grolfi e duri lembi dell'apertura va-

ginale fenza addolorare moltidìmo la paziente: e ciò tanto

più, che trattavad di un foro aliai angudo.
Può dunque edere che in que' tempi, ne' quali i Si-

gnori Ferrein e le Cac odervarono quedo pretefo Ermafro-
dito

.,
le gran labbra fodero molto piìi edenuate e pieghevo-

li: ma non per quedo io avrei conchiufo che l'orifizio del-

l'uretra aveva il naturale fuo diametro; tra perchè io fon

di parere che di un tal diametro non davi mifura determi-

nata , come anche perchè fé la Drouart non orinava allora

aìtrair.ente da quello che faceva, quand'io la vifitai , il filo

dell'orina era tanto grodb quanto l'apertura edema della

{a) Aiiisu'J, e Tvlemoir. tie l'Acca;!, dis Sciences lucg. cit.
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vagina ; cioè quanto il dito mignolo di una dalle mi; mi-
ni , cii; mi fembrano proporzionate alla mia corporatura

preflbcchè atletica . Per la qua! cola non fo comprendere

come mai potede deciderfi dal Sig. Araaad , che l' apertura

vaginale fuddetta apparteneva ad un uretra mafchile , aperta

rei perinèo fra la borfa divifa in due ; dacché prefe per

borfa o fcroto cos'i divifo le due gran labbra della Drouart

.

Del redo quella porzione di cute che limita pofterior-

mente l'apertura della vagina, non folo era più groffa del

naturale, ma lì avanzava anteriormente anche più del foli-

to ; d'onde poi moftravalì il perinèo molto eftefo . Se fi ri-

fletta però che trattavali di un antro virginale, non il reme-

rà forprelb di tanta efleniìone , avvegnaché per introdurvi

con pili facilità il dito mignolo, che mi veniva flretto for-

temente alla bafe , folle neceffario diriggerlo obliquamente
dal d'avanti al di dietro. Il Sig. Ferrein al contrario potè
introdurvi il dito indice, che in lui non farà Ihuo più vo-
luminofo del dito mio mignolo ; altrimenti la donna che
per poco fotto quelle efplorazioni moftravafi , non fo fé da
vero o apparentemente , addolorata, non ne avrebbe permef-
fa l'introduzione; non potendo io perfuadermi, che nell'in-

tervallo di fette anni , che fcorfero tra 1' ultima vilìta del
Sig. Ferrein e la mia, il detto orifizio fiafi nltretto.

In mezzo a tale e sì afpro efame di quefte parti fi no-
tò qualche tumidezza ed incalefcenza nelle gran labbra prin-
cipalmente, che ben prefto fvanirono: quindi interrogata la

Drouart fé per avventura provata avelie qualche piacevole
fenfazione , non Teppe negarlo. Per la qua! cofa chiedendole
io ragione perchè avefie aderito il contrario al Sig. Mo-
rand , prontamente rifpofe che ciò fece per fola vergo<^na

,

efiendo allora creduta un'innocente fanciulla, e tanto più,
che oltre l' affettarne la fembianza , ne portava ancora le

vefti . Io però non faprei decidere a chi di noi abbia detto
il vero. La femmina era affai fcaltrita e fagace ; e, ficcome
rifeppi da alcuni amici i quali veduta l'avevano in Vene-
zia , a forza di denaro la fi faceva dire e difdire a piaci-
mento ; così in tutto ciò che ho di lei infino ad ora an-
nunziato , e che dirò in apprefib , non ho giammai predato

S ij
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cieca fede alle fue parole; ma ho voluto io fteffo- afiicurar-

mi di alcuni fatti col mez,zo dell' offervazionc

.

Interrogata in appreffo , fé foggetta folle a meftruali

purgagioni, ed in qual età la prima volta le compariflero

,

rifpofe che ciò le avvenne all'età d'anni ventuno; al Sig,

le Cat a quella di ventifei, ed al Sig. Ferrein agli anni di-

ciotto e mezzo in circa . Mi diffe che fluivano ogni due
meli, durando per tre giorni, ed alla quantità a un dipref-

fo di once lei ; che foffriva anticipatamente pefo a' lombi e
dolori di tefta , i quali fvan ivano o al comparire de' fan-

gui , o con emorragia dalle narici , o con orine copiofe e

cariche di pefanti fedimenti . AI contrario
, parlando col

Sig. Ferrein
, gli affermò che le duravano abbondanti per

]o fpazio di fei di, o in quel torno; è ciò pel corfo d'an-

ni quattro: che dopo un tal tempo cominciarono in quella

periodica ei'crezione delle anomalìe, e quindi degl'incomodi

di falure , che finalmente ceiTarono quali del tutto, facendo-

li vedere aliai di rado ed in pochiflìina copia . Aggiunfe di

pili edere già fcorfi otto niefi
,

prima dell'ultima vilita del

Sig. Feryj/n, che n'era priva, fenza però rifentirli di alcun

danno nella propria fanità . La qual cofa , s'era pur vera,

non d'altronde dovea forfè ripeterli che dal genere di vita

affaticato che cortei conduceva; paffando da una Città, e da

una Provincia nell'altra , onde procacciarli il vitto col far

moftra di fue vergogne ai curiofi

.

E qui fé alcuno fi facelfe ad interrogarmi , fé dalla de-

fcrizione che ho data fin qui di quello fuppoffo Ermafrodi-

to^ pofla conchiuderfi , ficcome accennai da prima, ch'elfo

veramente appartiene al felfo femminino contro l'opinione

di un Morand, di un Haller , di un Arnaud ^ e di altri rif-

pettabili Autori ; io lo prego di riflettere che forfè tali mu-
tazioni fi fecero nella Droitart mentre crebbe negli anni , le

quali fé aveffero avuto luogo allor che fu vifitata da quel-

li, non li avrebbero, per quanto io penfo , condotti giam-

mai a fofpettare eh' effa foffe un mafchio mal organizzato

.

Quindi è , che qualunque fia il tempo in cui ebbe le

fue purghe la prima volta, queffe al certo la caratterizzano

per una femmina, e moffrano di piìi, contro l'opinione del

Sig. Morand , che la Dronart non era mancante di utero

.
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E chi fa, che la tramezza, o il fetto della vagina ch'io vi

fcoperfi , non divida efattamente quefto canale in due (fic-

come in fatti era divifo fino a dove col dito lì potea giu-

gnere ) e che due non fiano gli uteri , fors'anco uniti fra

di loro, ciafcuno de' quali corrifponda all'intiera vagina

dalla fua parte . La qual cofa , fé folle , prefenterebbe una

fingolarità, che forfè dal folo Sig. Littrs {a) fu offervata

.

Comunque fia , vede ognuno, che quefto fofpetto mio non

può convincerli di falfo , né confermariì fenza l' apertura del

cadavere della Drouart , della quale per quanto ne abbia

fatto cercare in molte Città dell'Italia , e di Oltramonti

non ho potuto fapere cofa lia accaduto .

Ma fé la comparfa de' fuoi fangui , dimortrando per

una parte la prefenza dell' utero , ci afficurano eh' effa era

una femmina, non mancavano dall'altra de' fegni non equi-

voci che ciò confermavano . Oltre che aveva
, quand'io la

vifitai 3 le mammelle piìi tumide di quello che generalmente

convenilTe ad un uomo di quell'età e corporatura, erano

poi anche quefle e morbide e coperte di pelle affai lifcia

,

con rofa grande e capezzolo cornfpondente . Il collo era ro-

tondo , fenza che nella parte anteriore fporgefie fuperior-

mente in fuori quella prominenza, che diceiì pomo di Ada-
mo . L'addome era piuttofto largo , malfimamente alla re-

gione degl'Ilj . Non fi diflinguevano prominenze di mufco-

li , anche allora che quefti agivano , moftrandofi tutto il

corpo quafi per ogni dove rotondeggiato . Le cofcie erano

l'una all'altra uguali in groilezza ed in forma, ficcome me
ne afficurai con replicate mifure; e la pelle che le ricopriva

era in ammendue, per quanto può giudicarfi coli' efplorazio-

ne , di ugual teflìtura . Avevano le cofcie ideile maggior
groflezza che non conviene , fpecialmeate in proporzione al-

le gambe , ch'erano anzi fmunte, con pochiffima fura, e

quafi del pari grolfe ai malleoli che alle ginocchia , le qua-

li erano rotonde, e inchinate l'una all'altra reciprocamen-

te, come fpeffa nelle donne fi ofiervano

.

Quanto alla barba , la quale , fecondo che n'è flato

(4) Meraoir. de I' Acad. des Scknces i;9i.
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fcritto da qualcuno, ornava la faccia della Dronart , io pof-

fo afficurare che le guancie erano guarnite di pochilllnii e

tenuifiìini peli : de' rariflìmi e parimente fottili ve n' erano
fotte il mento, luogo che negli uomini fuole per lo piU ab-

bondarne : la maggior copia rendevafl al labbro fuperiore , il

quale nondimeno non ne era fornito per guifa che giudicar

li potefle efl'er quella barba mafchile . Tre foli peli fpunta-

vano dalla cute che cuopre lo fterno : ma fé anche quella

fuppofta barba , e quelli peli foffero flati più copioli ed af-

pri , doveva perciò dirli che la Drouart era un mafchio i*

Quante non fono le donne , che hanno una vera ed ifpida

barba , e un irto pelo e copiofo tra Tana e l'altra mam-
mella, e propagato fino al pube? Non è la barba femmini-
le, più o meno palefe , cofa cotanto rara, quanto fembrava
di cfierlo , almeno fotto altri climi, ne' tempi più a noi ri-

moti ; fendo che il fapiente vecchio di Coo, quali maravi-

gliando , fece menzione di due donne, alle quali la barba

era impenfatamente fpuntata {a) . Dedulfe egli quello feno-

meno , a lui Arano, dalla fopprelfione de' fiori; cagione che

non aveva tutto il fuo luogo nella Drouart . E parmi che

fenza fondamento veruno quel fortunatilfimo Padre della

Medicina tal cagione affegnalTe : imperocché , fé ai fangui

trattenuti la barba donnefca afcriver lì dovelfe , farebbe que-

lla molto più frequente che realmente è

.

Egli e dunque bartantemente chiaro, s'io non mi fono

grolTolanamente ingannato , che il pretefo Ermafrodito , di

cui Ci tratta , era una vera femmina : ed è parimenti chia-

ro, che aflìiie di conchiudere, che quel fimulato inllromento

mafchile altro non era, che la clitoride prodotta e grofla

molto più del naturale , non dovea dirfi, ficcome fece in

cafo Umile il Sig. Ferrsin^ (b) che mancava il frenello alla

ghianda.

Quella parte femminile ha pur effa il fuo frenello : an-

zi Io ha doppio ,
perchè coilituifce una delle due origini

che ha ciafcuna delle due ninfe dalla fua parte : cofa che ,

forfè noa ballevolmente oHervata , ha introdotto fu quellO'

(a) De morb. popul. Ub. VI. Sea. Vili.

{b] Luog. ciu
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propofito degli errori nell'anotomia ; avendo fcritto alcuni

che la clitoride iia il fuo frenello come la ghianda virile;

altri che ne è priva ; ed altri recentemente, che non mi

piace di nominare , non avendone nemmeno fatta menzio-

ne. Niuno di quefti infegnamenti deve addottariì ; e ciò per-

chè le ninfe non folo fi producono dai lati del prepuzio

della clitoride (Hg. III. let. i/j); ma sì bene ancora dalla

parte inferiore (lett. /) di eflb prepuzio: d'onde poi ne na-

fce, che fra l'una e l'altra origine da ciafcun lato ii formi

una fpezie di picciola finuofità bislunga (lett. kk) poco pro-

fonda, e piìx o meno occupata da una materia untuofa dal-

le aggiacenti febacee glandule feparata . Ora le ninfe, colà

dove fi producono dalla parte inferiore del prepuzio fervono

evidentemente di freno alla clitoride fteffa, che per confe-

guenza è fornita , fìccome diifi , di un doppio frenello ; il

quale nella Drouart , eflendo aliai grofTo, comprendeva la

fcanalatura tante volte indicata {a).

Ma fé per quefta ragione non potea dirfi che Michele

Anna Drouart folfe un mafchio, nemmeno dovea aflerirfi eh'

eravi in lui quella bizzarra mefcolanza di ammendue li feilì,

accennata dal Sig. Morand , ed in qualche modo ancora dal

Sig. le Cat\ il quale , onde forfè foftenere quefla fua conget-

tura , dopo aver detto egli pure con gli altri , che poteva
avere li teflicoli dentro l'addome , conchiufe che la Drouart
non era per verità un perfetto Ermafrodito-, ma tale però,
onde più degli altri tutti, che aveva veduti fino allora, me-
ritafle un cotal nome. Al contrario il Bartolinì [h] defcrive

un Ermafrodito, che mi pare affai fomigliante a quello di

cui qui li parla ; anzi con barba aflai folta , e con orifizio

di vagina più angufto che nel noftro non era ; ma non per-
tanto lo giudicò faggiamente una femmina , che paffata dal-
la Danimarca nella Pomerania, e datafi in preda a' foldati

,

avvezzi a fuperare molti oftacoli , ne partì poi carica delle

fpoglie e de' doni , che difpenfa comunemente una Venere
impura

.

Ora fé la Drouart altro non era che una femmina non

(a) Vedi B. S. Albini Acad. Aiinot. Lib. IV. Tab. IV. Fi'. I.

{b) Epift. Mei. Ceniur. j. epift. 54.
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bene organizzata nelle parti della generazione , fembrar po-

trebbe a qualcuno che fode cortei, quale veramente fu defcrit-

ta dal Sig. le Cai; cioè incapace di godere pienamente eie'

privilegi di alcuno delli due felli. Ma è ben altra cofa l'ef-

fer tale affolutamente , o l' efferlo ( mi lìa peraieHa quefta

cfpredione ) interinamente . Se riefcono atte agli uffizj del

feffo molte imperforati^ lìccome dicefi, togliendoli in quelle

coir operazione l' oftacolo , che impediva del pari l'unione

col mafchio che l'ufcita de' fangui , molto più a ragione, e

con difagio molto minore poteva la Dronart, divenir atta ai

fuddetti uffizj; dilatando cioè per poco l'orifizio della vagi-

na verfo il podice , lafciando anche intatta la clitoride, la

quale pure , ove riefca incomoda agli efercizj di Venere , da
pili antichi Maeftri , non che da moderni , fu intieramente

recifa

.

Quefta mia opinione C\ accorda con quella del S\g. Hoin
(a); uno cioè di que' Chirurghi, che efaminarono il medelì-

mo Ermafrodito . E credo bene , che niuHO vorrà oppormi,

che in cortei farebbe rtata inutile l'operazione, per ciò che

aveva due vagine : imperocché , chi ha confultato gli Au-
tori avrà letto, che la doppia vagina per niente lì oppone

alla poflibile fecondità : ed anzi fappiamo erterfi da taluno

aftermato e fortenuto, avvegnaché fenza fondamento, ficcome

dimortrano non pochi efempi , che in quefta fola circoftanza

può aver luogo la fuperfetazione.

Io farei foverchiamente prolirtb , onde non vi farebbe

luogo alla defcrizione dell'altro pretefo Ermafrodito , fé vo-

lerti qui apportar de' fatti, che le mie arterzioni conferma-

no . Sono querti bartevolmente noti , ficcome appunto ( mi

Ila permefla quefta picciola digrertìone ) era notirtìmo ciò, che

il lodato Sig. Ferrein pofe alla fine della fua memoria fu gli

Ermafroditi; e ch'ei dice poter elTer creduto un paradortb

,

avvegnaché non lo fia : cioè, che fé dalla maggior lunghez-

za della clitoride fi doverte giudicare dello ftato ermafrodi-

tico , ciafcuna donna farebbe rtata un tempo Ermafrodito: e

ciò

(») ^rnaud luog. ci».
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ciò perchè ne' primi meiì dsllo fviluppo i feti umani fem-

minini , tutti e poi tutti 5 hanno quefta parte cotanto pro-

minente ( egli attribuifce poi quefta prominenza , e credo

con qualche ragione, alle fole ninfe) che gli aborti di que-

fti meli tengonl], e diconlì tutti promifcuamente mafchj .

Dilh che tal cofa era già notifTima; e quindi non doveva

egli fpacciare come cofa lingolare e ftrana , che niuno avef-

fe mai fatto iìmile o'Iervazione
;
perchè, parlando della cli-

toride , il Kuifchio ce ne aveva avvertiti in più d'un luo-

go , come ognuno può afTicurarfene confutando il fuo The-

faurus VI. n. 51. 54. ed anche il X. n. 82. Che fé lì trat-

ti delle ninfe, non v'ha forfè perfona , che avendo oflerva-

to , anche di volo , i feti femminini maturi appena nati

,

non abbia veduto che in quefli ultimi tempi ancora , e non

folamente ne' primi mefi dello fviluppo, ficcome pretende il

Sig. Ferrera , le ninfe fporgono molto in fuori dalle gran

labbra, che le circondano.

Una fol cofa aggiungo fu quefto pretefo Ermafrodito , e

poi fo tortamente paflaggio alla defcrizione dell'altro . Si e

veduto fino a qui che la Drouart è fiata vifitata , ed efami-

nata da più celebri OfTervatori ; e che la maggior parte di

quefti fono di fentimento diverfo . Cotal diverlìtà non dee

recar maraviglia , fpefFo accadendo quali in tutte le cofe
,

che tante fìano le opinioni quanti fono gli Autori . E' da
maravigliarfi piuttofto che non fi convenga ne' fatti : voglio

mo dire in quelle cofe, che cadono fotto l' efame de' fenfi .

Imperocché , a propofito del foggetto in quiftione , egli è

liianifefl-o per le cofe dette , che non tutti hanno veduto
allo fleffo modo . Ma d'onde tale e tanta diverlità ? Forfè

che le prime impreffioni che fi ricevono, fpezìalmente le

fiano ftrane, ci conducono fovente all'errore.

Quella clitoride, avvegnaché imperforata, attefa la mo-
le e la forma fua, eccitò a prima viita in alcuni l'idea ma-
fchile; ed ecco che tutto allora fembrò tagliato fallo fteffo

conio . Quindi fi prefero da qualcuno le grandi labbra per
uno fcroto divifo in due; l'orifizio di una palefe vagina per
quello di un uretra aperta viziofamente nel perinèo : fi tro-
varono da altri nella fofianza delle dette labbra li cordoni
fpermatici : altri finalmente congetturarono che i tefiicoli

Tom. VII. T
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potefTero eflere ancora rinchiufi nell'addome ; e fi dubitò
grandemente della prefenza dell'utero . In altri rapprelenta-

rono l'idea di femmina quelle grofTe labbra, limili efatta-

mente ad una natura di donna ; e torto fu veduta l'uretra

aperta al fuo luogo naturale , avvegnaché ciò non fede
; fi

trovarono le ninfe; non fi dubitò dell' elìftenza della matri-

ce ; ma fi conchiufe cffere la Drouart inetta agli uffizj di

Venere , cos'i di un {c({o , come dell'altro. Quindi è avve-
nuto che le tavole pubblicate de' genitali di coilei, fiano di-

verfe fecondo il diverfo giudizio , che di lei formarono gli

Oflervatori

.

Ora fé in cofe fenfibili non fono d'accordo gli Autori
(ciò fia detto di paflaggio

) perchè fi dee , o piuttofto fi

vuole da molti , che le fole ollervazioni li debbano valuta-

re , e ftimarfi fopra ogni altra cofa ì Pochi fon quelli a dì

noftri che non inculchino , efiere necefiario al progrelfo di

alcune fcienze accumulate de' fatti. Ma quefii fatti fono poi
elfi tali , da non poterfi richiamare in dubbio ? Furono efll

raccolti da perfone imparziali.'^ e ciò, eh' è più, atte a ve-

der le cofe nel vero e naturale loro afpetto ? Io non mi
fermo qui a decidere quelle quiftioni , le quali finalmente

ad altro non tendono che a dimoftrare , non doverfi il Fi-

lofofo ciecamente fidare delle offervazioni . Quante di quelle

fé fofiero ben ponderate, e findacate a dovere , dalla clafie

che occupano farebbero meritamente sbandite , come di mol-
tilfime fi è veduto accadere ? Io non fo bene, fé ufcifie dalla

propria sfera queir Accademico , che C\ accingeile a quefl-a

imprefa ; e fé fra le utilità , che il Pubblico ha diritto di

attendere da una Società letteraria, annoverar debbafi anco-

ra la fcoperta degli errori in genere di fatti ; de' quali er-

rori ogni arte , ogni fcienza , più o meno ne abbonda

.

Quanto men valla farebbe l'efienfione dello fcibile , e quan-

to minore il numero delle vifionii Ho veduto, non fono

molt'anni, un viaggiatore di una nazione illuminata far di-

fegnare alcuni fatfi de' Colli Padovani e Vicentini fenza l'ar-

chetipo. Suggeriva egli al difegnatore cofa dovelfe efprimere

in una parte o nell'altra del falfo , al cui difsgno preiiedc-

va ; e mi pare di potere aflerire, per l' efame fatto di mol-

te fimili produzioni degl' indicati Colli , delle quali qui Ci
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trovano copiofe raccolte , che forfè que' faflì non efiflono

fuorché ncll' immagiiiatione di quel Viaggiatore.

E, pjr ritornare colà d'onde mi allontanai , fé coloro

che ne' tcinpi più rimoti, e ne' fecoli ancora non molto da

noi lontani, vedendo degl'infelici mal conformati negli or-

gani genitali, gli aveffero ofTervati a dovere, o fodero flati

capaci di fare un' efatta oflTervazione ; farebbero mai fiate

promulgate fu gli Ermafroditi leggi cotanto contradditorie-?

Imperocché non v'ha forfè chi non fappia, che fé gli Ate-
nieli li gettavano nel Mare , e li Romani nel Tevere; al

contrario per un decreto di antico Sovrano (fé non mente
un iftorico) furono abilitati al matrimonio , o con perfone

di feffo ciiverfo da quello che in effi predominava; o col

previo giuramento di far ufo di uno folo dei due , ove l'uno

non fofle più caratterizzato dall'altro. Moltiffiaii altri efem-

pli potrei addurre , onde rilevare le trifle confeguenze di al-

cune olìervazioni mal fatte : nu' baderà quello dell'altro

pretefo Ermafrodito, di cui ho promello la defcrizione.

Certa Domenica Scappato , d' anni 40. nata ne' fobbor-

ghi di quella Città , alta di datura, di corpo adulto, di

color pallido
, priva mai fempre de' fuoi tributi menfuali

,

fi maritò, fono ventitre anni , con giovine fano e robuflo :

ma fcorll diciotto me(ì dalla celebrazione delle nozze, fu

dal marito fuo denunziata a quefio Foro Ecclefìaftico, come
inetta al matrimonio. S'i comandò l' efame della donna a

due principali Chirurghi, li quali in appreffo depofero , che
la Scappato era un Ermafrodito di quella fpezie , in cui pre-

dominava la parte virile ; e che non potendo/i togliere la mo-
fìruofita co' prejìdj dell'arte, era fiata dal marita giufìamcnts
denunz.iata .

In forza di quefta atteftazione fu intanto comandata la

fola feparazione del letto, come qui fi dice. Sdegnatafi la

donna di quefto improvvilo ricorfo del marito , chiefe la re-

ftituzione della dote ; ch'egli promife di rendere allora che
foffe decifo nelle forme dell'invalidità del contratto matri-
moniale . Quindi perchè quefla decillone avefle finalmente
luogo , fu commelfa dal fuddetto Foro una feconda vifita

della Scappato non a me folamente, ma 'ìi bene ancora a

due de' miei amici
, pallati poi fatalmente al numero de'

T ij
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piìi ; Profedore l'uno di arte oftetricia , e l'altro di chirur-
gia in quella celebre Univeriìtà . Ecco pertanto ciò che uni-

tamente oilèrvammo

.

L'afpetto , e la voce, parevano di donna: non fi of-

f";rvò vedigio alcuno di barba : le mammelle erano quafi pia-

ne con picciola rola , e con tenue capezzolo . Non lì videro

pdì fui petto , alle afcelle , al podice , e pochiflimi ne for-

gevano al pube; le cui offa, eflendo molto prominenti , lo

Sembravano anche più per ciò, che fporgeva molto all' in-

fuori il monte di Venere . Le offa degl'Ilj fuperiormente e

ai lati erano rivolte un poco più efteriormente , ficcome

nelle donne fpello fi offerva; e tanto più , che inferiormen-

te, alla fede della cavità ifchiadica erano cacciate all'inden-

tro più del dovere . Per la qual cofa le natiche , l'embrando

piuttofto efl-enuate , alcuno avrebbe forfè potuto prenderle

per virili , fé nella mole, ed eflenfione di quefla regione

del corpo umano, vi foffe qualche determinata mifura . Le
;ofcie erano piuttoflo di poco volume, ma l' eftremità infe-

riore di e(le unicamente alia fuperiore della gamba, formava-
no colla rotella un ginocchio grande e rotondo, come nel-

le donne d'ordinario li oHerva .

Oliando
,

giacendo fupina , teneva le cofcie piuttorto

unite lì vedevano le due gran labbra ( Fig. IV. lett. oa)
non molto tumide ; ma però tali che rapprefentavano evi-

dentemente una natura femminina, dai cui angolo Superiore

pendeva una clitoride (lett.p) di naturale groffezza , ma
lunga due dita per traverfo . La ghianda n'era fcoperta ,

fuori che alla corona, la quale afcondevafì fotto di un pre-

puzio rugofo (lett. q) con lembo un pò rifaltante , e pro-

lungato alla parte inferiore di quefla ghianda, dove compa-
riva un doppio frenello di qua e di là: uno più interno, i

cui lati (lett. rr } lunghi mezzo pollice
,

poco meno, uni-

vaniì tofìo in un angolo (lett. i); l'altro frenello efterno

(lett. ft) e più grande, fomigliava, tranne la picciolezza,

alcuo poco alle ninfe; ed eftenuandoii nel difcendere , anda-

va a perderli nella parte interna del gran labbro corrifpon-

dente

.

,Sopra l'angolo (Iettai) vedevalì un folco di figura

conica colla bafe in alto , comprefo dal frenello interno :
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e fotto il detto angolo una fefflira ( lett. /; ) la quale era in-

feriormente occupata da una papilla rofficcia (lett. x) come

fé fofle carnofa. A queila felTura, che ammetteva con ifiento

l'apice del dito mignolo, rifpondevano due canali: l'uno al

di fopra della papilla che conduceva alla vefcica orinarla, fic-

come dimortrò 1' orina che ne ufci per una liringa intro-

dottavi ; l'altro fotto di quefì-a flefla papilla , che ricevette

una grofla tenta all'altezza di tre pollici , e non più ; ur-

tando quindi oltre in un corpo refìflente , che non per-

metteva una più alta efplorazione . Del redo quefto fecon-

do orifìzio era più ampio internamente che eiìernamente :

e ciò fpezialmente perchè in queflo luogo veniva coperto

in parte dalla cute , che unifce inferiormente (in giacitu-

ra fupina ) le grandi labbra : cute che fi avanzava molto

all' innanzi , ed era apparentemente si grofla che rapprefen-

tava nella fuddetta giacitura una intumefcenza ovale , fic-

come fi è procurato d' indicare colla lettera/. Difii ap-

parentemente grofla quefla cute, perche l' intumefcenza fva-

niva quando la donna fcoflava una cofcia dall'altra: d'on-

de fi rende manifefl:o, che non era veramente groffezza vi-

ziofa , ma piuttoflo un rilaflb naturale di quella porzione di

cute, che all'unirfi delle cofcie pendeva
, per cosi dire, al-

cun poco dal perinèo .

Qiiefla fincera defcrizione conferma quanto dilTi poc'an-

zi : cioè , che anche gli uomini più fperimentati non giu-

dicano qualche volta rettamente delle cofe, che cadono fot-

to de' fenfi : e ciò perchè le vedono, ma non le oflTervano.

Imperocché qual parte virile predominava in queflo fuppoflo

Ermafrodito'^ Certamente che la clitoride di naturale grof-

fezza , e pendente foltanto due dita trafverfe dall'angolo

fuperiore delle gran labbra , non doveva prenderfi per una
parte mafchile : e ciò eh' è peggio

,
per una moflruofità

da non vincerfi dall'arte. Le fole mammelle, attefa mafl^i-

mamente la tenuità del capezzolo , fembravano virili; ma
come quefl:e furono neglette da quelli che fecero la prima
vifita

, giacche nella depofizione non fé ne fa parola
, quindi

è, che la depofizione medefima riefce tanto più ftrana ; e

pare che folamente fia Aata fugge^ita dall'idea di mafcliio.
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che a formarono alla prima vifta di una parte , che ha
qualche fomiglianza con una malchile

.

Noi al contrario , protertalFimo di aver veduta , ed
efaminata colla maggior diligenza una donna mal confor-

mata nelle parti della generazione , e quindi inetta ad
imirjì con uomo neW attuale cojlituziom di fiwi organi ge-

nitali : condizione che da noi il aggiunfe
,

perchè forfè

poteva aver luogo un taglio , prodotto da quella fefhjra

verfo il perinèo ; fatto il quale avremmo potuto allicurar-

ci dello ftato della vagina , e dell'orifizio dell' utero , fé

pure non mancava la Scappato di quello recipiente : dub-

bio che da qualcuno potrebbe crederà non all'atto privo di

fondamento , attefo che la donna non fu mai foggetta a

meftruali feparazioni ; né ha patito alcuni di quegl' inco-

modi , che lì foffrono comunemente da quelle , le quali io-

no, e li dicono propriamente oppilate.

E qui non polTo a meno di confelTare , come mi fem-

bralìe difficile il combinare infieme la robufta fanità della

Scappato , di cui ne gode anche attualmente, coll'oppila-

zione . Qi^iindi mi feci a chiederle, qual folle la copia e la

qualità dell'altre naturali feparazioni ; o fa ad altre non
comuni folle qualche volta foggetta ; onde intendere fc

mai , per qualche provedimento della natura , quella ri-

dondanza d'umori che coftituifce li fangui ufcilFe per al-

tra ftrada . Nulla però potei ricavare che mi appagalTe.

Per altro , s'efTa folle fornita veramente di utero , e quin-

di alcuno n facelTe a chiedermi, per qual cagione non fia

foggetta alle fue purgazioni , ne alle cattive confeguenze

di ai collante oppilazione , lì potrebbe rifpondere : che pro-

babilmente tale è la fabbrica e la coftituzione de* vali di

quello vifcere nella perfona di cui 11 tratta , che o non

può accumularli in elll quella pienezza particolare, che dà

origine ai fiori delle donne ; o che tale e tanto denfa e

rokilla li è la tellitura dell'utero medefimo , che non è

capace di alcuna diflenfione per un ruto tanto lieve , quan-

to farebbe quello di un fangue fcorrente per li canali ute-

rini ; o che finalmente , attefa la pallida tinta della Scap-

pato, quella è dotata di folidi , incapaci di muovere il fan-
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gue con quel momento d'impeto e di agitazione, che fi

ricerca a dilatare li canali arterioll dell'utero . In ciafcuno

di quefti tre cafi mi pare die s'intenda , come confcrvan-

dolì equilibrio fra la relìllenza de' folidi ed il moto del

fluido portato dalie arterie nell'utero, e ricevuto dalle vene

compagne, non polFano aver luogo que' morbolì fenomeni,

che d'ordinario accompagnano l' oppilazione.

Si potrebbe ancor fofpettare , che la mancanza dell'eva-

cuazione periodica, ila forfè compenfata da una copiofa per-

fpirazione . Ma un limile fofpetto , facile a deftarlì nella

mente di qualcuno , non è poi ugualmente facile a com-

provarli con ragioni plaufibili ; trattandoli fpeziaimente di

una donna , che in mezzo alla fua robuftezza, e ad una

vita affaticata , poco o nulla ha la pelle , per quanto effa

protefta , dilpofla alla trafpirazione . Tuttavia non mi fento

tanto inclinato alle prime congetture propof^e, ch'io vo-

glia efcludere la maggior copia della perfpirazione infenlibi-

le dalle cagioni della robuftezza e fanità permanente in una
femmina , che fu mai fempre priva de' meflruali fuoi corll

.

Ed eccovi , ornatiffimo Signore le offervazioni e riflefììoni

mie intorno a due pretell Ermafroditi: il primo de' quali è affai

celebre per la fama degli Autori che l'hanno offervato; pel

merito dell'opere che di lui pubblicate furono; per la cele-

brità degli atti accademici , che ne fecero replicatamente

menzione. Sen>bra chiaro, per le cofe efpofte, -ch'elfi appar-

tengano evidentemente al feffo femminino; e che altro non
fiano , liccome diffi fin da principio, che mere e prette don-
ne, con accrefcimento maggiore o minore di clitoride, ed
anguftia foverchia dell' orifizio della vagina , congiunto a

qualche variazione di rito e di forma di alcune parti. Tale

è, a mio credere, la maggior parte de' così detti Ermafrodi-
ti ; e la loro claffe farebbe forfè affai più copiofa fc foffero

flati offervati fenza prevenzione alcuna, e fenza la flrana e

ftorta idea, o fperanza di abbatterfi qualche volta in un
ente animato della noftra fpezie , cui convenga un nome
comporto di quello di due Deità favolofe . Queff idea, o
fperanza non è per anche eftinta predo Autori di molta
fama. Io però la ho perduta del tutto cofiffatta fperanza;
anzi, dirò meglio, dicendo il vero, non ne fui allettato
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giammai : ma fé voleffi recarne in mezzo le ragioni mi abu-

ferei della fofìèrenza voftra cortefe , eh' io già temo di ave-

re protratta oltre que' confini, che non dovevano fuperarfi

da chi fa quanto grandi fiano le dotte ed utili occupazioni

voftre, e fa nel tempo ftedo di effere con perfetta ftima e

rifpetto

Padova 20 Dicembre 1793.

RELAZIONE
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liE L A Z I O N E
DI UN ARCO LUMINOSO OSSERVATO

ADDF 5 SETTEMBRE 1788

Dal Sig. Ab. Chiminello

PRESENTATA

Dal Sìg. Ab. Giuseppe Toaldo-

NEI Volume LXXX delle Tranfazioni Filofofiche di Lon-
dra per il 1790. P. I. fono date cinque relazioni da

varj luoghi dell'Inghilterra d'un Arco luminofo vedutoli la

notte dei 23-24 Febbrajo 1784, nelle quali relazioni ven-

gono citati altri fimili fenomeni offervati in altri anni e

luoghi , né fi dubita punto di collocarli nella clalTe delle

Aurore Boreali . Meritano perciò tali fenomeni di venire

offervati, « regiftrati nei monumenti delle Accademie, men-
tre i confronti, e le difcuffioni pofTono poi dare fondamen-
to, come le altre offervazioni , a ftabilirne la Teoria, e la

vera fpiegazione. Sicché prefento con maggior coraggio la

piccola offervazione di fimil Arco fatta dal mio Socio Dotr.
ChimincHo

.

„ Nella fera dei 5 di Settembre, dice, dell'anno 178S

„ trovandomi in Campagna preffo Maroftica , io vidi ia

5, Cielo un vaghiffimo Arco luminofo . Partiva quello Arco
„ fecondo il mio afpetto dall'Orizzonte di Greco-Levante;

5, pafTava per la Coftellazione di Caffìopea , vicino alla luci-

„ diffima della Lira, e terminava all'Orizzonte in Ponente.

„ Quello Fenomeno fu ollervato da molti altri ; da Ballano

„ lino a Sacile in Friuli per Levante, e nel Territorio pe-

5, demontano Vicentino per Ponente fino a VaAda'^no
,

per

„ la longitudine almeno di feffanta miglia, a Tramontana
„ poi da Maroflica fino ad Afiago ne' fette Comuni per lo

„ fpazio di dieci mislia

.

Tom, VII
"

V
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E' prima da notarfi, che nelle due fere precedenti (I

vide Aurora Boreale fimile alle comuni, tranquilla, non fi-

gurata, come fu l'Arco; ed è pur da notarfi, che quella
giornata, come le due precedenti, fu caldifTima , e che do-
po il mezzo giorno dell'ultima parea difponerll un Tempo-
rale, la qual apparenza durò fino al tramontare del Sole, e

poi lì diflipò in un momento , Simile circoftanza precedette

quell'Aurora Boreale dei 13 Ottobre 1786, la quale diede

quel globo di bianca luce belliliimo da me defcritto negli

Opufcoli di Milano P. IV. 1792,
Ora dopo la difperfione delle nubi temporalefche erano

le ore 7 , e minuti 20 della fera ( il crepufcolo fuffiftendo

ancora molto chiaro perche rinforzato dal lume della Luna

,

che era vicina al Primo Quarto ) cominciò in Levante a
difpiegarfi una fiamma trafparente in forma di. colonna di

una luce rubiconda e tremula , come quella 4elle Aurore
Boreali; avea piede in Greco, e in pochi minuti fi elevò

fino quafi alla Lira; era quefta colonna larga all' incirca

quanto la via Lattea. Come poi crebbero le tenebre, creb-

be anche il lume della colonna, ed io guardava in Tramon-
tana e Maeftro , fé vi fofie Aurora Boreale, ma in quella

parte non vedeafi altro chiarore, che quello del Crepufcolo,

e nel frammezzo niente di fimile a quella colonna luminofa

fi difcerneva

.

All'ore 7 minuti 50 tornando ad oflervare , vidi che

la colonna da Greco avea declinato fino a Greco-Levante

fenza punto efierfi eftefa in larghezza . In Settentrione già

niente di rollo; più torto parea vederfi una tinta a Ponente

in continuazione delia colonna , la quale appunto pareva

verfo colà prolungarfi , ed in fatti il fuo gran chiarore di-

ftinto già oltrepaflava il Meridiano

.

Alle ore 8 il piede della colonna era quafi in Levan-

te , cioè Levante quarta Greco

.

Alle ore 9 , tramontata la Luna . fcopriffi in Ponente

un rodo molto più carico di quello che s' era veduto pri-

ma , e poco dopo videfi finalmente una compita fafcia , cioè

un arco perfetto da Levante a Ponente, che terminava nel-

l'Orizzonte d'ambe le parti. Paflava , come diffi , per Caf-

fiopea vicino alla Lira declinando un poco dal Zenit verfo

il Polo. . . ... .
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La variazione della colonna a principio, e dell'arco in

feguito , confifte folamente in un roflb più e meno carico

,

che s'illanguidiva fino a fomigliare quello della via Lattea.

Non vi furono altri colori , né altre figure. La parte di

Ciclo verfo Tramontana-Maeftro conferve Tempre il folito

fuo colore quafi naturale ; e dico quafi naturale
, perchè il

bianco che fufTeguita al Crepufcolo , in quella parte vera-

mente pareva più lucido del folito , non so poi , fé per pre-

venzione , o perchè realmente così fofl'e . In qualunque mo-,

do non pare che vi avefTe centro un' Aurora di quelle foli-

te . L'arco luminofo durò poi molte ore della notte: io

ftanco non potei vederne il fine, ma fummi detto, che fpa-

rì fenza aver cambiato (ito , e confervando la ftefla figura

fino alla fua totale eftinzione.

Della forma di queflo fenomeno io non poteva dubita-

re , pure per quella curiofità folita rifvegliarfi ad oggetto di

rifcontro
, pochi giorni dopo in Baflano ricercai , fé mai in

quella fera fteffa foffe (tata veduta una fpecie di Aurora Bo-
reale fpiegata in arco fenza piede a Tramontana , e fui affi-

curata dalli S. S. Conti Ruberti , efferfi appunto fcorto il

Fenomeno fotto la fìefla forma ; fé non che il mezzo Arco
di Levante pareva più luminofo , e perciò fu giudicato il

mezzo Arco di Ponente un rifleffo del primo.
A Sacile fu notato nella flefla. fera il Fenomeno fotto

altra forma . Là comparve prima una colonna luminofa in

Levante, come ho veduto io , la quale parve poi fublimar-

fi , o prolungarfi fino al Zenit, e finalmente difcendere fino

in Ponente lafciando Levante , ed in Ponente pofarfì quafi

ferma e Razionarla ,
perfiitendovi fino a che fpari affatto a

rotte ben avanzata . Si noti che Sacile , BafTano , Marofli-
ca , e Valdagno fono d' intorno nello ffefib parallelo , il che
ferve a fpiegare , come la Meteora veduta da Sacile in for-

ma di colonna pofTa efTere ftato lo fìefTo Fenomeno , che fu

veduto di qua in forma di Arco culminante

.

In tatti Sacile vide prima un rofTo luminofo in Levan-
te, come noi , Io vide pofcia fublimarfi, e difcendere in Po-
nente , ed ivi fermarfi ; ciò fa comprendere , che la Meteora
realmente ebbe origine a Levante di là da Sacile ; che poi
fublimata e difcefa , rifpetto a Sacile reftò a Ponente , ed a

Vij
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noi fi fece culminante , e comprefe Maroftica fra' fuoi eftre-

mi. Da tutto quefto invero fembra , che il Fenomeno abbia

avuto uri moto progreflivo da Levante a Ponente , e che
folle limitato ad una certa eftenfione, benché non breve.

Perchè poi in quefte relazioni non viene efpreHa l'ora

precifa , ne l'elevazione oflervata del Fenomeno, nulla li

può dire della fua grandezza, né della Tua dillanza da Terra.

Che poi la Meteora folTe del genere delle Aurore Bo-
reali , credo che non poffa dubitarfi ; le circoftanze preceden-

ti, la vivezza, la trafparenza, il tremulo del lume lo com-
provano abbaftanza . Né par difficile lo fpiegare , come pò-
tclTe il Fenomeno comparire in forma di Arco

;
perchè fup-

ponendo nell'aria a data altezza lifte , o getti di materia

elettrica parellele all'Orizzonte, fi fa, che alla vifta debbo-

no apparire piegate in Arco , come apparifce il Cielo fteifo ,

e l'Atmosfera. Che poi di tali diffiilioni di materia elettri-

ca ve ne fia , per una data difpofizione, nella Terra, e nelT

aria, non è da dubitarli, mentre fi danno Aurore tanto Bo-
reali , quanto Auftrali , ed anche Zenitali , e intermediarie »
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SOPRA LA COSTRUZIONE
DELLE CHIUSE PER LA DERIVAZIONE

DE' CANALI REGOLATI

Del Sig. Francesco Bernardino Fejirari.

PRESENTATA

Dal Si^. Cavaliere Lorgna.
^O"

I
L grande ufo, che fi è Tempre fatto già da varj fecol!

delle acque qui nella nortra Lombardia , e per la naviga-

zione , e per la irrigazione , e il grande vantaggio , che da

elfo ne proviene, ha anche portato con fé una certa neceffi-

tà di penfare a quelli mezzi, che ce l'otteneflèro, e nel

medefimo tempo più certo, e più facile lo rendeflero. E quin-

di poi ne è derivato, che la fcienza idraulica fi è tanto pa-

lefata , e propagata praticamente con innumerevoli, e fiu-

pende opere , che io non efiterei a dire , che nel folo Mila-

nefe ve ne fiano tante, e tali, non folo da movere la invi-

dia, e la curiofità agli eftranei , ma ancora che pofiano ba-

ftarc a darci lume abbondante per la cofi^ruzione di ogni

forta di opere idrauliche , fenza avere bifogno di andare in

lontani paefi a cercarne gli efempj

.

La verità di quefta mia afierzione credo , che fi vedrà

in parte dichiarata in quefta mia diflertazione , nella quale

intendo di difcorrcre del modo di formare le chiufe , che
devono fervire per derivare un'acquedotto regolato da un
fiume , o da qualfìfia altro acquedotto maggiore : della qual

cofa quello Stato ce ne dà moltiffimi efempj, e luminofi

,

che mi ferviranno di guida, e di fondamento.
Se allorché fi vuole derivare un nuovo canale da un

fiume fi incontrafie fempre la circofianza, di avere il nuovo
acquedotto una pendenza non minore di quella dell'altro, e
proporzionata

, offia adattata al loro rifpettivo corpo d' ac-
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qua dopo Ja Teparanone» e il fiume fofle veramente con fon-
do e rive ftabili

;, ovvero fé la pendenza del nuova canale
folle bensì minore, ma il fiume 11 mantenere fempre fra le

fue fponde ftabili con un corpo d'acqua così alto , che co-
fìantemente vi riufciiTe fulla foglia del nuovo incile quella
altezza d'acqua, che abbifogna a formarne quella quantità,
che fi vuole derivare; allora con facilità, e con poco (ludio

fé ne potrebbero fare le diverfioni; né vi farebbe molto bi-

fogno di fare e le chiufe , e gli fcaricatori , ed altre fabbri-

che di fimil genere per ottenerne una derivazione ficura

.

Queflo Io vediamo fuccedere chiaramente irt tante efirazio-

ni , che (ì fanno dalli noflri Naviglj , e dalla Muzza , ed
altrove di grandi , e piccoli acquedotti per la irrigazione

de' terreni ; e più ancora lo poffiamo vedere nel Naviglio
Grande dove Ci dirama a formare l'altra Naviglio , che fi

chiama di Bereguardo , e nella derivazione dall' Adda dell'

acquedotto di Vallate di contro a Vapria , e dell'altro de'

Signori Cremafchi chiamato il Ritorto di contro Cadano .

Ma fimili circoftanze fi trovano di raro, malfime per

le derivazioni grandi ; e perciò d'ordinario bifogna penfarc

a coftruire qualche edifizio, che ne aflicuri la eftrazione coi

correggere 5 e moderare quelle altre circoftanze, che fono

contrarie alla ficurezza della ftefla derivazione. E ficcome

per avere una ftabile derivazione è chiaro , che la niaflìma

principale, fé pure non è la fola, è quella di avere fempre
obbligata l'acqua del fiume ad entrare nel nuovo canale in

q^ijella altezza , che fia fufficiente al bifogno ; così farà egual-

mente chiaro , che le opere da farli dovranno efìTere di quel-

la natura, e che introducano l' acqua nel nuovo canale nella

bifognevole quantità , e che levino nel medefima tempo al

fiume il modo di sfugire, e perdere quefto neceffario lega-

me . E perchè li principali impedimenti alle derivazioni fo-

no ordinariamente la niaggiore pendenza nel fiume, che nel

nuovo canale, e la poca altezza dell'acqua; perciò fi fa an-

cora manifefto, che uno fcopo principale di queller fabbriche

debba efiere di moderare la pendenza del fiume , e nello

fteflb tempo di alzarne il fuo corpo d'acqua in maniera che

colla combinazione delle diverfe circoftanze de' cafi , e degli

effetti delle fabbriche fi formi come un equilibrio tra il fiu-
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me , ed il canale di derivaiione
, per cui non pofTa fuccede-

re, che fia la derivazione né in tutto , nò in parte abban-

donata.

Tutto quello fi vede chiaramente come fi ottiene col

comune mezzo delle Chiufe, o fiano Pefcaje , o Stramazzi,

come fogliono chiamarli da diverli , le quali per loro pro-

prio uffizio imbrigliano il fiume , e gli fminuifcono la pen-

denza , e gli alzano il letto, e l'acqua , e cosi l'obbligano

a divertire dal fuo corfo . Sarà dunque la coftruzione di

una chiufa il principale fcopo per la derivazione di nuovo
acquedotto, quando ci manchino quelle circoftanze favorevoli

fopraccennate, le quali ci permettano di farne fenza

.

Dall'uffizio , che deve fare una chiufa parmi , che fa-

cilmente fi deducano le condizioni , che deve avere perchè

fia fatta bene: cioè farà fituata, e diretta in maniera , che
fi introduca facilmente l' acqua del fiume nel nuovo canale

,

e nel medefimo tempo fi lafci sfogo per lo ftefib fiume alle

acque foprabbondanti , ed avrà quella altezza , che bafii a

levare al fiume tanta pendenza quanta ne abbifogna
,
perchè

il corfo dell'acqua fi mantenga e nel nuovo condotto, e
nel letto inferiore del fiume fteffo, e mantenga l'acqua ful-

la foglia dell'incile in quella altezza, che f\ brama. E quin-
di ne viene, che per la coftruzione di una chiufa di queRo
genere le cofe prime , e neceffarie da confiderarfi faranno la

iua altezza , la fua fituazione , e la fua direzione

.

Per determinare l'altezza di una chiufa bifognerà pri-

ma di ogni cofa, che lì fiffi il livello della foglia dell'inci-

le a quel fegno, che le circoftanze particolari del canale di

derivazione ricercheranno, acciocché quello abbia la necefla-

ria , ed adattata pendenza ; indi fi mifuri l'altezza, che
avrà quefta foglia fopra il fondo del fiume ; a quefta altezza
fi aggiunga quella , che dovrà avere l'acqua nell'incile , e
la fomma ne determinerà l'orizzonte , a cui deve giungere
r altezza ricercata della chiufa .

Qui però vi fono varie cofe da confiderarfi ; e prima
che alle volte può fuccedere , che pofi-a quella altezza cosi
calcolata, non pofTa poi la chiufa fabbricarfi cosi alta: come
farebbe fé il fiume aveffe le rive troppo bafie , ovvero foffe

troppo fcarfo di pendenza, o per altre cofe fimili , onde in
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quefti cafi bifognerà penfare fé vi fode qualche mezzo di ri-

mediarvi, o col portare più in su nel fiume la derivazione,
oppure coir arginare il fiume fteflb, fé conviene alla fpefa

,

ed alla ficurezza, oppure coli' abbaffare la foglia dell'incile,

anche a corto di diminuire la pendenza del nuovo canale

,

abbenchè limitata, affoggettandofi piuttofto ad efcavarne più
di fpelTo il fondo , ed a levarne le depofizioni , che perciò

vi fi faranno con più facilità, ovvero con abbaflarne l'ac-

qua , e procurare di averne il compenfo con una maggiore
larghezza dell'incile, o con altri ripieghi, che il cafo parti-

colare , e la indurrla potrebbero fuggerire.

In fecondo luogo bifogna conliderare quale effetto pofla

produrre nel fiume , e ne' terreni vicini la chiufa fabbricata

in quella altezza . Imperciocché , dovendo effa alzare fupe-

riormente e il fondo del fiume, e l'acqua
, può alle volte

quefto alzamento elfere altrimenti nocivo, o coli' alzarne di

più le efcrefcenze , e dilatarne gli fpandimenti , o col for-

mare delle forgive , e rendere paludofi li terreni afciutti
;

ovvero può facilitare al fiume l' aprirli una nuova ftrada al-

trove , e così deviare dal letto vecchio , ed abbandonare e

la chiufa , ed il nuovo acquedotto . Per quefto cafo , cioè

del timore di deviazione, fi può ufare il rimedio di tenere

ben muniti , e guardati quelli luoghi , dove può temerfi ,

che il fiume porta aprirfi una nuova ftrada : e cosi fi fa an-

che con molto ftipendio nel Fiume Tefino per tenerlo lega-

to nel fuo letto, ed obbligarlo ad entrare nel nortro Navi-

glio Grande . Per gli altri cafi alcune volte , e in qualche

parte portbno fervire gli sfogatori , e li paraporti coftruiti

in luoghi opportuni, e mafììme nella medefima chiufa , e li

cavi , che ricevano le forgenti , e gli fpandimenti , e le traf-

portino nel fiume al diffotto della chiufa, e fimili altri pro-

vedimenti . Altre volte poi fi dovranno adoperare gli fieflì

altri ripieghi fuperiormente accennati

.

In terzo luogo è da confiderarlì ancora , che quando il

canale di derivazione non ha mai da artbrbire tutta 1' acqua

del fiume , né anche in tempo di fcarfezza ; ma folamente

una parte , ed il refto deve fcaricarfi dalla fommità della

chiufa, allora l'acqua nell'incile refterà fempre più alta non

folo dell' orizzonte della crefta della chiufa , ma ancora del

pelo
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pelo di quell'acqua, che vi paffk fopra la medefima : e ciò

quanto più l'incile farà all'in su della chiufa ; Imperciocché

ognuno fa come l'acqua s'inclini di fuperfìcie , allorché fi

accorta ad una precipitofa caduta . Prima dunque di ftabilire

r altezza della chiufa fi avrà riguardo ,6 alla altezza dell'ac-

qua che fi fcaricherà fopra di effa , e a quefia inclinazione

della fua fuperfìcie, nello fpazio tra l'incile e la chiufa,

mentre fi potrà quefia tenere di altretanto piii balfa.

Finalmente non fi lafcerà di confiderare e la direzione

che fi darà alla chiufa , e il modo con cui dovrà fabbri-

carfi : come farebbe a dire , fé deve chiudere affatto tutto il

Ietto del fiume , ovvero ne debba lafciare una parte aperta

,

ovvero debba avere delle aperture , e de' tagli , per cui bi-

fogni tenerla un pò più alta , oppure debba formarli tutta

con porte da chiuderfi , ed aprirli fecondo il bifogno, e tan-

te altre circoftanze particolari , che non fi pofibno numera-

re , e per le quali non fi può regola alcuna dare ; ma che

però non fi può ommettere di bene efaminarle avanti deter-

minare l'altezza della chiufa.

Segue ora da dirfi della Ctuazione della chiufa, cioè

del luogo, dove fi debba collocarla, perchè meglio ottenga

il fuo effetto . Per lo che fare bifogna offervare , e confide-

rare attentamente prima di tutto li limiti della diftanza,

fra li quali fia lecito fare l'incile della nuova derivazione,

mentre in quefto punto fpefle volte non vi è alcuna liber-

tà . Poi fi ofierverà la qualità, e l'andamento del fiume,

vale a dire, fé è ghiajofo , e falfofo , oppure di femplice ter-

ra, ed arena; fé foffre grandi piene , o no ; fé è contenuto

da fponde rette , o tortuofe , fode , o facili alla corrofione ;

fé il letto fia largo, o moltiplicato, o vago, ed incoftante,

ovvero riftretto, e (labile, e fimili cofe . Poi ancora fi ri-

fletterà fé il nuovo canale non poffa affolutamente ricevere

altra acqua fuorché la fola bifognevole, o poco più ; oppu-

re fé fi poffa affoggettare a ricevere fenza alcun pericolo

anche qualche efcrefcenza, col darne poi l'opportuno fcarico

con sfogatori , o con altri mezzi . Con quefte offervazioni,

e confiderazioni , e ritenendo però fempre come maffima ge-

nerale , che li canali regolati devono fuggettarfi , meno che

fia poffibile alle piene ed alle irruzioni , nel mentre che il

Tom. VII X
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corfo dell'acqua vi deve efTere ficuro , e coftante
,
panni,

che non farà difficile il trovare dove fi abbia a collocare la

chiufa perchè ottenga il migliore effetto.

Quindi dirò come lì deve sfuggire quanto fi può di col-

locare la chiufa al di fotto , e vicino ad una caduta preci-

pitofa del fiume : fuorichè quefta non venga levata dalla

chiufa ftefia
, perchè efia remerebbe troppo foggetta alla vio-

lenza dell'acqua; Poi come bifogna fcegliere un luogo dove

il fiume refta più regolare e cofiante , ed ha le fponde più

alte e (labili ; e cosi dove meglio fi polTano le piene sfo-

gare o fopra la chiufa , o per mezzo di fcaricatori ; e per-

ciò farà bene fiabilirla nella fezione più larga : avuto però

il debito riguardo alle altre condizioni necefl'arie . E quefto

fi procurerà tanto più di fare, quanto maggiore farà la de-

rivazione, ed intereffante , ed :1 fiume farà più foggetto al-

le piene , e quefte più grandi

.

Ma con tutto quello fi sfuggirà anche al contrario di

fabbricare la chiufa, dove il fiume abbia l'alveo di una lar-

ghezza ecceffiva , o irregolare , o lìa inflabile e vagante
;

mentre in quefli cafi o fi accrefce la fpefa , ed il rifchio

inutilmente , o non potrefiìmo mai eficre certi di imbriglia-

re il fiume , ed obbligarlo coftantemente a diramarfi nel

nuovo condotto. Che fé le circollanze non ci permettelTero

di piantare la chiufa in altro luogo migliore , allora bifo-

gnerà , fenza penfare a rifparmio
,

prendere un .ripiego di

fabbricare la chiufa molto lunga, e anche di incanalare il

fiume fuperiormente alla medefima , e formarvi un Ietto re-

golare e (labile 5 o colla fcavazione, o con arginature fode
,

o con altre operazioni

.

Ancora bifognerà fabbricare la chiufa dove il fiume non

abbia un rifvolto tale , che con troppa violenza non debba

poi inclinarfi verfo il nuovo canale , ed invertirlo , ovvero

al contrario la chiufa troppo difficilmente ve lo pofTa av-

viare. Imperciocché nel primo cafo , oltre il continuo urto ,

e troppo grande fi introdurrebbero anche nel nuovo canale

le piene fenza ritegno , e ne feguirebbero necelTariamente

fconcerti , e ruvine ; e nel fecondo cafo il nuovo canale con

grande facilità mancherebbe della fua ncceflaria acqua , e il

corfo del fiume dovrebbe in altro luogo irregolare rivolger-
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fi con danno e della chiufa , e delli terreni adiacenti, e del

canale fteflb

.

Si procurerà ancora di fituarla dove le rive fono più

(labili, e regolari, e meno foggette alla corrofione ; accioc-

ché il fiume abbia minore facilità di abbandonarla. E fé

non fi ritrovaflero di tal forta , bifognerà munirle con qual-

che fabbrica, che le renda tali per tutto quello fpazio, dove
il fiume può corroderle, e deviarfi.

Cosi pure non iì fabbricherà la chiufa , dove il fiume è

divifo in più rami; ma bensì o fuperiormente alla divifione

,

o dopo la riunione di tutti li rami; Perocché farebbe inevi-

tabile, che rialzandofi per opera della chiufa, anche di po-

chifTimo il letto del fiume , e rafTrenandofi il corfo , e rial-

zandoli l'acqua in un ramo, tutto il fiume Ci inftradaffe per

un'altra parte, ed abbandonafie e la nuova chiufa, ed il

nuovo acquedotto . E qui nel cafo di neceffità di fare diver-

famente io non vi vedo altro configlio, che quello di chiu-

dere li rami , ed obbligare tutto il fiume a fcorrere in quel

folo , che ci conviene.

Rimane ora da dirfi della direzione, che deve avere la

chiufa ; dove prima bifogna fare le fteffe ofiervazioni , e le

fteffe rifleffioni , che abbiamo detto doverfi fare e per l' al-

tezza , e per il luogo; perchè fecondo la diverfità delle cir-

coftanze deve anche la direzione della chiufa efiere diverfa

.

E' vero che fembra, che comunemente fi vogliano le chiufe

dirette obbliquamente contro la corrente con poca diftinzio-

ne de' cafi ; e quello , fé non m'inganno, è perchè folo lì

confiderà, che fempre lo fcopo della chiufa è di introdurre

l'acqua nel canale di erogazione, fenza poi riflettere, che
con quanta maggiore facilità vi fi introduce l'acqua, con
eguale ancora vi fi introducono poi le piene , che lo fcon-

certano, ed arrecano grandilfime dirncoltà ; onde iiamo co-
ftretti a fabbricare tante forti di diverfivi e in qualità, e

in numero fempre maggiori
, quanto più fono grandi e il

fiume emittente, ed il canale derivato. Ma ficcome io fono
d'avvifo , che la maffima principale da averli di mira non
fia quella di fempliccmente ottenere la maggiore , e oiù fa-

cile introduzione ; bensì quella di avere afiìeme e la mag-
giore 5 e la più facile introduzione , e la più ficura colla

X ij
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maggiore privazione pofTibile delle acque fuperflue : mi fem-

bra baftevolmente chiaro, che la direzione della chiufa do-
vrà variarli feeoado le diverfe circoftanze dilli luoghi , e

delli fiumi , e degli acquedotti che fi vogliono fare

.

Se il fiume corre in una pianura eflefa con fponde baf-

fi , o incoranti, e corrodibili ; vale a dire, fé il fiume non

può avere un letto ftabile , ed inalterabile , non vi è dub-

bio , che allora per farvi una diverfione rtabile converrà

formare la chiufa , che vada dolcemente a prendere la cor-

rente con angolo obbliquo, acciò l'acqua fi introduca con

certezza nel nuovo condotto . Imperciocché la maggiore

pendenza del fiume, e la fua facilità allo fviamento fanno,

che fempre il corfo delle fue acque inclini più ad aprirfi la

iirada verfo il letto vecchio , che verfo la nuova forzata

cflrazione ; Onde fé qucfto fuo corfo non viene prefo colla

maggiore dolcezza , ed inftradato colla maggiore facilità pof-

fibile nel nuovo canale , facilmente fi devierà da quefto , e

lo lafcerà privo d' acqua .

Qiiindi ne viene, che quanto più fi ofien'erà a.vere il

fiume e mezzi, e firade, ed inclinazione per allontanarfi da!

nuovo incile, tanto più obbliqua bifognerà tenere la chiufa,

ed allungarla all' insù a prendere, e rinchiudere più dolcemen-

te il corfo dell'acqua. Che anzi alle volte, e maffiraamente

per li canali grandiofi ciò non baderà, e vi abbifogneranna

altre opere, ed altri ripari diftaccati nel fiume, per tenere

ièmprc obbligate le fue acque ad entrare nel nuovo canale.

E così fuccede nell' Adda per obbligarla ad entrare nel ca-

nale della Muzza, e molto più eftefamente Ci vede nel Tefi-

HO per obbligarlo ad entrare nel Naviglio Grande, dove ol-

tre una lunghiifima chiufa, che con grande obbliquità chiu-

de tutto il letto del fiume, rifabbricata di nuovo verfo l'an-

no 1585 col parere de' due celebri noftri Architetti Meda ^

e Bajf , fempre Ci fona mantenute, e coftruite nuove fabbri-

che, e fé ne fanno ancora fuperiorraente alla chiufa necefia-

rie per confervare l'acqua nel Naviglio.

Il medefimo fi dirà quando il fiume farà fcarfo d'acqua,

e non ne avrà che il bifognevole per la nuova derivazione;

mentre allora conviene colla chiufa l'andamento del fiume

talmente afiecondare, che piuttofto fembri una nuova fpon-
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da, odia un argine, che una chiufa , e il nuovo condotto

fembri la continuazione del fiume lleUo, come vediamo efH;-

re tante chiufe ne' noftri fiumi Lambro , ed Olona, ed altri

di fimile natura.

Al contrario dove faranno minori li pericoli, che il

fiume polFa allontanarli dal nuovo incile, e quanto farà mag-

giore il corpo d'acqua di affo fopra il bifogno della deriva-

zione, minore a proporzione potrà efl'ere l'obbliquità della

chiufa, fino anche ad eiferc mefla in angolo retto. Impercioc-

ché in quefto modo fi afiicura l'acqua nel nuovo canale col

alzarla nel fiume emittente , ed eftraendola quali come dd

un lago, o vafo, e nel medefimo tempo fi dà un maggiore

adito , e più facile alle piene di sfogare per il letto del fiu-

me fopra la chiufa , e meno di entrare nel canale di deriva-

zione. Così la chiufa nel fiume Adda a Trezzo, che ferve

per l'altro noflro Naviglio , chiamato della Martefana, è me-
no obbliqua, che quella per la Muzza , e ancora molto me-
no obbliqua di quella nel Tefino per il Naviglio grande; né

ivi vi è alcun bifogno di altre fabbriche , effendo il fiume

contenuto da fponde alte, e fode. Similmente tante chiufe

nella Muzza, ed in altri nollri canali, le quali fervono per

la derivazione di grandi acquedotti, fono tutte fabbricate ad

angolo retto. E normale pure coftrudè il noflro Meda verfo

la fine del fecolo decimoferf-o la grandiofa chiufa, per forma-

re il celebre canale navigabile di Paderno , che abbenchè ar-

chitettato con ftupenda invenzione, incontrò tante disgrazie,

e difavventure, e che finalmente quefti fcorfi anni con nuo-
vo difegno fu ripigliato da capo , e ridotto alla fua perfe-

zione .

Ma diverfamente fi dovrà dire della chiufa di Cafalec-

chio, la quale ferve per cavare dal Reno il Naviglio di

Bologna, la quale anch' efia fu fabbricata (ì può dire norma-
le alla corrente del fiume ; ma non effendo ivi il Reno tan-

to profondamente incafiato, che non abbia a fpanderfi ; ed
ancora correndo in ghiaja , e perciò incoflante, e moltifTime

volte fcarfo d'acqua; ne avviene, che ora dirige il fuo cor-

fo da una parte, ed ora da un'altra, ed ora unito in un
fol ramo, ed ora divifo in più, e così invefte la chiufa fot-

to angoli diverfi; onde per inviare l'acqua nell'incile del
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Naviglio vi fi devono di fpeffo cortruire fuperiormente altre

opere , le quali lì rifparmierebbero le la chiufa folle pili in-

clinata .

Spiegati cos'i quefti tre punti principali, ed univerfali

da efaminarfi per la coftruzione delle chiufe
,
paleremo ad

alcuni altri punti particolari, che vengono da confiderarfi

dopo, che fi fia ftabilito ciò che rifguarda gli ftefll punti

principali. E prima rifletterò, che tanti di quelli, li quali

hanno parlato intorno le chiufe per la derivazione de' canali

regolati pare, che vogliano il piano fuperiore della chiufa non

orizzontale , ma oltre il dover pendere verfo la caduta, debba

anco abbafiarfi verfo la parte della derivazione , perchè co5Ì

dovrà la corrente del fiume più da quefta parte, che dall'

altra tenerfi , e perciò efTere più ficuro l'ingreffo dell'acqua

nel nuovo canale

.

Io però, quantunque non voglia afierire pei^falfa que-

quefta regola, o fempre inutile, dirò folo, che non mi pa-

re da riguardarli come effenziale , ed inalterabile . Impercioc-

ché offervo primieramente, che la inclinazione del ciglio

della chiufa verfo un lato fa, che cada dalla medelima una
maggior copia d'acqua, e più unita, e più di fpefTo in una

fol parte, e così quefta foft'ra poi più fenfibilmente il danno

non folo quel piccolo delio sfregamento, e della corrofione;

ma anche il riguardevole della percoffa , e^ dello fcavamento

al piede della caduta, e fempre maggiore quando la chiufa

è più alta ; e quindi poi anche una maggiore corrofione del-

la fponda inferiore del fiume, e del fuo fondo: la qual co-

fa vuole edere diligentemente avvertita. Laddove fé il ciglio

della chiufa è tutto orizzontale , l'acqua fi fcarica egualmen-

te per tutta la lunghezza della chiufa, e fu di tutta egual-

mente ne viene ripartito quel poco danno, o quel molto,

che ne deve foffrire;e perciò meno fenfìbile ne deve riufcire.

In fecondo luogo riiktto , che la chiufa deve avere ef-

fenzialmente quella altezza in ogni fua parte , che bafii a

foftenere in tutti li tempi l'acqua a quel fegno , che abbifo-

gna alla derivazione , e deve elTere in quella fituazione , e

con quella direzione, che collantemente invii , e mantenga

l'acqua nel nuovo canale; onde non vi vedo ,, come fia di

profitto quel corfo fuperficiale dell'acqua prodotto dalla in-
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clinazione del piano fuperiore della chiufa , il quale poi non

può in alcun modo operare fui fondo , effendo impedito dall'

oracolo della chiufa ftefTa, come dovrebbe eflere, perchè po-

telfe maggiormente tenerfi il corfo del tìume vicino all' inci-'

Je ; e fé di già vi fi deve effere provifto abbafl'anza.

OflTervo finalmente , che fé quefta deprefTione della chiu-

fa verfo la derivazione, apportante anche veramente il benefi-

zio di una più facile, e certa introduzione dell'acqua nel

canale di derivazione ,
porta anche fempre con fé il difetto

di tenere più vicino all'incile il maggior corfo, e la mag-

giore altezza delle piene ; e per confeguenza di rendere mag-

giore , e più facile l' ingreflb delle flefie nel canale di deri-

vazione : cofa , che fempre devefi al contrario più che fia

pollibile diminuire, fé non pofCamo del tutto fchivarla.

Per Ja qual cofa io non efiterei punto a operare tutto

al rovefcio , cioè a tenere la chiufa più bada alla parte op-

pOi1a,e quefto lo farei con maggiore fiducia, fé il fiume fof-

fe foggetto a piene grandi , e quando la chiufa foffe molto
obbliqua, e per confeguenza di molta lunghezza, e maffima-

mente poi fé fofTe anche non tanto alta ; mentre cosi fenza

pericolo fi fcaricherebbero le piene più predo , e più lonta-

no dalla derivazione , e meno fé ne introdurrebbero in que-

fta - E così è fabbricata la grande chiufa nel Tefino per la

derivazione del noftro Naviglio Grande con quel buonililmo

effetto, che a tutti è noto.

Anzi per ottenere via più l'intento di fcaricare le ef-

crefcenze,e le acque fovrabbondanti, lontano dall'incile alla

eftremità oppofla della chiufa , vi fi è formata una ?rande
apertura capace per fino di dare il paflò alle barche più
grandi, che navigano fui Tefino , dalla quale fi fcarica una
grandiflìma parte delle efcrefcenze con chiariffimo follievo

del canale di erogazione, e ha quale poi in tempo di fcar-

fezza d'acque con facilità fi fuole chiudere con legni , e fa-

fcine : cofa però che avviene di raro, conducendo d'ordina-
rio il fiume una quantità d'acqua maggiore di quella , che
abbifogni al Naviglio. Lo flcflb sfogatore alla parte oppcfla
fi è fatto pure nelle chiufe full' Adda, per la derivazione de-
gli altri due Navigli della Martellina , e di Paderno , e d:l
canale della Muzza.
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Ma qui bifogna però riflettere , che fé è un bene Io

fcaricare le piene più difcofto dall'incile, non può nettarli

ancora , che il defcritto mezzo produca un nuovo ìrco'itio-

do, il quale è quello, che dovendo così il fiume avere il

corfo maggiore alla parte oppofìa , ivi pure dovrà tenere
più fcavato il fondo , e in vece tenerlo più alto alla parte
dell'incile: la qual cofa è molto nociva . Ma a quefto con
facilità, e con altro mezzo eguale fi può rimediare, come
lì è fatto per li noftri Navigli , cioè col fare nella chiufa

medefìma vicino alla imboccatura della derivazione un'altra

apertura , per la quale continuamente ù fcarichi 1' acqua co-

me da uno fcaricatore, che ugualmente fi chiude in tempo
di fcarfezza, e fi tiene aperta negli altri tempi.

Anzi quefta apertura fi può ufare per un' altro partico-

lare profitto, come fi ufano quelle fatte per li Navigli di

Paderno, e della Martefana , cioè per mulini, che lavorano

continuamente, e con grande facilità ; mentre eflendovi nell'

Adda una copia d'acque maggiore di quanto ne abbifogna

alli Navigli, di continuo vi li fcarica l'acqua con molta ca-

duta ,
per cui fi rende niolto veloce il fuo corfo anche fu-

periormente, e fi tiene il fondo Icavato vicino all'incile, e

fi fmaltifcono in abbondanza la ghiaja, e quelle altre mate-

rie, che diverfamente s'introdurrebbero nell'alveo di deriva-

zione .

Al Naviglio grande però, non fi è potuto trarne queflo

profitto di ufare quefta apertura per mulini ; imperciocché e

la fua fituazione la rendeva troppo incomoda per un tale

ufo, e la fua neceflaria eftenfione, oflia larghezza non per-

metteva di farlo ; e il dovere mantenere la navigazione per

l'altra apertura alla parte oppofta, per cui vi abbifogna

fempre un fufficiente corpo d' acqua , obbligò a tenere la fo-

glia di quefto sfogatore più alta del fondo del fiume, e dell'

imboccatura del Naviglio ; onde in tempo di acqua ordina-

ria, poca acqua vi fi fcarica, anzi di fpeflb bifogna chiuderla.

Al contrario nella chiufa della Muzza non vi è alcuna

apertura verfo l' incile , ma folo quella , come abbiamo det-

to, alla parte oppofta; onde per quefto canale lì è dovuto

procurare di rimediarvi con molti , e grandioù fcaricatori

,

e sfogaton nel medefimo canale , come fi è anche procurato

nel
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nel Navigio Giande, dove l'accennata apertura non può ba-

ftare a tutto il bifogno,li quali quando fono aperti, fcarica-

no di nuovo le acque nel iiume al di fotte della chiufa , e

rendono veloce I' acqua nel canale , che così tiene fcavato il

fuo fondo, e trafporta lo materie nel fiume. Ma con tanta

copia di fcaricatori fuccedono ancora depofizioni alla imboc-

catura de' canali di derivazione, e nel loro Ietto, che poi

bifogna levarle coli' opera degli uomini, e in maggiore co-

pia nella Mazza , ove qualche volta è per fmo avvenuto di

ederne impedito l'ingredb in tempo di fcarfezza al necefl'a-

rio corpo d' acqua .

Una oppolizione in quello luogo mi fi potrebbe fare .

ed è, che fé quella apertura nella chiufa vicino all'incile

produce quelli buoni effetti , che ho accennato , deve anco

produrre immenfamente più quell' altro cattivo , che abbia-

mo detto, che fa rabbalfamento del ciglio della chiufa ver-

To l'incile, cioè di tenere il corfo delle piene più vicino ai

med«;limo incile, e per confeguenza anche una maggiore fa-

cilità d' introdurli nel canale di derivazione : il che è una
cofa , che tanto raccomandiamo di sfugire più che fi può

.

A quefta obbiezione due cofe fi poffono rifpondere; una il

è , che quando li tratta di fare una operazione , che porti

fece delle difficoltà , e degli incomodi , prima bifogna penia-

re a fchivarli ; e poi, fé ciò non fi può ottenere del tutto,

fi penfa a diminuirli, e fra le confeguenze cattive, che non
fi fanno togliere. Ci fcelgono fempre quelle, che fono le me-
no cattive, e que' mezzi , che tali rendano. Cosi nel cafo

noftro , io credo, che non vi polla efTere alcuno, il quale

non veda chiaramente , che fé il taglio nella chiufa vicino

all'incile ha il difetto d'invitare, e ritenere ivi il corfo

delle piene , ha anche tante altre buone qualità , che fupe-

rano il fuo difetto, e lo fanno dimenticare, e che non ha
l'inclinazione della chiufa; e perciò non fi debba il fuo ufo

in circoflanze adattate rigettare : come ce lo infegna l' efpe-

rienza de'cafi riferiti.

La feconda cofa fi è , che quella apertura vicino all' in-

cile non l' abbiamo mai propella fola , né io ia proporrei ;

ma bens\ accompagnata dall'altra alla parte oppofla ; anzi
cogli efempj indicati abbiamo fatto vedere, che la feconda

Tom. VII. Y
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apertura riufciva piti libera della prima . Per lo che chiunque

può conofcere chiaramente, che A fondo dei fiume lì deve
tenere fcavato da ambedue le parti, e da ambedue le parti

fi pofibno egualmente le piene fcaricare . Anzi di più, con
quefti due tagli abbiamo il vantaggio evidente di fare fcor-

rere le acque a noftro arbitrio ora vicino alla derivazione,

ed ora alla parte oppofla, fecondochè ci fembra più profit-

tevole ne' diverfì bifogni : badando folo per ciò ottenere

,

l'otturare ora un taglio, ed ora un'altro.

Ora pafleremo a difcorrere qualche cofa intorno la grof-

fezza , che li richiede nelle chiufe, dove, fé io non m'in-
ganno , tutti li calcoli ci abbandonano quando (ìamo a far-

ne l'applicazione al cafo pratico. Imperciocché per poterla

dedurre col calcolo, anche per approlfimazione, bifognercbbe

fupporre , che tutta la chiufa folfe di un fol corpo regola-

re , o almeno almeno di pochi, e grandinimi corpi regola-

ri ; bifognerebbe anco fapere quale foflTe quella parte , che
fofterrà folamente J' alzamento del fondo , e la fua fpinta , e

quale fofTe quell'altra parte, che riceverà l'urto della cor-

rente ; bifognerebbe pure fapere la confidenza , e la fodezza ,

che le ne verrebbe dal fondamento, e dalla unione alle fpon-

de , e tante altre fimili cofe , che non fi pollbno fapere , né

fupporre fenza ottenere de'rifultati di niun proffitto . Quindi

è che per ftabilire la defiderata grolTezza a me pare, che il

folo mezzo fia quello, di avere attentamente oflèr\ato molte

altre e chiufe, e fabbriche d'ogni forta ne' fiumi, e li loro

effetti o di reUflenza , o di cedimento , e da quelle con buo-

na riflefiione prenderne efempio.

Egli è bensì vero, che generalmente fi deve avvertire,

che la chiufa farà più grolla, allor quando farà più alta, e

quando più s'accoderà ad opporfi perpendicolarmente alla

corrente , e quando il fiume farà più grande , e più veloce

,

e più violento , ed improvifo nelle fue efcrefcenze ; e farà

ancora più groffa dove farà conipofla di parti piccole , e

slegate , o di poco pefo , e dove non farà internata nel fon-

do , e nelle fponde , ovvero non vi farà unità colla palifica-

zione , e con travature , o con altro mezzo ; e perciò farà

anche più groda fé farà conipoda di foli legnami.

Oltre di tutto ciò conviene anche avvertire , che la
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maggiore alrez^za richieJc una grofTezza ancora di più di

quella, che bafterebbe all'urto, ed agli altri motivi fuccen-

natii e qucdo è perchè, quando un corpo d'acqua cade da

una maggiore altezza, generalmente parlando, ìcava di pili

il terreno fottopoflo , la di cui batte, e ne corrode le fpon-

de laterali
;
per lo che il fcopre il fondamento , fi diminuifce

l'unione colle fponde , e s' indebolifce tutta la fabbrica. Ma
per andare all'incontro di quefto inconveniente non bifogna

penfare, che fia il migliore mezzo quello di fare la chiufa

femplicenlente più grolfa, e tenere ancora la ttcffa figura;

ma bifogna penfare ad altro modo.
Per ottenere queflo alcuni fra gli altri fogliono fabbri-

care la chiufa colla faccia inferiore a modo di un. piano in-

clinato, il quale s'incontri abbafTo in un piano orizzontale,

che riceva l'impeto dell'acqua cadente per l'inclinato, e lo

fmorzi . Io però fono d'avvifo, che per ottenere quefìo ef-

fetto, il mezzo migliore lìa quello di fabbricare la chiufa co-
me uni fcala colli gradini si alti, e s'i larghi che baflino a

ricevere, ed a interrompere il corfo dell'acqua, che vi pre-

cipita ; dove è manifefto , che fé farà maggiore il corpo
d'acqua cadente, più larghi ancora Ci faranno gli fcalini , e

mallimamente l'ultimo al piano del fondo, il quale farà be-

ne tenerla di una molto più larga eflenlìone . Anzi io vor-
rei ancora, che il piano di quefti fcalini non fofle orizzon-
tale, e meno poi inclinato a feconda del fiume; ma lo vor-
rei inclinato al rovefcio contro la chiufa ftefHi , e fon per
dire cos"i inclinato, che incontrafTe normalmente l'acqua ca-

dente; perchè mi fembra, che in quefla maniera fé ne fmor-
zerebbe più la violenza: niente curando, che l'acqua riflefia

polla inclinare in tal modo contro la chiufa ftelfa , come
cofa che non può fuccedere , fé noa in una piccolilfima par-
te, e in maniera, che non merita alcun rifledo.

Ma quefto fcavamenta del letto del fiume al piede del-
le chiufe è un punto , che io lo rtimo ancora molto necef-
fario da confiderarfi, mentre alle volte può apportare gravi
fconcerti , e non è tanto facile il fare , che non ne fegua o
poco, o molto. Per lo che non farà mai fuperfluo fecondo le

circoflanze aggiungervi altri mezzi per raffrenare la violen-
za dell'acqua, ed il fuo eflètto : mafTime ne' fiumi grandi, e
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che portano grandi piene, dove non può badare il coflraire

le chiufe a gradini, come didimo, per togliere del tutto un

eflètto così dannofo. Per quefto ancora è necellario , che le

fpalle laterali della chiufa , che in niun calo fi pollone tra-

lafciare, fi profeguano al difetto della medciiina per un buo-

no Ipazio, per difendere ivi le l'ponde del fiume dalla corro-

iìone.

Qliì però conviene anche avvertire ad una prerogativa

favorevole i, che polfono avere le chiufe pili alte, cioè che

l'acqua nel caclere da una qualche altezza, non è come un

corpo folido , che rifenta poco , o nulla il contrafto dell'

aria; e perciò accelerandofi di più, quanto è maggiore 1' al-

tex7.a , anche con forza maggiore percuota il fondo fottopo-

Ito . Ma l'acqua troppo facilmente rifente i! contrade del-

l'aria, e vi cede, e perciò di mano in mano, che difcendc

iì va dividendo, e fuddividendo in tanti rami , e zampilli,

ed adbttigliando in veli, e poi anche in fole gocce , ed in

lemplici fprizzi, che cadono piuttodo con un moto ritarda-

to, che accelerato, per la forza che confumano nel fende-

re l'aria; e per confeguenza fi perde poi l'impeto contro il

fondo fui quale cade. E quedo lo vediamo tutti li giorni

nell'acqua, che cade dalli tetti, la quale fé aveife a cadere

tutta unita come al principio della fua caduta, e con moto

accelerato, non vi farebbe alcun corpo, fu cui battede, che

potede lungamente refidere; e guai a chi toccade una goc-

cia d'acqua fi>l capo . E per quedo anche gli autori legali

. parlando delle fervitli degli dillicidj , dicono , che quedi iì

polfono alzare , ma non abbafliue
,
perchè nel primo cafo

rieicono favorevoli, e. nel fecondo cafofono dannolì al fon-

do forviente.

Per la qual cofa dedurremo, che converrà bensì avver-'

tire alla altezza della chiul^i, ma piia alla quantità d'acqua,

che da eda fi dovrà fcaricare ; e fé queda lia tale , che pof-

fa arrivare fui fondo del fiume tutta divifa , e fparfa in

zampilli, e didefa in fottili veli , coficchc le rimanga poca

forza ; ovvero fia tale , che fempre a'obia tanta energìa di

vincere facilmente tutto il contralto dell'aria, e così potere

arrivare al piede della chiufa ancora unita , e dotata di

grande velocità , per potervi contrapporre cuc' laezzi , che
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fembreranno li più adattati ad eluderne l'effetto nocivo.

Quindi e evidente, come anche per quello fcopo potrà edere

alcune volte molto giovevole il fabbricare la chiufa in una

fezione del fiume larga ; e come farà bene fabbricarvi le fue

fpalle laterali piìi divergenti che Ha poHibile .

Anche per un'altro riguardo di grandidima importanza

fi vuole avere grande attenzione alla altezza della chiufs

.

Imperciocché quella maggiore altezza d'acqua prodotta dalla

chiufa pili alta, non i'olamente agifce contro di ella coli' ur-

to , e colla preflTione ; ma più colle travenazioni, e filtrazio-

ni , le quali con più facilità poObno fuccedere dove più è

l'altezza, alla quale è folknuta l'acqua, e per le quali poi

può aprirli un padaggio e fotto la chiufa fled'a , e di fianco

con ruina irreparabile della medelima . Quindi è che dietro

Je fpalle (ì devono fare li riivolti, e gli iperoni fempre più

lunghi quanto più è alta la chiufi ; né mai lì lafcierà di

palificare il fondo tanto fotto la chiufi , che fotto le fpalle

con fpeUì pali tanto più lunghi, e groffi, quanto più il terre-

no è meno fodo , abbenchè vi li facefle un profondo fonda-

mento ; fuorichè il terreno non foffe di una tale fodczza

,

che togliefle ogni timore , come farebbe fé folTe di un fodo

macigno .

Seguita ora , che ii dica qualche cofa dell'alzamento

dell'acqua, e del fondo, che producono le chiufe . Imper-
ciocché è manifedo, che piantata una chiufa in qualunque
acquedotto , (ì deve elevare il fondo , ed alzare l'acqua di

quefto fuperiormente alla fl-e(ra,tino dove fi Renderà il rigur-

gito, che la medefima produrrà. Qiieflo fpazio potrebbe fem-

brare a prima vida, che fu quello, che viene determinato
dalla linea orizzontale , che iì conducefie dal ciglio della

chiufa fino ad incontrare il fondo fuperiore del fiume ; ma
la verità lì è , che li edende molto di più all' insù, e per

poco che vi Ci rifletta , i'c ne fcoprirà la ragione . Imperoc-
ché diminuendofi colla chiufa la caduta del fiume , fi dimi-
nuifce anche la velocità dell'acqua, e quella fi alza di cor-
po-, alzata che (ìa , forma oftacolo all'altra che fopravviene,
quantunque ita fuperiore alla orizzontale fuppofl-a ; onde an-

che queffa deve rallentarfi, ed elevarfi più addietro, e fino

a quel fegno , che la corrente abbia a poco a poco la lor-
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za, che barta a fuperare 1" oftacolo di quefl' acqua rallentata;

Ovvero, per meglio dire , che quefto oftacolo (ialì tanto di-

minuito , che più non poffa avere alcuno efletto . Cosi di-

ciamo anche del Ibndo
;
perchè diminuita la velocità dell'ac-

qua, lì alz.a il fondo;equefto alzamento inferiore nella ftcf-

ù maniera produce anche un'altro alzamento nelle parti fu-

periori

.

Ma abbenchè fia certifTmio , che il rigurgito , e I' alza-

mento del fondo cagionati in un'acquedotto da una chiufa

lì ftenda molto pili all' insù del limite fegnato dalla orizzon-

tale tirata fulla crefta della chiufa, non il troverà però mai,
che fucceda di protrarti fino all' origine dei fiume o vero,

o equivalente 5 come vogliono anche clalTici autori, che con

teorici difcorfi feinbrano provarlo beniffimo . E la ragione di

ciò, fé io non m'inganno, potrebbe efiere , che l'applica-

zione del difcorfo al fatto, non avelie un giufto luogo. Im-
perciocché mi fcmbra , che (ia troppo difficile il trovare un
fiume , nel quale lì adempifcano efattamente quelle regole

,

che fi deducono col folo raziocinio teorico; giufla il quale

pare , che tutti li fiumi dovrebbero elTere dilpofi:i fu di un
efatto e (labile piano, o curvo, o retto, s'i nel fondo, che

nella fuperficie dell'acqua , e le cote foifero dappertutto re-

golari, e regolari foflèro le mutazioni, e gli accidenti, che
occorrono, e cofe fimili. Ma un fiume di queffa qualità fa-

rà troppo raro a ritrovarfi , fé pure vi è al mondo , alme-

no ne' liberi, e naturali.

Net mio trattato fulle corrofionì de' fiumi ho di già

avvertito, che ciò al piìi poteva avverarfi nelli fiumi flabi-

liti di letto con ogni efattezza, e voglio dire, che aveffero

dappertutto quella limitata , e fiabile pendenza , che abbifo-

gna alle loro circoflanze ; ma non in quelli fiumi , che ne

fono abbondanti, ne' quali mi parve troppo chiaro, non ef-

fervi il bifogno di condurre cosi di lontano l'alzamento;

mentre formatofi il nuovo fondo con quella pendenza, che

bafl-a allo faialtimento delle materie non più ha bifogno di

alzarfi. Anche in quelli però, che fono flabiliti , o iìano di

limitata pendenza, ne lafciai qualche dubbio: né mi fembra

di averlo fatto fenza ragione. Imperciocché egli è certo,

che per la chiufa non folo il alza il tondo , ma fu di que-
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fto ha da alzarfì anche l'acqua di corpo, perche le viene

fminuita la velocità . Ma alzandoli l'acqua, è egualmente

certo , che effa verfo il fondo acquifta una maggiore veloci-

tà , e una forza maggiore ; e perciò deve avere bifogno di

una minore pendenza per fmaltire le materie di quella , che

le bifognerebbe, fé mantenefTe una altezza eguale alla prima.

Ora io m'immagino , che nifTuno vi polFa elTere , il

quale abbia oflTervato attentamente il corfo di molti fiumi

in diverfe circoftanze, e mi voglia negare , che le materie

pefanti ftrafcinate di nuovo di volta in volta, e fpinte da

un fiume , non fiano in cosi grande quantità come fembrano

a prima vifta , mallime da quelli , che fortono dalli laghi ,

e che fono di pendenza limitata , ma al contrario capiran-

no, che fono in pochiffima quantità relativamente alla gran-

dezza del fiume. Porta quefta cofa , parmi ancora, che fenza

difficoltà fi potrà capire, come al folo aumento dell'altezza

dell' acqua fi polTa avere una forza fufficiente , per non lafcia-

re che le materie fi fermino fui fondo fenza il bifogno di

alzarlo tanto all' insù, per acquiftare inutilmente anche tutta

quell'altra forza , che viene dalla pendenza ; niaffimamentc

poi riflettendo , che vi è lo sfogo libero e delle materie , e

dell' acqua fopra la chiufa

.

Conviene anche avvertire, che molte volte può fucce-

dere, che non la pendenza del fiume fia effetto delle mate-
rie, che conduce; ma bensì al contrario, che quelle materie
fiano effetto della pendenza -, cioè che il fiume non abbia
quella pendenza , che fi trova avere , perchè di elfo ne ab-

bia bifogno per fmaltire le materie che conduce ; il che ne-
ceflariamente fi deve fupporre da quelli, che vogliono l'alza-

mento del fondo fino all'origine del fiume condurre; ma al

contrario quel tal fiume conduca quelle materie
, perchè di

già ha quella pendenza, la quale fé non avelie, non le con-
durebbe. Imperciocché non mi fembra, che pofla edere lon-

tano dalla verità , che in molti cafi un fiume provvido di

"pendenza abbondante, conduca materie grolle per quello fo-

lo, che avendo molta pendenza, ha ancora una forza bacan-
te di ftaccarle dalle fponde , e dal fondo, e dalli piani fulli

quali fcorre -.coficchè le minore pendenza aveflTe, le lafcereb-

be in tutte a fuo luogo, e fcorreretbe nell'alveo di minore
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caduta fenra avere bifogno di accrefcerfela per fmaitirc le

materie, che cosi li mancano.
Per la qua! cofa io farei di parere, che il rigurgito, e

l'alzamento di un fiume prodotto dalla coffruzione di una
chiufa fi abbia a (tendere fino a quel fegno , dove l' acqua

combinato l' efì'etto dell'impeto già preconcepito , e dell'ac-

qua fopravvegnente , e della fua nuova altezza colla inclina-

zione del nuovo fondo , e colla facilita dello sfogo , abbia

quella l'orza , che le abbifogna per lo fcarico delle materie,

che deve condurre

.

Per definire poi quello fegno ne'cafi particolari , ci man-
cano dei tutto li fuflidj dell'arte ; né in altro modo vi fi

può fupplire , che con varie , e continue oflervazionì di al-

tri cafi fimili ; Imperciocché farebbe neceilario , che fi fapef-

fe quale fìa l'oftacolo, che fanno le materie all'acqua avan-

ti la fabbrica della chiufa , e quale la forza , che abbilbgna

all'acqua flelFa , e come agifca per fpingerle, e fmaltirle;

poi bifognerebbe fapere l'altezza , che fofTe per produrre

nell'acqua la nuova chiufa , e quale foffe l'azione , che

avrebbe l' acqua per la forza , che può ottenere dalla fua al-

tezza, e per quella , che può avere proveniente dalla pen-

denza del fondo
;

poi anco dovrebbe eilère noto quale fia

quella forza, che può rimanere all'acqua per l'impeto pre-

concepito , e quella , che le può edere impreifa dall' acqua

fopravvegnente; e tante altre cofe fimili, tutte, a mio cre-

dere , impoffibili a calcolarfi ,
per non dire anche a fco-

prirfi.

Altre rifleffioni ancora fu di quefto punto fi devono
aggiungere 5 che non fono nuove; una delle quali fi è, che

nelli cafi, che noi conlìderiamo , il rigurgito prodotto dalle

chiufe viene grandemente diminuito dallo fcarico , che il fa

nel canale di derivazione , e per li tagli , che , come difli-

mo , Ci lafciano nella chiufa ftefia ; onde il rigurgito deve

efiere prodotto piuttoflo dall'altezza , che hanno le loglie

dell'incile e delli tagli, che dalla chiufa.

Un'altra rifleflione è intorno a ciò, che l'acqua ncll"

avvicinarfi alla caduta della chiufa, fi va abbafi'ando notabil-

mente; coficchè fui piano della chiufa flefla ritiene una po-

chiflima altezza: il che porta feco un'aumento di velocità,

e di
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e di corfo anche molto all' indietro ; la qual cofa proviene,
come è chiaro, che dovendoli abbaffare l'acqua fulla chiufa

per la caduta, neceirariamente deve anche l'acqua pofteriore

abballarti, e renderfì più reloce , e dilporfj con una fuperfi-

cie inclinata, e continua, come richiedono li fluidi ; e ciò

per tanto maggiore fpazio
, quanto maggiore è l'altezza del-

l'acqua nell'alveo del fiume: per Io che 1' alzamento dell' ac-

qua cosi inclinato fui nuovo fondo prodotto dalla chiufa
,

portando feco maggiore velocità , richiede anche bifogno
minore di pendenza nel fondo

.

Ancora conviene riflettere, che fempre avanti la chiu-

fa il fondo non li fpiana mai fu di un continuato piano ret-

to , ma vi refta fempre più baffo , e molto fcavato al difet-

to delia fommità. La qual cofa, fé non fallo, dimoflra, che
la chiufa non toglie all'acqua tutto quell'impeto, che fem-
bra, che le dovrebbe levare, fé con tutta la fua altezza le

facefle un'oftacolo pieno, e continuato.
Dalle quali rifleflìoni , e da altre che fi potranno fare

ne' cali particolari, fi fa bene manifeflo, come il rigurgito e
l'alzamento deve ancora eftenderfi meno di quanto ne ab-
biamo prima ragionato; abbenchè fempre debba ftenderfi mol-
to più di quello, che indichi la orizzontale tirata dalla fom-
mità della chiufa , o dalla foglia dell' incile , e delle apertu-
re nella chiufa ftefl^a

.

Finalmente da quanto abbiamo detto parmi, che chia-
ramente fi fcorgerà quale, e quanta conliderazione v'abbifo-
gni prima di f>abilire in ogni fua parte , come fìa da fabbri-

carfi una chiufa negli acquedotti, principalmente fé fono
fiumi grandi

, per derivare un canale regolare , e come in
ogni cafo l'Ingegnere trovi circoftanze

, per le quali debba
ftuzzicare il fuo intelletto, per non dire tormentarlo, a ri-

trovare que' ripieghi, e quelli mezzi, che abbifognano per
ottenere l'intento nella migliore maniera.

Tom. III.
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DELL AZIONE
DI UN CORPO RETTO DA UN PIANO IMMOBILE

ESERCITATA NE' PUNTI DI APPOGGIO

CHE LO SOSTENTANO.

TENTATIVO

Del Sig. Cavaliere Lorgna.

QUando un corpo è retto da un piano, la Meccanica
non è giunta ancora a determinare, quanto foftenga re-

Ipetttivamente ciafcun punto del medefimo piano . L' incom-
parabile Eulero fece un tentativo per rendere determinato in

tutti i cali queflo difficiliflimo Problema , abbandonando i

principi della Meccanica, con le forze della quale non ve-

deva poflìbile di fuperare si fatto fcoglio ( Novi Com. Ac.
Se. Petrop. T. XVIII. ) . Ma la fuppolizione eh' egli ha fat-

to è infuffiftente per comune confentimento, e non può am-
metterfi per alcun modo. L' illuftre d'Alembert dimoftrò

,

che co' foli principi di quefla fcienza , non può neppure de-

terminarli la preffione esercitata da un corpo fu tre appoggi

in un piano porti per diritto col punto , ove la direzione

del centro di gravità fega il medefimo piano ( T. Vili, de'

fuoi Opufcoli ) . Il Sig. Ab. Bojfia nel verfare fu querta ma-
teria ( Tratt. di Meccan. T. I. ) conchiufe anch' effo , che

fecondo le regole ordinarie delia Meccanica il Problema è

indeterminato, fé il corpo Ci appoggi fui piano con più di

tre punti , qualunque lìa la difpofizione refpettiva degli ap-

poggi, dopo di aver dato un'elegante foluzione del cafo di

tre appoggi non fituati in linea retta, o piuttorto una di-

moftrazione della foluzione, che n'aveva dato l'Eulero.

Ultimamente il Sig. Delanges ( Mem. della Soc. Italia-

na T. V.) prefe a trattare di querto foggetto , introducendo

nelle foluzioni fucceffivamente tanti affi di rotazione quanti
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fono i punti di appoggio che foftengono il corpo. Ma il

Sig. Paoli nel T. VI. della medefima Società, avendo ripi-

gliato un tale argomento, dimoftrò fapientemente, che i

movimenti di rotazione non pofTono riferirli al più che a

tre affi , onde ottenere equazioni tra di sé indipendenti , e

che però un' equazione nel cafo di quattro appoggi , due
equazioni nel cafo di cinque appoggi , e così fucceffivamen-

te, fono nccedariamente comprefe nelle tre fondamentali , e

tra di si indipendenti ; onde refta fempre indeterminato il

Problema, allorché fono piìi di tre gli appoggi non pofti per

diritto. Tale è lo flato in cui attualmente li trova quello

ormai celebre e importantiffimo Problema, a propofito del

quale non dubitò di dire 1' Alembert, qu' il manque encore

quetque chofe aux principes de Mechanique ,
à" qu' il y d des

cas OH les loix connues jufque' ici paroijfent infufijantes (Opufc.

T. Vili. pag. 45 ). Ma di ciò vedremo pili innanzi. Sia

dunque permenTo un nuovo tentativo , che potrebbe fruttifi-

care , come mi fembra , anche in altri Problemi di Mecca-
nica difticiliffimi

.

§. I.

Qualunque fia il numero de' punti di appoggio non co-

flituiti in una linea retta, fu' quali è foflienuto un corpo da
un piano orizzontale immobile, fi confiderino fempre detti

punti difpofti agli angoli di un poligono rifultante dal con-
giugnere quefti punti con rette linee*; il qual poligono farà

di tanti lati, quanti fono i medelimi punti. Perciò la dire-

zione verticale del centro di gravità del corpo, fi fupporrà
fempre comprefa nell' area di quello poligono

.

§. IL

Se pertanto venga divifo in triangoli il medefimo poli-

gono, ficcome i punti di appoggio riefcono fempre agli an-
goli di quefti triangoli , cosi ciafcuno di quefti triangoli fia

detto fiftema di tre appoggi ; e tanti faranno quefti fiftemi

,

quante fono le combinazioni a tre a tre, che rifultano dal

Z ij
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numero n di angoli del poligono , cioè fé-

condo la legge notiflìma delle combinazioni

.

$j. III.

Cadendo perciò la direzione verticale del centro di gra-

vità entro il poligono , farà fempre 1' interfezione di quefta

direzione col piano immobile comprefa in uno, o in più tri-

angoli fecondo il numero degli appoggi

.

$. IV.

E ficcome tre appoggi badano per foftenere il corpo,

allorché detta direzione cade tuori della linea che congiu-

gne due appoggi, cosi nel cafo di più che tre appoggi non

coftituiti in linea retta, elfendo tutti gli appoggi ugualmen-

te immobili , ciafcuna combinazione di tre appoggi , rappre-

fentata da uno de' predetti triangoli
,

quando la direzione

del centro di gravità del corpo cada nel triangolo, fi chia-

mi Siflema attivo ; e Sifteina inoperante quella combinazione

di tre appoggi in cui il centro di gravità del corpo , o per

dir meglio la fua direzione cade fuori del triangolo, che la

rapprefenta. Sia per efempio ABCD ( fig. II. ) il poligono,

agli angoli del quale fono coftituiti i punti di appoggio , P
il centro di gravità del corpo concentrato nel piano de*

punti A, B, C, D. Condotte le diagonali AC, BD , farà

il trapezio divifo ne' quattro triangoli ACD , ADB , BDC ,

ACB, come appunto porta la formula delle combinazioni

per « = 4 ( $. II. )

.

Certo è, che i due fiftemi ACD-, ADB non hanno per

sé alcuna attitudine a foftenere il pefo P, mentre il centro

cade totalmente fuori dei perimetri di entrambi. Ma è cer-

tidimo , che ciafcuno degli altri due BDC, ACB è atto per

sé , ftante l' immobilità di tutti gli appoggi , a foftenere

r intero pefo P ; e però quefti due fono i fiftemi , eh' io

chiamo attivi , e inoperanti gli altri due in qualità di fi-

ftemi .
'

'
.
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§. V.

Porto ciò, decompongo ne' due fiflemi attivi il fiftema

di quattro appoggi A, B -, C , D , e confiderò, che la forra

di prellione in P non iia foftenuta che da' tre appoggi B ,

D -, C , cioè dal fiftema attivo BDC folitario, come le l'ap-

poggio A non avefle luogo. Con ciò determino la preflìone

efercitata da quefta forza fopra i tre appoggi B, D, C re-

fpettivamente .

E di nuovo confiderò , che la medefima forza di pref-

fìone non fia foftenuta che da' tre appoggi A, C , 5 , cioè

dal fiftema attivo ACB folitario, come fé l'altro appoggio

D non avefte luogo; e con ciò determino la preftione efer-

citata da detta forza fopra gli appoggi A , C , B refpettiva-

mente. Determinate quefte preflioni per ciafcun fiftema fepa-

ratamente , rimetto infieme i fiftemi , ricomponendo quello

di tutti quattro gli appoggi A , B , C , D operanti unita-

mente , e definifco le vere e proprie preflioni combinate re-

fpettivamente dovute a ciafchedun appoggio.

§. VI.

E' manifefto pertanto, che ciafcuna delle azioni combi-
nate fopra gli appoggi 5 , e C deve necefl'ariamente efTere

compofia di due parti
,
giacché ciafcuno di detti appoggi ap^

partiene nel tempo ftefib a due fiftemi attivi.

§. VII.

Nello fteftb modo qualunque fia il numero di fiftemi

attivi , in cui può eftere rifoluto un fiftema di appoggi co-
ftituiti in un piano, foftenenti una forza di preffione qua-
lunque, confiderò fempre , che la medefima forza fia prima
foftenuta da un folo fiftema attivo di tre appoggi , come fé

gli altri non aveftero luogo, poi da un altro , e cosi fuc-

cefTivamente , e determino le preflioni efercitate fopra i tre

^PpOpoi di ciafcun fiftema refpettivamente . Rimettendo po-
fcia inlieme i fiftemi, definifco per tutti i punti di appog-
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gio operanti unitamente le preflìoni vere combinate, dovu-
te refpettivamente e propriamente a ciafcun di loro, giac-

ché è palefe fubitamente a quanti fiftemi attivi appa rtenga

un medefimo appoggio.

§. Vili.

Senza un nuovo principio non era mai poffibile di af-

frontare quefto difficiliillmo Problema. Avendo pertanto con-

iìderato

I. Che la gravità operando con la fua naturale direzio-

ne in un punto , ove s' intenda concentrata , diftribuifcc

Tempre da quel centro la fua azione ugualmente fu tutti gli

oftacoli , che le oppongono in quel punto, ciafcheduno da
sé, una medelima fimultanea reliflenza.

II. Che nel cafo noflro, ftante l'immobilità del piano,

ciafchedun iìftema attivo è per fé fteffo dotato di pari atti-

tudine a foftenere l'intero pefo del corpo.

III. E che non v'è ragione, ftante quella uguale atti-

tudine di tutti i detti fiftemi , per cui un fiftema debba giu-

dicarli gravato da una parte del pefo , e da altra diverfa un
altro fidema , mi fono indotto a tentare la foluzione del

Problema col metodo , che ho efpoflo , fondato fu quefto

principio

C/b' ejfendo retto un corpo da un piano immobile in. più
di tre punti non pojli per diritto^ pojj'a confidcrarfi , che l' a-

7.ione della gravita fi eserciti diftribuita ugualmente fopra

tutti i Jtjìemi di tre appoggi , tra i quali cada il centro di

gravita del corpo ^ risultanti dalla poJtz.ione degli appoggi tra

di iì: , e relativamente a detto centro , e perciò atti ugualmen-

te a fojìenere , ciafcheduno per se ,
/' intera forza di prejjione

del corpo , cioè ad opporre all' azione della gravita , ciascuno

da sé , una medefima fimultanea refijìenza

.

.

.'
5. IX. . '

'

Prima però di farne applicazione non credo infruttuofo

l'internarmi un pò più, che non s'è fatto nella cofa, pa-

rendomi di difcernere non fenza qualche chiarezza in che

\
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propriamente le fue difficoltà confiftano. Prendiamo per e-

iempio il primo cafo irrelolubile di quattro punti di appog-
gio. E' certo, che con le regole della Meccanica tre equa-
zioni tra di sé indipendenti fi ottengono , contenenti le

quattro indeterminate, che efprimono le preflioni diftribuite

dal corpo fopra detti appoggi . Una pertanto di quefte in-

determinate refta in noftro arbitrio , a cui dando altro ed
altro valore , troviamo, che in infinite maniere può efiere

diftribuita fu i quattro appoggi Ja data forza di preflìone

del corpo da eflfi foftenuto , foddisfatte fempre pienamente le

condizioni della Meccanica per l'equilibrio . Ma fé per una
parte le regole ordinarie della Meccanica lafciano indetermi-

nato quello Problema, fé refia luogo a infinite foluzioni, il

medefimo Problema per l'altra, naturalmente confiderato, è

determinatidìmo, fé così pofTo efprimermi . In fatto ripofan-

do un torpo fu quattro punti di un piano immobile, la

preffione del corpo rifentita da detti punti di appoggio ref-

pettivamcnte , è una , unica, e di valore unico e determi-
nato. Adunque o manca qualche cofa ancora ai principi di

Meccanica , come crede d' Alembert , o il Problema non è
un cafo di femplici equilibri . Io per me non credo , che le

regole della Meccanica fieno per quefio calo infufficienti, ri-

gorofamente parlando, ma credo, che fìa d'uopo adoperarle
convenevolmente, e accomodarle alla natura particolare del

Problema, che ha una determinazione fua propria. E credo
ancora , che non fia il Problema un cafo di femplici equili-

bri, perchè non vi fi tratta che di conofcere, quanta parte
del pefo totale porti ciafcuno de' quattro punti del piano
immobile fu quali ripofa il corpo : il che non è propriamen-
te affare di equilibrazione , ancorché l'equilibrazione vi fia

implicita, e fi verifichi puntualmente nel ripofo del corpo.
In confeguenza fembra , che il Problema richiegga per fé

,

che fé ne rintracci la foluzione per una via conducente al

fiftema unico , proprio , e necefiario di preflioni , efercitate
dal corpo fu ciafcun appoggio re^pettivamente, in modo pe-
rò , che l'equilibrazione vi fia neceffariamente implicita, e
poffa dimofirarfi inerente al fiftema trovato . Che fé il fi

tratti con ordine inverfo , partendo dalla pura condizione
dell'equilibrio

, s'incorre nell'indeterminazione che ci pre-
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fenta la Meccanica, infiniti eflendo i fiflemi di prelTlone ne'

quali può diftribuirlì fopra piìi di tre appoggi la forza pre-

mente di un corpo 5 tutti foddisfacenti alle leggi dell'equi-

Jibrio

.

Quindi è, che ho tentato di liberare dell'indetermina-

zione il Problema, col farlo dipendere dalla rifoluzionc di

lìftemi combinati di tre appoggi
,

pe' quali non può mai
averli , che una fola ed unica efprelfione delle tre preflìoni

.

I valori , che daremo qui apprefTo di quefto cafo par-

ticolare di tre appoggi fon quei medefimi , che per altre vie

trovò l'Eulero, e il Sig. Bojfut : quei medellmi che proven-

gono dalle efpreflìoni più compone del Sig. Delanges , e che

potrebbero provenire da altre foluzioni infinite
, prendendo

tre affi qualunque , come lo ha notato giulbmente il Sig.

Paoli nella Mem. cit. pag, 543. Rifoluto così il Problema ,

da se vi fi nianifeflano implicite e foddisfatte le leggi della

Meccanica per l'equilibrio.

§. X.

'- Problema I.

Ripofando un corpo fu tre punti di un piano immobile

orizz-ontale non pojìi in linea retta , trovare la prejfione di-

Jìribuita dal corpo fu ciafcun di loro .

Sieno A, B, C ( Fig. l.) i tre punti di appoggio , P
r interfeiione del piano con la direzione verticale del cen-

tro di gravità del corpo . Sarà il punto P centro comune
di gravità dei pefi prementi il medeiimo piano ne' punti

A, B, C. Sì chiamino quefti pefi con le lettere de' refpet-

tivi appoggi yì, B, C : fi congiungano con la AC i punti

A, C, e per P fi meni dal punto B l'indefinita BR fegan-

te la ^C in g.
E' certo, che il centro di gravità de' pefi A, C deve

trovarfi in qualche punto della retta AC. Ma deve pure

trovarfì in qualche punto della retta BR necefiariamentc ,

in cui è collocato il terzo pefo B , e il comun centro di

gravità P di tutti i pefi A, B, C. E' dunque il centro di

gravità de' pefi A, C nell'interfezion comune ^ delle rette

BR,
ri
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BR , AC . Porto ciò , fé fi chiami ^ la fomma de' pefi

A + C concentrati in g , farà ^:5 : :Ì3P : Pi^ , e compo-

nendo £ -f- i5:B::Bg:Pt = P:B . Dunque 5 = -y^-.

_ B.BP __ P.P^ B^ _ P.BP
^ ^ — -p^ — B^ ' P^~ B^ '

Ma per effere il punto ,^ centro comune di gravità de'

pefi A , C è pure ^ : C : : C^ : y^^ , e componendo
^ + C : C : : ^C : ^^ : 1^ : C. Per la qual cofa farà , fo-

P .BP
ftituendo il valore di ^ , AC : A^ : : ~=r—- : C , e

P.BP . A@
C = — ; e però , foftituendo il valore di C , farà

AL . D^
. P.BP.A^ „^ ^^ ^ P.BP.C^
A —

,^ „^ : • C^ : A^ , e A = —^_^ °^

AC.B^ AC.B§i
E quefti fono i valori delle tre prefiìoni A, B, C ; il che
doveva trovarfi

.

§. XI,

Ma quefte efpreflìoni de' pefi A^ B, C pofTono fempli-

fìcarfi. In fatto fi congiungano con la BC i punti 5, C, e

con la BA i punti B, A, e dal punto A fi tiri al lato op-
pofto BC la perpendicolare AD, e dai punti P, ^ alla yiZ)

fi menino le parallele PE , ^F . Per la fimilitudine de'

Triangoli farà BP:B^= PEi^F, e AC : C^-= AD :^

,

, £P.C^ PE.^F PE ^^ ^^.
' p'*"" bk^ == Ifttd = :ìd • ^' '^'^^^"^^ ^^°^^^°

-, ^ . P.BP.C^ . . . ^ P.PE
2l pefo ^ = -b^TaT '

^^'^^ '^""'1"^ ^ = -ÀD~
'

Condotte fimilmente dal punto B al lato oppofto AC
la perpendicolare BH, e dal centro P alla BH la parallela

PG, farà per la fimilitudine de' Triangoli P^: Bg = P(; :BH;
P PS) p p/^

e però effendofi trovato B = -^—^ , farà B z= ^— .

B§1 BH
Finalmente condotte dal punto C al Iato oppofto AB la

Tom. VII. A a
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perpendicolare CK, e alla CK le parallele PL, ^M , per la

fimilitudinc de' Triangoli farà :=——— z= = —

.

P.BP. A^Ma abbiamo trovato il pefo C = ——

—

--^ ; farà dunque

P .PL
C = '

. Quefte efpreflìoni de' peli A, B, C fono le

più femplici che poffano trovarti . Ma bafti che ciò fia ac-

cennato per valerfene fé piaccia , mentre nelle feguenti folu-

zioni farò ufo delle efpreffioni che abbiamo ricavate in que-

fto Problema fenza introdurre nuove linee , effendo faciliflì-

mo il trafmutarle e femplificarle , come qui s'è fatto.

§. XII.

Problema II.

EjJ'endo retto un corpo fu quattro punti A, B , C , D
( Fig. II.) di un piano orizzontale immobile , determinare la

prejjìone , che foffre ciascheduno di detti appoggi efercitata dal

corpo nel punto P , ove la direzione verticale del centro di

gravita incontra il medeftmo piano.

Porta la coftruzione e denominazione prefcritta nel ^.

IV., due fono i Siftemi attivi, che debbono trattarfi fcpara-

tamente nel Problema, uno fugli appoggi B, D, C, l'altro

fugli appoggi A.) C, B. Seguendo pertanto il metodo efpo-

fto nel §. V. ^\ conduca pel primo Siflema la retta D£ pel

punto P, e fi nominino m,n, p le preflioni efercitate fu-

gli appoggi B, D, C dalla forza di preffione F operante

in P . In forza del I. Probi, farà

_ F.DP.CE __F'P^ _ F.DP. BE
"' " DE.BC ' ^ "~ DE '^— DE.BC '

Di nuovo fi conduca pel fecondo Siftema la retta AF
pel punto P, e fi chiamino m' , n' , p' , le prefTìoni efercita-

te fugli appoggi B i A, C dalla forza di preifione F ope-

rante in P .

Col metodo fleflb del Probi. I. fi troverà
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, _ F.AP. CF , _ F.PF
, _ F.AP.BF

^ ~ AF.BC ' " ~~ AF ' ^ ~ AF.BC '

Porto ciò, fi rimettano infieme (§. §. V. VI.) i firtemi

applicando a' refpettivi punti le pre(lioni combinate , onde

riformare l'intero Siftema di quattro appoggi del Problema,
nominando A, B, C, D dette prefiìoni combinate refpetti-

vamente ne' punti A , B , C , D . Sarà

,
F.PF _

, , ^,DP-CE ,
AP.CF.

^ = «= -Ar^^= ''"'^'"=^(DE7BC-^-AF7BC^
, ,

DP.BE
,
AP.BF. ^ F.PE

c = p + p = -^(peTec+ ^fTbc^ ' ^ = "= -DR-^
'

Rapprefentando pertanto quefle efpreflloni i pefi com-
binati fugli appoggi A, B, C , D de' due Siftemi attivi

uniti inlìeme , ii avranno quefte ferie di proporiionali

F.PF DPXEAP.CF.DP.be
"^'^-^•^•-Ar'-^^DETBC-^AFrBC^-^^DÉTBC

AP.BF s
_
F^BE

'^ AF.BC ^ ~DÈ
cioè le feguenti, moltiplicando la feconda ferie per /^F.D£.
BC , e dividendola per F
A:B:C:D::DE.PF.BC:(AF.DP.CE + AP.CF.DE):
(AF.DP.BE 4- AP.BF. DE) : AF.PE. BC
E' dunque manifefto, che generalmente, qualunque fia la for-

za di prefiione concentrata in P , faranno fempre tra di lo-

ro le preffioni rifentite dagli appoggi A, B, C, D, come
fono tra di loro i termini corrifpondenti di quefta feconda
ferie di propor^ionali . Per la qual cofa, fé fi faccia la fom-
ma di quefti termini

DE.PF.BC -\- AF.DP.CE + AP.CF.DE ^ AF,
DP.BE + AP.BF. DE + AF.PE. BC = J"

farà pure

S:DE.PF.BC:(AF.DP. CE -:- AP . CF.DE) :(AF.DP . BE
+ AP.BF.DE):AF.PE.BC::{A<-B^C^D):A:B:C:D

Sieno pertanto A', B' , C, D' le preconi dovute ad un pe-
fo dato P foftenute da' punti di appoggio A, B, C, D re-

fpettivamente . Avranno luogo le feguenti ferie di propor-
zionali

A a ij
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S:DE.PF.BC:(AF.DP.CE + AP.CF. DE) : (AF .DP.BE
+ AP.BF.DE) -.AF.PE.BC:: {A'^ B'+ C+D') : A' : B':C: D'

::P:A:B':C:D\
In confeguenza farà

A'=z ^
( DE.PF.BC )

B'=r. - ( AF.DP.CE + AP.CF.DE )

C = ^ ( AF . DP.BE-\- AP.BF.DE )

D'=- ( AF.PE.BC )

E quefte fono le preffioni efercitatc dal corpo P fu i quat-

tro punti A t
B , C , D del piano immobile. Il che era da

determinarfi

.

§. XIII.

Che fé fi foHe trattato il fiftema BCD col condurre per

P la Ce in vece di condurre la DE, e fimilmente l'altro

fiRema ABC col condurre per P la Bb in luogo della AF

,

è manifefto, che farebbefi fempre trovato ciaftuna delle for-

ze in C, e B comporta di due parti, l'una in azione in un

fiftema, l'altra nell'altro, come precedentemente, e il riful-

tamento in fondo farebbe flato il medefimo nell'una e nell'

altra foluzione del Problema, con le ftcfle fteffiffime preffio-

ni di prima ne' punti di appoggio.

§. XIV.

Problema III.

Kipofando un corpo fu cinque punti di un piano immoli^

le orizx/Mtak , trovare la prejjtone che [offre ciajchedtrno di

detti punti di appoggio .

Sieno A, B, C, D, E i Fig. III. ) gli anpog-i , P
r interfezione della lin.c di direzione del corpo col pjjiv>

fottopofto. Si congiunjano con rccie linee g'i appoggi, on-
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de rifulti il Poligono ABCDE ( $. $>. I. IL )» e da ciafcun

angolo del Poligono iì menino a tutti gli altri linee rette.

Dalla formula delle combinazioni a tre a tre , e dall' infpe-

zione della figura rifulta, che dieci fono i triangoli com-
prefi nel Poligono, de' quali fono manifeftamente ( §. IV. )

lìftemi inoperanti li cinque ABC, CDE, ABE , BCD , ADE,
fìccome quelli entro l'area de' quali non cade il punto P ;

e firtemi attivi fono gli altri cinque (M)

(M) BCE , ABD , ACD, ACE, BDE
entro l'area de' quali è fempre comprefo il medelìmo punto

P. In quefti (iRemi attivi fi menino da ciafcun punto di

appoggi pel punto P ai lati oppofti relpettivamente le linee

rette B/i , Cm , Dh, Ef, Ag. E' facile da conofcere , che

ciafcuno degli appoggi A, B, C, D, E, entra in tre com-
binazioni o fiftemi , e che perciò l'azione fopra ciafcheduno

di efTì deve efiere comporta ( §. VI. ) di tre parti . Pertan-

to li prenda a trattate , fecondo il metodo ( §• V. ) , cia-

fcun ùftema attivo feparatamente, come fé gli altri non
aveirero luogo, fecondo l'ordine (M) a fcanfamento di con-

fusone ; e perciò fi chiamino m, ni, ni' le parti della pref-

fìone in A; n, ri, n" le parti della preffione in B; p ,p' -p"

quelle della preiTione in C; q, q' ,
q' le parti della preHione

in D ; r, r' , r" quelle della preffione in E. Sia poi F la

forza di preffione qualunque concentrata in P. E quanto al

primo fiftema BCE , in forza del I. Probi. , fi troverà edere

F . EP . Cf .

in B la preffione » = --p7—^7;— , in C la preffione

F.EP.Bf . „
, ^ F.Pf ^

p = „,. p„ , in E la preffione r = / . Quanto al
hj . dL hj

. ^7,7^ r > , , rr F.DP.BÒ
fecondo ABD, fi troverà in A la preffione mz=: -—^,

—

tt^- ,^ DA. AB
. T, , ^ ,

F .DP.Ah
. ^, ^ F.Pb

m B la preffione n = ——-—-7—-, in Dia prellione q =.--—

-

^ Dh.AB ^ ^ Dh
Così paflando al terzo fiftema ACD fi troverà con lo fteffi?

F .Pi?
metodo in A la preffione m' = —-j-2l

, in C la preffione

F.AP.Dg . ^, ^ ,
F.AP.Cg „ ,
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quarto fiflema^CEfi troverà in^la predone n^'-~^—
''af"'

in C la prcflìone p" = -^ , e in E la preffione
^ C)n

F • CP . Am
r' = —'- '

. Finalmente pel quinto fiftema BDE farà

F . Pn . T> , n-
in B la preffione n" =. — , in D la preffionc

hn
F.BP.Ea . „

, ^ „ F.BP.Dn

Bn.DE ' ^ ^" ^ ^^ P--^^'^"' ' = Bn.DE'
'

Porto ciò, fi rimettano infieme i fiftemi ( §. §. V. VI. ), e

fi applichino a'refpettivi punti le preflìoni combinate , onde

riformare l'intero fiftema di cinque appoggi del Problema,

nominando A, B , C , D , E dette preflioni combinate re-

fpettivamente ne' punti A, B, C, D^E. Si avrà

,

^,DP.Bh Pg CP.Em. „
^Di . AB Ag Cm . AE '

„
^.EP.Cf DP.A/j Pn. _ ,

,EP.Bf AP.Dp Pm. ^

, .
^,Pf CP.Am BP.Da. „

e perciò avranno luogo quelle ferie di proporzionali

A -.B : C :D : E : : Fa : Fb : Fc : Fd : Fé : : a : b : e : d : e

Per la qual cofa , fé fi faccia a-]~l;-^c-\~d-\-e=:Sy
farà pure

S : a :b : e : d : e : : (A + B -h C -\- D 4- E) : A : B : C : D : E
Siano pertanto A'., B' , C, D' , E' le prelfioni dovute ad un

pefo dato P concentrato nel punto P, foflenuto da' punti

di appoggio A, B, C, D, E refpettivamente . Avranno
luogo le feguenti ferie di proporzionali

S:a:b:c:d:e :: {A' ^B' -\-C -{- D' + E') : A' :B' :C :D' :E'

:: P:A-:B':C:D':E' .
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In confeguenza farà

^ ""
j-
" 7 \DJ7aB '^Àg'^ Cni'.'AE

)

, __ ^ _ P fEP_Xf DP . A/j Pn\

cP P/'EP.Bf AP .Dg Pm\
^ -^

S S \Ef. BC^ AgXD^ Cm)
' _- ^

_

^{— AP.Cg
,

BP . En\
^' -~ S '^S\Di'^ Ag.CD'^ Bn.De)

^' ~' J^SKEf^ CmTAÈ "^ Bn . DEJ
le quali fono le preflìoni efercitate dal corpo P fu i cinque

punti ^, B, C, P , £ del piano immobile ; il che era da

determinarli

.

§. XV.

Non è necefiario per alcun conto, che dimoflriamo €f-

fere l' equilibrazione di tutte le forze implicita neceflaria-

mente nelle noftre foluzioni, e che le leggi della Meccani-

ca per l'equilibrio vi fono pienamente foddisfatte
-,
quand' an-

che da sé non lo palefafle il ripofo del corpo fugli appog-

gi
;
perchè in ciafcuno de' Sift-emi di tre appoggi che abbia-

mo combinato ne' Problemi precedenti, la determinazione

delle refpettive preffioni efclude manifeftamente e neceflaria-

mente ogni movimento fecondo un Alfe qualunque ; diven-

tando fempre il centro di grav ita del corpo P centro co-

mune di gravità de'pefi parziali
" prementi all'intorno i pun-

ti di appoggio del piano che foftentano il corpo {§. X. )

,

5. XVI.

Il metodo eflendo generale, non fa d'uopo che in altri

efempj ci diffondiamo inutilmente . Egli fi eftende, come
non è difficile ch'altri il vegga da sé, anche ne' cafi di ap-

poggi porti in una ftefla retta linea col centro di gravità

del corpo foftenuto. Imperciocché , conlìderando i punti di
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appoggio tutti immobili, è certo, che due qualunque di ef-

iì tra' quali fia coftituito i! centro di gravità dei corpo per

diritto , hanno pari attitudine a foftenere l'intero pefo del

corpo . Per la qual cofa ciafcuna combinazione di due ap-

poggi tra' quali lìa il centro di gravità porto con efll nella

ftefia retta linea farà quello che , fecondo il noftro metodo

,

n dovrà dire fijìema attivo: e fijìema inoperanti quella com-
binazione in cui il centro di gravità non cade tra i due

appoggi . In confeguenza adattando a quelli firtemi attivi di

due appoggi i principi efpofti nel $. V. e fuffegu. pe' fiflemi

attivi di tre appoggi , nel cafo che fieno più di due gli ap-

poggi per diritto fu quali ripofa il corpo , fi potrà procede-

re con pari andamento nel determinare le preffioni per ciaf-

cun fiftema attivo feparatamente ; rimettendo pofcia infieme

i fiftemi, fi otterranno le preffioni combinate refpettivamen-

te dovute a ciafchedun appoggio , come ne' cafi degli ap-

poggi non polli per diritto, de' quali abbiamo trattato qui

addietro

.

ESPOSIZIONE
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ESTOSIZIOKE AìsLATOMICA

DELLE PARTI RELATIVE ALL'ENCEFALO
DEGLI UCCELLI.

TRATTATO (QUINTO

De' Nervi, che ejcono dalla cavita del cranio

Del Sig. Vincenzo Malacarne.

AI Chiariffimo Sig. Michele Girardi.

CAPITOLO II.

De' N'irvi Ottici , e degli orfani deftinati riegli Uccelli

al fenjo della vijla

.

1. "VTOn verremo all' efpofizione del rifultato delle noftrc

_]_> oirervazioni fopra quefti organi fé prima non avre-

mo recato quanto ne ha lafciato fcritto l' Allero , ed infor-

mato i noftri Leggitori della opinione del 'Willis intorno
all'origine, e alla inferzione de' Nervi Ottici nel globo de-

gli occhi degli Uccelli.

Il primo pertanto avendo detto , che „ i Talami de*

„ Nervi Ottici tutti cavi interiormente dann' origine a' Ner-
„ dello fteflo nome colle fibre loro anteriori, epofteriori",
foggiunge , che „ queRi Nervi fono puranco aderenti alle

,, gambe corticali del cerebro '-.... e che „ groffi, duri,

„ e brevi tolto (ì congiungono infleme .
''• (a)

Il Willis efprimefì ne' termini feguenti „ Negli Uccelli

„ e ne' Pefci ... il talamo de' Nervi Ottici fi diftingue per

(j) TbaUnti ( nervorum opticorum ) tu- h^rent . Ni porro Nervi Optici crajjì , tS"

li cavi educunt nervum cosnominem fihris duri , sr hreves , cor.veniunt in unuTK . V.
iv.il anteriorioribus IT poìtricribus , qui tJr opera Alinur.i toc. ci:.

"un eti^m , aà corticaliu erma (entri ad-

Tom. VII Bb
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l'infigne mole onde fi eleva... dal quale come da un am-

,
pliflìmo e ncchilfimo ferbatojo derivando a' Nervi Ottici

copiolì fpiriti animali
,

quindi è che gli Uccelli hanno
realmente l'occhio elegantifFnno , e la vifta fommamente

,
perfpicace ed acuta.'' («) Ed altrove. ,,I Nervi Ottici ne'

Pefci , e negli Uccelli s'impiantano iempre obbliquamente

nella tunica fclerotica .
"• (h) Finalmente piU oltre fog-

giunge. „ In tutti gli Uccelli, e i Pefci, l'inferzione dell'

,, ottico nervo nella parte pofleriore del globo , o lìa nella

„ faccia pofteriore dell' emistero dell'occhio diretano , è lon-

„ tana dall' affé del medelimo nella ftelTa guifa che il polo

,, del Zodiaco è lontano dall'altro dell'Equatore." (e)

2. Nelle Oche , e nelle Anitre quefti Nervi nafcono

dalla parte midollare anteriore de' Talami di maniera che

fembra tutta la foftanza bianca della faccia inferiore di que-

gli ampli facchi allungarli per formarne i groffi tronchi

.

3. Traggono pure qualche meno cufpicua radice da' fa-

fci di midollare, che nell'antecedente Capitolo (d) abbiamo

defcritti fulla bafe degli emisferi difoolli a foggia di * di-

rimpetto alla commedura anteriore del terzo ventricolo.

4. In quel contorno dobbiamo pure accennare , che ne-

gli Uccelli groffi quefli due Nervi li truovano forniti d'una

appendice midollare , la qual s' innalza proprio dal lembo

dell'angolo, ch'effi fanno al davanti della unione loro nel-

lo fcoftarfi vicendevolmente per entrare nella Foifa Ottica (e)

( unica nella cavità del cranio , e doppia nelle orbite (f) )

la quale riceve pur anco tali appendici midollari.

5. Per le Grettezze in cui 1' anguflria della Fofla Ottica

le tiene, chiunque a prima vifta s'unmagina eifer elleno

un'appendice fola : ma diligentemente efaminando la cofa lì

(.j) In vohicrihui U" pifcibus .... ner-

vort'.m opticorum ihjlamus indenti mole prò-

luberaxs . . ctitiqi'.e hinc fpiritui animales

ex uberi (T '«J"» pieno promptuario in ner-

vo! optico! deriventur ,propterea quidem efl

quod volucres oculo eìegantiffìmo , £y vifu

fumme perfpicaci (T acuto injìruamur • V.

Cerehri ^natomes cap. XIII-

(h) Nervi optici .... in pijcibus C volu-

cribus obliqui fempcr tunica fcliroti infs-

runiur . De ^nirna bruior . P. !• cap. 7.

!!. //.

(e) In volucrihut totius oculi compj^es

hjud rotunda eft . fed juxta anteriore m

,

poflerioremque fuperficiem deprejfu fere di/co

fimilis efl. Willis /. cit.

(d) Num. XVni. , cicè Voi. VI. pag. i« j.

(e) Voi. II. Gap. II Art. II. 5- «• 1 cioè

pat;. i4>.

(/) Cap. III. Ari. III., cioè pag. n:-
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fcuopre che fono due, ed in ifpezic allorché fi mette l'unio-

ne de' tronchi Ottici in libertà ; e iì capifce dal folo liga-

lìie della pia madre venir effe trattenute in iftretta conti-

guità .

6. Prima che vi fi ofTervino le mentovate appendici

midollari, delle quali non fono privi nemmeno gli uccel-

letti più piccioli , avendovi un volume proporzionato alla

inafTa del refpettivo cerebro , a cui appartengono, i tronchi

diftinti de' Nervi Ottici, oltrepaffato l'imbuto, e le papille

midollari fra i tronchi ftefii comprefe , e nafcofte , abbando-

nano la bafi; del cerebro difcendendo, e convergendo lì unif-

cono per formare congiunti, non già un'area quadrata co-

me nell'uomo , ma un cordone poco men che rotondo: e

cos\ uniti fcorrono dietro d'un rifalto traverfale ofTofo , fi-

tuato nel terzo anteriore del pavimento delia cavità del cra-

nio (a) proprio al di fopra dilla Poffa Ottica .

7. Dopo un breve tragitto in avanti iì dividono ad an-

golo acutiflimo non tanto per dar luogo tra di loro al tra-

mezzo delle orbite, da cui que' fori dipendono, quanto per

imboccare i fori ottici , e farfi ftrada per le orbite Tempre

divergendo finché incontrata la faccia pofteriorc de' globi

degli occhi , vi s'impiantano appunto come dille il Willis

pia verfo il lato interno delle orbite , più vicino al punto
nafale della periferia della cornea tra/parente , che nell'afle

orizzontale diretto del globo corrifpondente alla pupilla.

S. Prima d' immergerfi ne' globi fervono di punto fiffb

a tre mufculini , de' quali due fono gemelli in alcune fpe-

cie , mentre che in altre tra tutti fono cinque niufculi di-

ftinti

.

9. Qi^iefli fi portano a raggi verfo la faccia vicina dt\-

\a. fclerotica fervendo d'aufiliari ad altri nove mufculi defii-

nati negli Uccelli a' diverfi rapidi e varj muovimenti de'

globi

.

10. E' da notarfi però, che il Nervo Ottico, dal quale
i tre o cinque primi mufculini accennati vengono fofienuti

nell'attacco loro pofleriore
, prima d'efierne circondato co-

ca) Tom. II. rag, ^^x. ii'jm i.

B b ij
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me da una cinghia imperfetta, fa nelle Oche , e nelle Ani-
tre, e ne' Cigni, parecchie linee di ftrada nelle orbite.

11. Ho detto cinghia imperfetta perciocché l'efpanlìone

radiata di quefti mufculini non attornia falvo i tre quarti

della periferia di cadaun Nervo Ottico^ lafciandone libero il

quarto inferiore.

12. 1 niufculi principali del globo degli occhi degli Uc-
celli, oltre a que' pojìeriori ^ che pur ora defcrilfimo , fon

nove («) , diipofti come fiegue

Tre per voltare in alto la pupilla folievando- pure la fac-

cia anteriore del globo verfo la palpebra fuperiore ; ed io

perciò gli nomina Elevatori.

Due per abbafTar la faccia anteriore del globo verfo la

palpebra inferiore , e rivolger la pupilla in giù, detti per

ciò DepreJJori

.

Due atti a far girare il globo fui fuo aOe , degni perciò

del nome di Kotatori.

Due finalmente per trarre la cornea trajparente verfo il

nafoj o fia Adduttori.

15. Uno degli Elevatori perchè nafce dal margine fu-

perior diretano , efferno del foro ottico, e viene obbli-

quamente carnofo , piatto , con fibre paralelle a piantarli

fulla maggior periferia del globo in alto , addietro, e cuo-

pre il Nervo Oftalmico ,
perciò ha prefTo di me il no-

me di Elez'ator pojìeriore

.

14. Il fecondo Io nomino Elevator mezx.ano

.

perchè dal margine fuperiore del foro fuddetco viene diret-

tamente a piantarli carnofo verfo la parte più elevata della

maggior periferia del globo , dov' è coperto in parte d«il

precedente

.

15. Al terzo compete in nome di Elevator anteriore

y

porto che nafcendo vicino al precedente in parte dal margi-

ne del foro Ottico più proflìmo al tramezzo dell' orbite , in

(a) Mancano a^Ii Uccelli, il Mufcolo tro- ftifTimo nella Pboca vìtulina, nel che s'ac-

cifJtore , e la Tioclea per lo alabo , e il corda pure la mia offerirazione con quella

fol'per.ditore del Globo fteffo , che oirervafi del Dott. Tyfon. Ved. Anatomia del Vi-

ne' quadrupedi. tello marino, pag. miki a-
io l'ilo iroraro, e diftintiiiimo, e robu-
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parte dal tramezzo lìeffo , afcende carnofo , e piatto, per

gettarli falla fommità del globo , al fianco anteriore , o in-

terno , dell' Elevator m;z.z.ano , coperto dal primo, e dal

tronco de! Nervo Oftalmico.

16. Tutti tre i mufculi deferirti mentre che rivolgono

la pupilla in alto, non fembra egli , che cofpirino altresì a

ritirare indietro il globo?

17. I due Dcprejjori per la direzion loro fi poflbno di-

flinguere con gli epiteti di Dep. anteriore^

e di Dep. pojìeriore

,

febbene tutti due nafcono dal margine inferiore del Foro

Ottico.

18. Il Dep. anteriore dal l'accennato margine s'avanza

fotto l'apofifi arbitraria più vicina al nafo per impiantarli

nella vicina maggior eftenfione inferiore della periferia del

globo colle fue fibre carnee confufe con quelle del mu-
fo. Rptator Lungo (a)

dalle quali è in parte coperto.

19. Il Dep. pofteriore va obbliquamente colle fue fibre

carnee verfo l'apofilì arbitraria diretana , e degenerando in

aponeurofi larga cinque linee nelle Oche più grolle , fi at-

tacca alla maggiore convelfità della parte inferiore corrif-

pondente del globo

.

20. I due Rotatori fono obbliqui, e dall'ufo che hanno
fi debbon nominare Rotatori ,

come dalla dimenfione debbono eflere diflinti cogli epiteti

di Rot. Lungo y

l'uno, e l'altro di Rot. Breve.
11. Lungo fi dice quello, che nafce dalla porzione più

concava del canto anterior interno delle orbite fra la punta
del più alto cornetto delle narici interne, e la volta dell'

orbita : pafTa obbliquamente fino alla porzion più bafla della

maggiore conveflìtà del globo cuoprendo il M. D eprefor an-
teriore

( XVIII ), ed ivi finifce {b).

(d) V. pin fotto num. XXI. Piacentino , ed elegantemente imitata nella

(i) Non Co ben comprendere la fituazio- Ta». XLIIf. da Gerardo Blafio .Anjtomt
ne de' due globi , negli Rammenti delle or- Unimalium . ^mjìcl- CIOlOCLXXXI- 40- .

bile de' DÌHiì , efpreffa da Giulh Cjfirh ferciò mi fembra, che in tali ligure l'aa-
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2 2. Il Rotator Breve ds' globi mke molto dottile dalT apoH.
orbitaria inferiore, dov'è coperto da quel robufìo ligamen-
to, che compifce il quarto inferiore della periferia dell'aper-

tura delle orbite, in quegli ucccìli, ne' quali quel giro non
è tutto ofieo , che fono moitidìmi ; è coperto eziandio dal-

la tenue membrana onde le ioflanze contenute nella parte

inferiore delle orbite fono feparate dalle carni vicine: fcorre

cbbliquamente di dietro in avanti rafente il lembo anteriore

della grolla gianduia f.i'.ivali ^ che occupa la porzion più

bafia e interna delle occhiaja (rf), e fìnifce aponeurotico nel-

la parte inferior diretana della maggiore periferia del globo
,

verfo il trammezzo.

23. Degli Adduttori uno e [uperiore ^ ed uno inferiore .

24. L'Adduttor fiiperiore nafce dal lembo più alto del

tramezzo delle orbite, e vaffi obbliquamente a piantare al-

quanto più innanzi dell' Elcvator [uperiore { XIII ) dopo
d'avere nel fuo tragitto coperto il tronco del N. oftalmico.

25. \J Add. inferiore nafce più fotto del precedente an-

che dal tramezzo; fcorre carnofo fra il nervo fuddetto , e

la gianduia cbre occupa la parte interna fuperiore delle oc-

chiaja, e ch'io giudico Lagrimale {b) , e degenerando in

una larga aponeurofi viene a piantarli nella maggior con-

vefiìtà della parte inferior anteriore del globo, fopra e più

vcrfo la tempia che non è T inferzione del Depr. pofieriors

( XIX ). E' alquanto più lungo del precedente fuo conge-

nere {e)

.

26. Adombrata così la miologia fpettante immediatamente

al Nerz>' ottico , e al Gleho fteflo degli occhi degli Uccelli,

palliamo, chiarifììino Signore, all' efame del Globo medelimo,

notando con qualche diligenza le varietà che le diverfe fpe-

cie de' pennuti ci prefentano più degne della nodra coniide-

damento de' due Mufculi , che ivi fi dicono
trochlearis munus Jubiens il prìnno , fig. VI.
leit. bb ; trochjeuri oppofitut ohliquui (T in-

fericr , il fecondo, fia affai diverfo dall'

ofl'eivato da me nelle Oche , e nelle Ani-
tre .

(a) V. prà fotto al num. LXXX.
(b) V. pili fotto a'nuraeci LXXVIII

,

LXKiX.

(r) Ne' Grandi Alocchi . nelle Civette,

ielle Strigi , in fomma in qujjli UccrJli ,

che hanno il cerchio Sclerotico fatto i ca-

nocchialetio, la direzion , e gli attacchi,

de'mufculi elei globo prefentano varietà sì

grande, che il volerle tener dietro nelle

fpecie divelle farebbe un non farla fùliu

mai più

.
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e dellerazione, tenendo fempre per bafe quello delle Och
Anitre , nelle quali oirerviamo primamente come il Nervo
ottico fi pianta nella porzion pofterior iuf-^riore interna del

globo molto cbbliquamente , e a molto più notabile diftan-

za dal vefo ade del globo ( I ) di quello che mai fuccede

nell'Uomo, nel Cane, nel Gnito {a). Difranza che varia

fecondo eh' è diverfa la groiTezza refpettiva de' Globi, e l'ap-

{a) L' 3ve\'3 P'à infesnato il Wìllìs , co

ine indica lini j al NJ. i., dicendo egli ef-

preffameiJio . Nervi optici in nohis , itera

in cane , in j'tle { (f in ctteris fjr/'jn

animjiibus caiidi1 } ad funium acuii di-

lati pupilla regioni prò/piciunt , dwn inte-

rim in aliii quadrupedihiis , uti etiam in

pifcibw y
&" vilucribu! oblique femper tuni-

ca fclerodi inferuntur • De ^nima Brut. F.

I- cap 7 i- II'

li Wilììi non In ufato della fua ordina-

ria efatttzza nell' aderire , clie i Nervi ot-

tici negli uomini , e negii ah-i animili a

fjnsue caldo dal fondu d=ll' occhio corri

fpjndono alla pupilla , tutti gli aninali ful-

d'tti a7sndo5li pianiaii nel globo più var-

io l'orlo nafale, che ve rfo alira parte dil-

la cornea tiar,>arente, il che da nill'un de'

moderni anatomici è ignorato. Anch: nella

Plioca t-'iieilina ì Glotii dell'occhio della

quale rappresentino alla! b»:i2 una nefp.ia ,

il rito delia corona delia q'jale coniinii al

elfere leggermente conveir.j, ho veJjioche
1' immerfioiie del Nervo ottico devia nota-

Whnente dall'alfe diretto della maggior

elevazione della ccrnca trarpaiente al toi-

do p:if}ericre de'globi. Eccone le mifure

11 diametro de Globi diretto e poH. i : s

verticale poli. « : *

traverfale poli. • : «5

L'ìinmerfione degli ottici ii;l foaio dfl

glcbo è dal margiae nafale della cornea
trafparente diftjnte poli, o : 1 «

dal marg. temporale poli. 1 : t

dal marg. frontale poli. : o

dall'inferiore pali, i : i

La cornea trafparente efa'ramenie roton-

ila era lirga un pollice , e poteva elTere

q-'alì prr li tre quanti coperta dalla mem-
b/sna n-éJitjnre munita d' un lembo libero

folco femicariilaginofo alto poli, i : t

largo I : 4

affilTo alla congiuntiva robulta , cedente ed
eh dica per via d'un' ala lemilunare di-

fcendeuie dal canto efleriote dell'orbita,

lunga 3 : i

larga o : 4

La Sclsrolica n'è robaftilTÌT.a , di color

lionato.

La Choroeidéa robufta , di color fangui-

gno- piombino, era coperta, cioè feparna
dalla Sclerotica per mezzi d'una tela Ara-
cnoeiJèa vafculolifiina, bendiftinta, che vi

l'ava affilTa per mezzi d' .na folta lelva di

vali, e fia qu^fli palfavam pjre numerolì
bianchi filanimi uervuà , che fcorrevano
di dietro innanzi ferpezg andò prima di

nafconJerli nella Choroei jéa •

Dentro di qiiefta al fondo del Globo ve.

deaii un ampia tappeto bia;ico lattato al

centro, <ia mille f. rellini bucheralo, vellu-

tato, traforato d,l Nervo ottico; il qual
tappeto occupava i tre quarti della ficcia

pofterior del globo ; in alcuni lìti era lar-

go lin. *. , ed aveva il margine anieriove

terminante come in un vivagno ceruleo

,

degenerante in nero a mifura che fcodavali
dal Nervo ottico. Qjefto nel fo.ido del
globo formava unapapiUetta di color cene-
rognolo, dal contorno della qjale fi iìenie-
va innanzi la Retina fottile, ma divilibile
in lamine . Parea rolTa c^me vino adacqua-
to , ma tal colore le venia dil vitreo fotto-

poilo, mtto roflTo; e 1' umor gemente dalla
ChorociJc'a , e dalla Aracnoeidea , eia pure
rc'li^no , quafi vinufo .

La Lente Cifìallina rotolila e in capfu-
la robufta , pellucidinì na contenuta , avea
p:r ogni verfo linee nove di diametro, ei
emergeva dalla faccia anteriore della capfu-
la vitrea cinque linee.

L'iride n'era bi^ia, coperta di vali vor-
ticclì molto elevati ; e 1' umor acqueo nella
camera anteriore, molto abbondante avea
pili del fangU!?no, del viiiofo nel colore ,

che d^ir atrsnicntario ,

I Procedi Cigliari elegantìdtmi , roburtif-

limi , han rifallo maravigliofo dall' airamen-
to che intorno vi e fparfo

.
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(quef'ca tunica, e la traforano per fornirne la cb<srosìdéa ^ e

l'iridi ^ e le altre foftanze interiori de' globi , è niaravigUo-

fo ,
poiché io medeiìmo ne ho potuto numirare cento venti

ramicelli per globo nelle occhiaja d'un Nibbio, ch'era ftato

inchiodato ad una porta , ed ivi ad ogni intemperie efpoOo

almeno due anni; più di ottanta in una, e novanta nell'al-

tra occhiaja d'una Gru, d'un Aghirone (tati pure altrove

lunghifTimo tempo affìfli , ancorché tutte le altre parti molli

ne follerò ftate dalle tarme corrofe . ConfelVo però di non
elTermi curato di dillinguer le diramazioni vafculari dalle

nervofe , giacché l'elìccazione aveale refe indiflinguibili

.

33. La choroeidéa delle Oche, e delle Anitre è vera-

mente nera; e verfo l'origine della Retina prende un color

rodo come la feccia del vino, divenendo ivi più fpefla , e

facilmente divilibilc in varie lamine. Nel Nibbio è di con-
fiftenza e robufrezza mediocre, pur nera, e divilibile in la-

mine membranofe ; (la affida alla faccia interna della fcleroti-

ca per numerollfiimi vali , e nervi , oltre ad un arrendevole

tefluto cellulare, a(fai pili reliftente a' margini del folco per

cui trafcorre in fondo a' globi il nerv' ottico { XXXI ) in

avanti ed in baffo , un po' in fuori
,
per Io fpazio di cinque

linee .

34. Da quefto folco il Nervo ottico getta una quantità

di minuti fìluzzi midollari paralelli, foftenuti da morbida
lanugine corticale, da' quali rifulta una fpecie di Pettine lun-

go quanto è lungo il folco fuddetto , inclinato pure al davanti,
al ba(ro,e verfo la tempia , aderente di modo alla capluta dell'

umor Vitreo, chs. malagevolmente k ne può feparare fenza fcam-
bievoli lacerazioni , e fpandimento del vitreo. Sul propofito
di quello Pettine, dependente dalla foflanza medefima del

Nervo ottico degli Uccelli , leggo nella Storia naturale del

Sig. de Buffon quanto (ìegue. „ La feconda ( delle membra-
5, ne di più negli occhi di tutti gli Uccelli, che non fi tro-

,5 vano nell'occhio umano ) è fituata nel fondo del globo,

„ e fembra un'efpanlione del Nervo ottico, che ricevendo

,5 più immediatamente le imprelfioni della luce ne debbe per

„ cof,;guenza eifere più agevolmente commollb (a) "
. E nel-

(<») „ La feconde ( des membranes depljs „ ne le trouvent pas daiis l'homiie ) eft

,, dans les yeux de toux les oifeaux q^j ,, iìmee au fond de 1' oeil , t paroit èirs

Tom. VII. Ce
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la nota. „ Negli occhi d'un Dindio il Nervo ottico^ che

5, era fituato molto da canto , dopo d' avere forato la fcle-

„ rotica, e la choroeidéa , fi allargava, e formava una ro-

„ fondita, dalla circonferenza delia quale partivano parecchi fi-

„ luzzi neri, che s'univano per far una membrana da noi tro

„ vata in tutti gli Uccelli (a). Negli occhi dello Struzzo "
(è fempre il ds Buffon che fcrive ) „ il Nervo ottico forata la

5, fclerotica e la choroeidéa. Ci dilatava, e formava una fpecis

,5 d'imbuto, -d'un a foftanzafimile alla fua: imbuto, che per l'or-

dinario non è tondo negli Uccelli ne' quali abbiamo quali

„ fempre trovato l'eftremità del Nervo ottico appiattita, e

„ comprefla nel cavo dell'occhio . Da quell'imbuto ufciva una

„ membrana rugofa, piegata quali come una borfa, larga fei

„ linee in baffo all'ufcita del Nervo ottico ; terminava all'alto

„ in punta; era nera, ma d'un nero diverfo da quello della

„ choroeidéa, la quale fembra come invernicata d' un colore flem-

5, prato, che s'appiccica alle dita, perchè quella membrana era

,j
penetrata dal fuo colore , la fuperficie del qual è folida .

35. Dal medelìmo luogo donde fi allunga ì\ Fettine , ha
principio l'efpanfione midollare delia rimanente foftanza del

Nervo ottico, dalla qualle rifulta la Retina, la quale, nelle

Anitre fpecialmente, è molto tenace, mucofa, fpeffa , e di-

vifibile in lamine. La robuftezza della Retina i\ rende mani-

fefta negli Uccelli, e negli altri animali, tagliandola circo-

larmente colla punta della lancetta a qualche diftanza dalla

capfula del crijìallino , dopo d'avere con deprezza rovefciate

la fclerotica , e la choroeidéa , in guifa da formare una con-

„ un epanouiflement du netf optique , qui „ Ce dilatoit & formoit une efrece d'enton-

„ recevant plus immcdiatement les impiff- „ noir d'une fuftance femWsble à la fitiì-

5, fions de la lumiere doit dcslors ètre

,

„ ne; cei enionnoir n' eft pas ordinaire-

„ plus aifement e'braule ". „ ment rond aux oifeaux ou nous avons

V. Des Oifeaux Voi. I. pag. 7. ,, prefqje toujour trouvé 1' exiremiie' du

(a) „ Dans les yeux d'un Ccg indien 1? ,, nerf optique , & qui alloit en poinie vers

>, nerf optique, qui etoìt litué fon a coie

,

„ le haut ; ètoit noire , mais d'un autre

„ apre s avoir peice la fclc'roiique & la „ noir qae n' ed celui de la diorci'Je ,

„ chorojJe, s' clargilToit , & formoit un „ qui paioit comme enduiie d'une couleur

„ rond, de la ciiconference du quel il ,. dètrempce qui s' attaché aux doiis ; car

„ partoii plufieurs filets noirs qui s' uniffo- „ e' ctoit une membrane pt'néiree de fa cou-

„ ient pour former une membrane que nous „ lcur,&dont la furface ctoit folide ".

„ avons irouvce dans lous les oifeaux. Dans V. Memoires pour l'ervir à 1' Hiftoire

„ les yeux de l'Autruche le nerf opiique des Animaux pag. 173. & joi.

i, ayant percè la fcle'roiique & la choroide,
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cavità in fuori fu per lo tronco del Nervo ottico . Allora

fé ii tiene fofpefo il globo pel nervo fuddetto , la capfttla

vitrea con tutto l'umor, che contiene, fé ne difimpegna, e

re sbuccia a poco a poco pel proprio pefo , e lafcia penden-

te dal folco, e dalla papilla ottica, a foggia di lungo fioc-

co midollare, niucofo , filamentofo , cenerognolo, la Retina.

36. Non vogliamo però attribuir totalmente alla fortan-

za midollare fpandentefì dal Nervo ottico la robuftezza della

Retina, perciochè vi concorrono, e molti vali tenuiffimi, e

il teiìuto cellulare, che la connette colla capfula del uitreo

per lo quale dalle infiammazioni interne de' globi fiamo am-
maeftrati edere difperiì a foggia di rete plelfi d' innumerabili

vafellini procedenti da quelli, che nella retina 'à diramano.
Diventan roffi nelle infiammazioni , e fono pellucidi nella

ftato naturale . Il teH'uto , di cui favelliamo, alcuni anatomi-

ci di chiaro nome, che lo trovarono nell'uomo, e ne' qua-

drupedi, lo confiderarono come una membrana particolare,

che diftinfero pure col nonie di Aracnoeidea . QLiindi la con-
fufion , e il difordine, che regna nella nomenclatura {a) del-

le membrane coftituenti il globo dell'occhio in generale.

37. Mentre che V umor vitreo delle Oche, e delle Ani-
tre, fta rinchiufo nella fua capsula mantiene un colorin gial-

lo fudicio
;
quello de'Galli d'India è più fofco

;
quello del

Nibbio conferva un non fo che di roflìgno vinofo . E' tena-

ce della fua configurazion naturale , ufcendo dificilmente dal-

le fue cellule {b) ; anzi poffono tagliarfene colla lancetta pez-

(d) II ìiuifchto diligentifllmo anatomico, di nuovo anche in un groffo Avolrojo ,

prefcindendo dalla Vitrea , e dalla Cri/lai- avendo lafciaio per poche ore tutto il vi-

iina , nelle quali non avea potuto far pe- lieo fpogliato dalla Retina efpofto a' caldi

nettare la materia delle fue ijijezioni , ne raegi del Sole , fupra la faccia candida
ammettea fei , cioè d' una caria da giuocn , lo vidi appadìto ,

la Congiuntiva
, e deftintamente foUevandone la capfula co-

la TenJinofa , mune dalla nicchia del criflallino in fuori

,

la Sclerotica ( da cui non credea dif- colla fpalla della lancetta, m' accorfì , eh'
ferente fé non per la fua pellucidità fom- erane tutta la loftanza efteriore iimile a
ma la cornea tra/parente )i quella de' granelli, o femi de' pomi grana-

la Choroidea

,

ti, clte fi vanno fpogliando della feconda
la Ruyfchiana , e corteccia bianca ; o iimile a' limoni feccati

la Retina. Noi vedremo, che maggior al Sole, a' quali tolta la buccia efteriore fi

numero fé ne dee ammettere, giacché la va foUevando l'altra più molle, biancaftra,

notomia ce le prefenta . lafciandone in fito la fugofa difpofta a g'a-

(b) Ne' Grandi Alocchi, nelle Strigi, e uelli anch' eflà.

C C ij
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7Ì per ogni verfo fenza che l'umore fubito fé ne fpanda^
febbene a poco a poco il più fluido fé ne sbrighi, e tutto,

prefcindendo dal membranofo , ne fvapori . Ciò non oftante

negli Uccelli non è tanto attaccaticcio, né tanto fegua ce ,

quanto r umano.
3S. ha Nicc/jìa nella quale il vitreo riceve alla fua fac-

cia anteriore la Lente crijìalli»a , è affai profonda; e queffo

brillante trafparentiffimo corpo è attorniato, e mantenuto

fìffo nella nicchia fuddetta per mezzo delle feguenti mirabil-

mente adattate , ed eleganti congegnature .

39. In primo luogo la continuazion della efterior lamina

della capfula vitrea (a), la quale fi fcofl-a dalla interiore, quan-

do arriva alla periferia del crijìallino, per cuoprirne tutta la

faccia anteriore, vi lafcia uno Jpaz.io triangolare tutt' attorno

pieno d'umor acquofo, fvaporata porzione del quale negli oc-

chi, o eflratti dall'orbita già da qualche tempo, o altramente

appafliti , quello fpazio reffa viàbile anche ne' più minuti
Uccellini; e può empierfi di vino con uno fchizzatojo.

40. In fecondo luogo è da offervarviiì una bellifOma

ùnghia^ nera alla fuperficie , candida interiormente , la quale

fi getta fulla periferia della nicchia del crifiallino con piccio-

li denti bianchi, difpofti in giro come quegli artificioli, con

cui nel nicchio loro metallico fono trattenute le gemme ,

detta higamento cigliar minore^ interno. Qi_ie' denti occupa-

no l'orlo centrale della cinghiale dall' altr' orlo della mede-

fima più lontano dal centro fi allungano innumerabili raggi

neri 5
punterellati , tingenti in nero le dita, che gli tocca-

no, d'una gran finezza, tra i quali li vedono filuzzi bian-

chi, nervei , incollati falla, faccia anteriore della capfula di'l

vitreo , e diramantilì verfo la nicchia del crijìallino fopra e

fotto del quale vilibilmente lì allungano : dico vifibilmente

allorché fi leva via alquanto di quella nera fo(bnza ftrifcian-

(j) Anche a qucfta Umiitj dell» cipfuU mag'.'.ò , che le grinze di qucfta , detta da

titrra, die tiene incaffato il criflallin} fui- altri Tunica nraneofa , e della cornea Lu-

la faccia anieiiore del vinto fu dato il i/'Ja, come fegue alla pelle de'veccbi, pò-

nome di tela aranea : e Rugiicr Bacone fu icfs' efi'ere cagione della confufa vifta dì

per avventura uno de' primi ad oflervare quelle perfoiie . V. Rtig- B-icon. Perfpclìi-

ne' groffi animali, che in hac continciur v.t Dijiniì. i. cjp. i-, 8 cap. j.

:i>ptii gta:iale , ve', cr'fiaUìsitm , e s' iru-
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dovi fopra con deflrezra il filo della lancetta, o dello ftec-

co di penna, di cui frequentemente mi fervo in quefl-e ri-

cerche
;

gli diftinguo col nome di ProccJJi minori ci^liari

intani

.

41. Il Liganicnto cigliar minore a dentature argentine,

che circonda il crijìallino, nel Nibbio lafcia alla faccia an-

teriore dell'accennata lente uno fpazio libero per lo pafTag-

gio de' raggi vifuali, affatto circolare, che ha quattro linee

di diametro. Quella porzione poi dell'orlo centrale, cui me-

diante il fuddetto minor Ligamento cigliare li appoggia fulla

periferia del crijìallino ^ è larga due lince e un quarto, ol-

tre alle due linee di larghezza , che ha la fua porzion ra-

diata , che fregia la faccia anteriore della capfida uitrea

.

4;. Alla vaila erudizione voflra , chiariffimo Signore,

nulla sfuggi di quanto hanno fcritto d' importante fopra que-

fti organi dilicatilfinii , e fpecialmente fulla capfula del cri-

fiallino ^ fui Ligamrnto cigliare, e fugli ufi loro per le mo-
dificazioni della virta fui fine del precedente fecolo, e fui

principio del corrente, e il Briggs (a), e lo Sturmio (b) , e

il Keil (e) , e il Cowper (ci) , e il Grewf (e) , non che le più

recenti odervazioni che dopo le bellifiime,ed originali pub-

blicate dal mio fempre pianto, e fempre deiìderato maefiro

Ambrogio Bertrandi (f), fi fecero da' Notomifii dilicatilfimi

più recenti . Sopra tutto poi avendo voi tenuto dietro al

Maeftro voftro immortale Morgagni, e illufirato con tanta

gloria voftra , e vantaggio del pubblico i preziofillimi lavori

del Santorini , nulla vi e nafcofio di quanto s'appartiene a

quefli organi confiderati nell'Uomo; perciò è inutile ch'io

vi prieghi d'olfervare, che quefìe fibrille del Ligamento ci-

gliare minore vilibili negli Uccelli, noi fono del pari negli

uomini , i quali non avendo il pettine ( che negli Uccelli

perpetuamente Ci trova (XXXIV, e XXXV) ) mancano del

punto principale d'appoggio, o fiffo , dal quale fcorrendo di

dietro innanzi fulla capfula del vitreo fra Ja molle teflitura

(«) Ophtalmographia, e Nora Vifus Theo- (i) Not. ad Anatomen Bidloi

ria. (e) Defcripiio anatomica Urfi .

{b) Exercitation. Acad. de vif. oigan. & (/') ^mhrofii Bertrand! Dijinationes yfn.r

raiione . tomica . De Hepxte , fS" Ocuh . ^iuiUjìsS

ic) Aiiaiome . Taurinor. MDCCXLVUI- i-o
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disila retina, e i filamenti nervei, che la compongono, co-

ftituendone per così dire l'ordito, vengono a terminare dat-

torno al crijìallino, a un diprefTo come i tendinucci dell'in-

terior del cuore fpiccandofi da'mufculi papillari de' ventrico-

li , li portano, colle loro efpanlioni limili a valvule pirami-

dali, a' contorni degli orifici auriculari del cuor medelimo .

Il pettine, che alla fua bafe è realniente mufculofo , dà ori-

gine a'iottililfimi filamenti, che giunti dintorno alla knts

crijìallina formano il ligamento cigliare, il che contribuifce

a render capaci gli Uccelli di far corrifpondere gli umori
degli occhi a tutte le convergenze, e divergenze de' raggi

procedenti dalla varietà de' mezzi, che percorrono. Lo ftef-

fo pettine poi , e il Ligamento cigliar minore fono attaccati

,

incorporati nel vitreo di modo, che malagevolmente lì pof-

fono feparare; per la qual cofa tutt' i movimenti del pettine

fono comunicati al vitreo , e per via del Ligamento alla ca-

pfula del criflallino'. quindi è che il vitreo lì rifente delle

alterazioni poffibili nella figura e ne' moti del criflallino, co-

me le alterazioni del vitreo al crijìallino è giuoco forza che

vengano comunicate : ma fopra tutto converrà pure che tal-

volta il criflallino fi appiattifca, e fi allarghi, altre volte

acquifli maggiore convelfità, e ne diminuifca la larghezza:

ora lì accorti al fondo del globo, ora dal medelimo li allon-

tani per avvicinarli alla cornea tra/parente , fé il Pettine

giuoca

.

43. Anche i Pefci , conformi in molte cofe agli Uccel-

li, in quella particolar difpolizione dell'interno degli occhi,

fi conformano con quefti ; ed a quello effetto la choroeide lo-

ro ha una foftanza mufculofa, che circonda il Nervo ottico

per un certo tratto, dalla quale fi allungano filamenti diver-

genti indietro , convergenti poi , fuperata in avanti la mag-

giore convelfità del vitreo , e diretti alla capfida della lente

criflallina molto più rotonda, e molle alla fuperficie, che in

altri animali grollì . Ma quelli fcorrono fra le lamine della

choroeide, che trovo in gran parte feparata dalla faccia inte-

riore della femicartilaginofa, o fquamofli loro fclerotica, for-

fè affinchè quella abbia maggior libertà di agire fopra il vi-

treo ,' ed il criflallino

.

44. Soggiungerò per ultimo 1' ofTervazione del Bertran-
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di (ci) ^ che ferve a dilucidar quel poco, di cui ho giudica-

to a propolìto di rendervi partecipe intorno a quefii mara-

vigliotì ordegni . „ Negli Uccelli "
( dice il mio Maeftro )

„ fotto la choroeide flendefi una certa membrana detta M<7r-

,5
(upio-nero , la qual è realmente negriffiira . Non forma un

5, concavo, ma lì allunga dal nervo ottico, e per lo più

„ foltanto dalla parte fuperiore della concavità dell' occhio.

,, La figura n' è romboidèa, e da tutte due gli angoli fupe-

5, riori della medefima fi allunga una fibrilla bianca tenuif-

„ fima,che fi ftende fin nella tunica hyaloidc del criftallino.

,, Manca nelP Uccello Ballerina: io però nell'Alocco vidila

5, comporta di certe fibre ofcurette procedenti dal Nervo ot-

„ tico, fra le quali fenza dubbio erano intrecciate fibre af-

5, folutamente carnee ".

45. Nell'Anitre, e nelle Oche la faccia porteriore del

crìjìallim è rtranamente converta , mentre che l' anteriore

n'è appena curva; e leggiermente premutolo, o battutolo da
un lato , rompe la capfula nel fianco oppofto , e preceduto

da una poca d'acquerella fcatta fuori della nicchia.

46. Quello del Nibbio ha la faccia anteriore più con-

verta , e non poco appiattito il lembo della medeiima più

vicino alla periferia; diflìcilmente sbuccia dalla capfula fé

querta punta non viene ad arte , o felfa ; il che facendofi , e

Separatane intieramente la lente C\ trova coperta d'una tuni-

ca fua propria^ che le dà in tutto cinque linee di diametro
verticale, e quattro d'arte diretto, il che cortituifce un cor-

po molto maggiore, che non è nell'Anitra, Uccello artai

più grorto del Nibbio , nella quale il diametro vertical del-

la lente è 1. 3 + 3 : 4, l' afle 1. 2 -(- ^ : 4 . Rotta pur-
anco nel Nibbio la tunica propria del criftallino elartica , e

pellucidirtima, ne fprizza fuori una poca d'acquerella gluti-

nofetta, che al contatto dell'aria diventa latticinofa, e la

(j) XXXVI. In avìbui choroldi fubJìerHÌ- hyaloiden cryflallini tunlcam continuatur ,

tur membrana quidam, quam Maifupium eaque deficit in Ave faltatatrke : ego autcm
nigrum vKam , qu^ cene nigerrima e;ì , in Ulula fibris qurburdam fuhobfcurii , qi,^
ncque calicem (fficit -,

at ex nervo oprico , e nervo aprico prodiren:, caitiesi cb/ervavi

,

ut plv.rtmum folum ex fuperiore parte con- quibus certe fibrx omnino camene erant inter-
cavitarit o^uli protrahitur , figura rhomhoi- ]ellje .

dea, ex cujus Jupericre altenitro anguh,fi- \\ De Hepale & oculo pag. S^.
brilla albida , teniiijjima cdiicitur , o:tx
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tunica fi fepara agevolmente dal nocciolo crifiallino , che al-

lora conferva foltanto quattro lince di diametro, e due e

mezzo d' afie . Nell'Anitra in tale Ifaco la lente priva della

fua tunica, e del liquor accennato conferva tuttavia tre li-

nee e più di diametro verticale, e due linee e mezzo d'alfe.

47. Nel Barbagianni detto Gran Duca ^ o pie di lepre

da'franzelì, ho trovato i cìijìallim con otto linee d' alle , e

cinque di diametro verticale, limili a due mezze sfere ugua-

liffime appoggiate ad un breve cilindro d'ugual diametro, il

tutto formante un corpo folo elcgantidìmo (a). Quello ( co-

me il crifiallino del Nibbio ) velhto ancora della tunica Jua
propria, ha un non fo che di folco, o appanato, cenerogno-

lo, e quadruplica gli oggetti minuti fu cui fi applica; fpo-

gliato di quella appena gli duplica, e appare nitidilfimo, tra-

fparentiffimo , e reftando molle e facile a ridurli per ogni

minima prelfione in bricciole, in lilche curvilinee, cioè con-

cave all'interna o centrale, conveife all'oppolla faccia, la

rottura, o feparazion d'ogni ftrato delle quali inclina a te-

nere fopra amendue le faccie del criflallino il qui rozzamen-

te efprefTo tenore )^(^ i^ì Sono brillanti, e glutinofe-fria-

bili come la gelatina conliftente , e confervano quella loro

divifibilità e friabilità fin che la lenti non è ridotta alla

quarta parte del fuo naturai volume: allora il nocciolo ir-

regolarmente globofo che rimane, li fente molto più folido

al tatto, e prende il color, e il luccicante de' frangimenti

del ghiaccio

.

48. Più facile a ridurfi in quelle gelatinofe lamine convefie

davanti, concave a tergo, è il crifiallino delle Anitre, me-
no quello delle Oche , e meno ancora quello de' Dindj del-

la medefima età . Nelle Oche vecchie , e in due vecchillìmi

Papagalli

{a) II Duhamel ci rag^aglia , che I' \3c-

cello Corrnorante ha il Crijìallìno glubolo

come i pelei „ perchè ha biloguo di vede-

I, re , e di tener dietro fott' acqua alla

,, preda

.

(b) So quanto è da quefta differente la

figura de'diverfi centri, da quali pai tono

ie lifche criftalline , lafcialaci dal rinoma-

tilTmio LecuWenkoeckio , e nelle Tranfazio-

ni Filofofiche Nutim. i*s. e »SJ ; e ne-

gli arcana Naiune ec. , e confello che ne'

Cfijìaliini umani , e quadrupedini , hu rav-

viiaio ancor io a un di predo quella ftrut-

lura , eh' è efpreira da quel grande offerva-

tore ; ma nel Grande AIoccd, e nel Nib-

bio , la difpofizione delle lifche criftallinc

fuol eflere come io la ho abbozzata

.
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Pappagalli fopra tutto, e in alcuni Corvi molto grofìì , ed

antichi, lo trovai molto più reliftente, che non in veruii

occhio d'uomini vecchi(fimi , fé pur da principio di catarat-

ta non erano contaminati . Perciocché nelle cataratta umane,
dal molle, dal friabile della gelatina, ho trovato , che i di-

verfi crifìallini paifavano iìno al coriaceo de' porri , che fi

elevano fulle mani , e alla durezza de' crìflaìlini fottom?fli

alla lunga azion dell'acqua bollente {a). Lo ftelfo dicali del-

la loro trafparenza.

49. Oferei proporvi , fpcrimentatiffimo Signore, le mie
idee, tratte da una ferie d' ofTervazioni anatomiche, e pato-

logiche, intorno alla produzione, e alla confervazione de'

crijìallini , e della tunica loro propria? Parmi di poter deri-

vare e l'una, e l'altra; e di poterne fpiegare molti fenomeni

morbofi , tenendo dietro a quel tronco d'arteria, che pene-

tra nel globo degli occhi, proprio nel centro ài' Nervi ot-

tici. Quefta ferpentinamente fcorrendo , e diramandofi nel

centro del vitreo, pervenuto alla nicchia del crifiallino con
un tronco notabile, e con una ferie di rami laterali, tutti

vediti di tenuiiFima polpa nervofa , rapita feco dal nervo ot-

tico, s' impiegano il tronco a coftruire le multiplici lifche

curvilinee, di cui è comporto il crifiallino, a nutrirle, a ri-

pararle, a tenerle vive, e congiunte per via della convenien-

te cellulofa, diramandofi dal centro alla circonferenza del

crijìallino: i rami laterali della polpa nervofa veftiti , s' im-
piegano, diifi, a fornire la fuperfìcie del crijìallino, e la tu-

nica propria di efFo , de' mezzi di fufFiRenza , e di vita , de'

quali abbifognano. Mi fono afficurato più volte di quefla

influenza dell'arteria ottica fpezialmente fu tutto ciò che
rifguarda la tunica, e la lente criftallina fu grodl Gatti , e
poi fu due grolle Pecore da macello, che in tempo d'inver-

no feci ftrozzare lentamente, appendendo e quegli, e- quelle

con un laccio fcorfojo , indi facendone agghiacciar le tefle

,

ammaeftrato in quello da voi {b) , e dal voftro allievo il

(a) Ne'diverli crijìallini di molte fpecìe coadenfabile , di cui fono formati.

l M"''"' '
.'^^"' '"'"'''f' ho lìconofciuto, [b) Per via delle eleganiidìme e dottifTì-

che ha Itraii come <jue' delle cipolle, ma me Note e fpiegazioui alle Tavole Poftume
pauenii da centri diverli delle due faccie , Sa^ioriiiiane . Parma %lò grasde
foBO difpofte le tenui Ijfche di foaani-j

Tom. VII. Dd
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Sia Dott. Gennari {a). Anche in due Galli d'India ftrango-

latT lentamente, e lafciatene agghiacciar le te(k , col mezzo

d- una lente ordinaria ho ravvilato quanto didi ,
benché rne-

no chiaramente; e in ultimo luogo negli occhi magnifici

d'un Grande A locco. Delle offervazioni patologiche end e

corroborata quefta mia opinione, tratto difiufamente m un

ooeretta diftinta. . zr :^

^50 Prima di favellare dell' Umor Acqueo l neceffano

dire qualche cofa delle camere, nelle quali è contenuto ,lFe-

cialmente negli Uccelli. In queftì come negli Uon^»"'
'/^^

Quadrupedi la choroeidea continuando il fuo coifo in avanti

Sila immerfion del Nervo ottico nel globo ,
tappezza tutta

la faccia interior della fckrotica fino al lembo anterior cir-

colare , che fida il limite fra quefta, e la cornea trafparente.

5L Quefto par edere il punto, in cui la còoroejdea Ci

attacca più tenacemente alla parte anterior interna del glo-

bo, formandovi una cin^^ia cenerognola, la fuperhcie inte-

rior della quale è tutta pieghette difpofte a raggi, molto pm

bianche del rimanente della cinghia, febbene '^i trovino im-

merfe in molto di queir inchioftro , che oflufca a parte an-

teriore del vitreo intorno al criflallino e quella cinghia e

fiata detta dal più degli anatomici Ugarnento cigliare ^j
Quelle pieghette biancheggianti , che ftanno fotto di dia pro-

Tnenti indentro, propio nell'angolo che fa .1 lembo ante-

nòre della choroeidea congiungendofi col diaframma del oc-

chio, detto dal vulgo Viride, fon i,omìmu procefi ciglian.

\z Io poi negli Uccelli, ed altrove intorno A crijìai-

tino , iù\ margine del nicchio fatto dal vitreo, avendo pur

offervato e un'altra cinghia candida, e fopra quella diretti

fra la retina, e la capfula vitrea filuzzi biancheggianti
,
per

in verfo continui con que' de' procejft cigliare
.^

incollati

falla choroeidéa , e prolungati fuUa faccia
V^^'^'^llf^^^

iride , ho creduto conveniente di dar a quella e a que Ih il

nome di Ligamento cigliare minore, e à^ procejfi cglian

minori, o interni, come avrete olfervato qua dietro {b)

.

W Coir opera : De peculiari Aruflurd M;,^^C LXXXII. 8-0

cerebri ec Parn.^ ex Resio Typographeo i.b) Numm. XL. XLI.
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5J. II Diaframma poco prima accennato, o fia l'Iri-

de (<?) , nome che negli Uccelli non merita, perch'è ordina-

riamente d'un fol colore, cenerognolo nelle Anitre, giallo-

biancaftro nel Nibbio, giallo-arancio ne' Grandi Alocchi

,

fanguigno in qualche Pernice (b)
, partendo dall' anterior

lembo della choroeidéa ( LI. ) , in vece di portarfi aderente

alla cornea trafparente in avanti per compire il giro anterio-

re dell'interno pariete del Globo, rivolgefi verfo l'alfe dell'

occhio, avvicinandoli al quale vi lafcia un forame capace

per lo più di flringimento, e d' ampliazione, conofciuto col

nome di Pupilla. Quello diaframma divide Io Tpazio, che

v'ha tra la faccia anteriore del crijìallino ^ e la interiore

della cornea trafparente in due voti difuguali, 1' anterior de'

quali è affai pila capace, detti Camere , e occupati àM' umor
Acqueo

.

54. Nella maggior parte de'Qiiadrupedi il Diaframma
degli occhi è alquanto conveffo in avanti, e fpecialmente

in quelli che hanno aflai voluminofo il Globo. Né minori-

fembra piatto, quando la pupilla è più dilatata, alquanto

convefTo poi nei fommo ftringimento della Pupilla, il che

ho pur olfervato più e più volte ne' mobilitimi Z)/i?/r^ww/ (t-)

àt Grandi Alocchi^ àc' Guf , delle Striai e delle Civette; ne*

primi fpecialmente de' quali ho veduto patentidlmamente

,

che il margine, l'orlo della riftretta pupilla è terminato

per via d'un fìniifimo fraftagliainento, come da una ferie

in giro di punterelli d'oro, con una tenuiflima coda rivol-

gentifi in dietro, diviiì da fpaziolini appena appena difcer-

nibili; nella fomma dilatazione il margine dell orlo alla fac-

(j) Quello d'Uvea, chs molli gli- danno, retto da un canto all'altro dell'occhio. Il

mal gli conviene, perchè in niffun animale dìap-jmma n' é patentemente conveflb; il

a me noto ha. ivi il colore dell' acino del- margine della pupilU guernito d' un orlo

la UV3 . dorè , faldo fui lembo fido, punterellato fu

(i) Il color vario dorato fplendido , e quello, che negli Uccelli è tanto mobile,

bruno, che ha ne'Serpenti, nelle Vipere, ^^^Coi da notarli la congiuntiva, che in

e in alcune fpecie di Lucertole, è lontaniiTi- quèul rettili falda come un talco, coflrutta

mo da' colori dell'Iride, e dell'Uva. come il criftallo d'un oriuolo da tafca , li

(e) Ad onta della piti fcrupolofa atten- fepara facililTìmamente dalla fàccia anterio-

zlone mai non ho Icoperto mobilità nelle re del Globo fenza che quello punto ne
Pupille de' Serpi, e 'delle Vipere, che fo- fcffra . In fatti nello flato naturale il Clo-
no per r ordinario aperte eliiticamente , il bo lì muove dietro a quella congiuntinji ^
dia-Tieiro maggior di tale apertura fendo dir lafciandola affatto immobile^

Dd ij
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eia anteriore forr»iava pieghe concentriche, vifibili anch'effe

ad occhio nudo, (ìmili alle onde, che in un gorgo d'acqua
limpida eccita la caduta d'un fafTo

.

55. Ne dedurrei pur volentieri, che V Iridi , o fia il

Diaframma dell'occhio degli Uccelli comprenda tre ftrati di

fibre, o di vali , l'anterior, e il pofterior de' quali fiano in-

trecciati come que' de' mufcoli orbiculari delle palpebre, e

que' di mezzo a raggi diretti dalla chorosids a.\la. pupilla

,

porto che lavata ben bene quella faccia del diaframma dall'

atramento , le pieghe concentriche mentovate nel numero
precedente vi li difcernono

.

56. Non vi crediate però, Signore, che quando dico

diretti dalla choroddìa alla pupilla i raggi del Diaframma,
indicar voglia la choroeidéa, e il Diaframma effère continua-

zion d'una ileila medelìmifìlnia foflanza. Troppe fiate ho

( eziandio non volendolo ) feparato il margine anterior di

quella dal lembo filfo di queflo , lenza orma di lacerazione

• fofièrta ; e troppe fiate ne' Gufi, e ne' Grandi Alocchi
( per

non parlar de' quadrupedi e degli uomini ) ho Teparato con
fomma facilità, e difgiunta la fola Iride dal vicin termine
della choroiidéa-, vale a dire da quella cinghia, che dilfmio

Ligammto cigliare {a)

.

57. 11 Diaframma del pari, che la faccia anteriore del-

la capfitla fornita al crifiallino dalla tunica del z/itreo , e la

faccia interiore concava della cornea tra/parente , fono tap-

pezzati da una fottile affai refiftenre membrana dcx.t.:x Acquea,

perchè ferve a contenere W\m.or Acqueo^ da cui fono occupa-

te le due camere comunicanti per via della pupilla fempre

tonda nelle Oche, nelle Anitre, e nel Nibbio, che ne ha

l'orlo molto più inclinato verCo la cornea trafparente , di

quello che in altro Uccello abbiam' io veduto mai, fé non
forfè nel Barbagianni, quando viviffima luce coflringe queft'

Uccello notturno quali quafi ad annular la pupilla.

58. E il Barbagianni , e '1 Nibbio hanno di color giallo-

biancallro, rugofa,e fioccofa , fparfa di vafi vorticoli la fac-

cia pofleriore del Diaframma , benché annerita daìi' atramen-

[a) Num, LI.
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to; e fra le pieghette del ligamento cigliar maggiore fi veg-

gono a fcorrere moki filuzzi nervei procedenti in parte da

quelli, che ferpeggiano, e fi diramano tra la. fclerotica , e la

choroeidéa; in parte da quelli, che fra V albuginea , e la fck-

rotica diramandofi paffano nell' incaftro della cornea trafparen-

te nel margine anteriore della fclerotica , traforando in varie

direzioni la cinghia.

59. L'umor Acqueo eflTer facile a rigenerarli dopo d' ef-

fere ftato per ferita evacuato dalle camere dell' occhio, fem-

bra flato dimofìrato prima negli Uccelli , che in altri ani-

mali, il vulgo avendo per collante ciò fuccedere nelle Ron-
dinelle acciecate per virtù della celidonia, come ricaviamo

da Plinio il naturalità . Galeno però ci dà ragguaglio d' un

ragazzo, il quale perduto per ferita alla cornea trafparente

l'umor acqueo, ricuperollo; ne andrò cercandone efempj fra

i pili recenti ofTervatori, baftando per tutti Realdo Colombo,

il Rodio, il Tulpio , il Verzafca; e per ciò che fpetta a tale

rigenerazione negl'occhi delle Oche la bella e decifiva ofler-

vazion del Majore (a)

.

60. Diciam ora qualche cofa del mirabile adornamento,

e folìegno del Globo, che olTervalì negli Uccelli, parlo di

quella ferie di lifche offofe , cornee, veramente Jclerotiche

,

delle quali è munita la parte anteriore del Globo ftelfo , af-

iìde al lembo efleriore , o periferia della cornea trafparente

per mezzo d' una robufta cinghia filamentofa , che ne fregia
,

ed avvalora il contorno. Quefta ferie corta, in tutti gli Uc-
celli, che ho fottopofti alle mie ollervazioni , di quindici

laftre , o lifche fclerotiche, in alcuni biancaftre , in altri bi-

gie; negli Uccelli notturni, come fono i Barbagianni, le

Strigi, le Dame, color di calie, o lionato; e in tutte le

fpecie variane la figura, e la lunghezza relativa alle dimen-
fìoni delle altre parti degli occhi loro. Qui non farò paro-

(a) II Dottor Daniello Major alla prefen- lal fi^nezza , fi afpettò il termine della fet-

za di molte perfone fece ufcire dagli occhi timana dall' acciecamento, e l'Oca prefea-
d' un'Oca tutto V umor acqueo l'anno Kjo, tata iÌ3\ Major alla prefeuza di trenta fpet-

ficché quel volatile parca del tutto acceca- latori, fi trovò lani/Tìma, e dotata di buo-

to . Si tenne in gelofa cudodia, e fenza na viOa. Ved. Ephemerid, German. Tom.
l'ulo di medicamento veruno effendefi li- l. AJdit. Obfervat. 117.
^abiliti S'i occhi nella primiera loto nam-
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la eccetto di quelle del Nibbio, del Barbagianni, e dell'

Aquila , e nominerò queft' organo in generale Cerchia fclero-

tico laminoso , porto che non fovvienmi eh' altri fin ora eoa
nome particolare lo abbia difegnato.

6i. Le quindici Lifche biancaftre, convefTe all'efferno,

concave alla faccia interiore del globo de'Nibbj formano un
cerchio difuguale di larghezza , perchè le lifche pia vicine

al canto interno delle orbite fono lunghe poco meno
di lin. 2 :

le altre arrivano, a mifura che s'accoftano al canto efler-

no, alle lin. 3 ;

La maggior periferfa efterna è lin. 1 1 :

La minore periferia efterna iin. io:
La periferia interna, da cui fi eleva la cor-

nea trafparente , è rotonda , ed ha di dia-

metro Un» 7 :

La periferia dunque efteriore del Cerchio Scle-

rotico hamin. del Nibbio è PolL 2 : fin. 9
La periferìa minore, e confeguentemente il

contorno della cornea trafparente Poli, i : lin. 9
La elevazione dal concavo del globo lin. 3 :

, s\ Il margine della minor periferìa fa un rifalto confidera-

bile in fuori, e in avanti, e ferve a cuoprir quello della

periferìa della cornea trafparente^ che colla fua faccia efterna

prende aderenza alla interiore del margine IfefTo del cerchio.

Le lifche ne fono difpofie a raggi di maniera, che un
lembo d' una copre il vicino lembo delT altra, come fi of-

ierva delle penne rettrici delle ale degli Uccelli , o delle

eftremità delle tegole fu per i tetti

.

Finalmente il feno fatto da tutte infieme interiormente

è profondo lin. 3 :

Non fono tutte d' uguale larghezza , alcune arrivando

appena alla linea, ed altre alle tre -j- ^ • 2.

I lembi , e le eftremità ne fono taglienti 5 irregolarmen-

te fraflagliate.

II corpo n'è pieghevole ed elaflico.

Pieghevoliffirno il compleffo , cioè il cerchio che ne ri-

sulta .

Nafcofte fra la Congiuntiva , e la Sclerotica , fotto quel
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cerchio più fottile che altrove , non interrompono però il

corainercio tra quefte due inembrane , tra le lifche paflando

filuz,zi nervci , ramiceli] di vali {a) , e Jembi di cellulofa
,

onde vengono tenacemente unite. Anz,i alcune delle Lifche

fono viabilmente traforate per dare più libero pafTaggio a' va-

li , e a' nervi desinati alle parti interiori del globo, e vice-

verfa .

62. Neil' Aquila le lifche nafali fon lunghe lin. 4
le temporali lin. 5

la maggior periferia efterna ha di diametro lin. 16

la minore lin. 14
la periferia interna lin. 9

Dunque il contorno maggiore è di Poli. 4
il minore Poli. 2 : lin.

II feno non n'è maggiore di lin, 4 :

La folidità delle lifche è proporzionata alla eflenfione .

63. Nel Barbagianni quefto cerchio è coftrutro in modo,
che male non fi paragonerebbe al canocchialetto di cui ci

ferviamo ne' teatri, o a queir arnefe a foggia di cono voto,
in cui s' incaflano le lenti per fervircene ad oflervar gli og-

getti minuti . Le mifure prefevi sii col pie di Parigi danno
1 rifultati feguenti

.

Tutto il globo intero efTendo poli, i : lin. 4
la parte pofieriore del medelimo dal

canto nafale delle orbite al tempora-

le occupava

le lifche

in alto o

in baflb o

verfo il nafo . o

verfo le tempie o

Il diametro perpendicolare n'era

di
^

poli. I : 4 -f I : 2

Quindi la periferia pofteriormente n' era più di quattro
pollici

.

icierotiche erano lunghe

II :

IO -H

8 +
IO :

(4) I vaft fono d'ogni genere, cioè arte- gliiacciamenti mi hanno conrinto e ofler-
noli

,
venolì, e acquoli , o lia linfatici , del vandogli con occhio nudo, e con occhio

the le injezioni , le macerazioni , gli ag- armato coniiderandogli

.
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La parte anteriore del medefimo Globo effendo quali

rotonda, occupava di fpazio verticale o : lin. io :

La cornea trasparente alquanto in-

clinata verfo le narici , e in balTo

,

avea di feno {a) o : 7+1:2
ed era affifla al cerchio fckrotico lamino/o per una cinghia ne-

ra in certi luoghi larga mezza linea, mafliinamente verfo le

narici, ma in alto s' accertava a tre linee di larghezza, fila-

tnentofa e rugofa

.

L' Iride mobiliflima alle variazioni della luce , tinta

d'un vivaciflimo color giallo aranciato, vilibiimente fiocco-

fa', e fparfa di vafi vorticofi pieni d'umor giallo, formava

un diaframma largo dalle lin. 2 + 1:4
alle lin. 6 :

di modo che la pupilla alla viva luce

avea di diametro mezza linea , al bujo

avea Jin- 7 '•

Le lifche del cerchio fckrotico fono arcate di maniera

che la concavità riguarda in fuori, e la convefTità loro è

verfo l'interno del globo: ne fono più curve le nafali , indi

le temporali ; meno le fuperiori , e ancor meno le inferiori

.

Ortervilì , che dove manca porzione di qualche lifca,

ivi il cerchio è compiuto da certi frammenti fclerotici , i

quali qui tengono le veci delle offa Wormiane alle future

del cranio .

Siccome la periferia di quefto cerchio refta molto più

grande all' indietro , ed è compiuta dallo fteflb numero di

lifche come al davanti, in tutti gli Uccelli; cosi è natura-

la, che l'ertremità di cadauna lifca più diftante dalla cornea

trafparente ,

(a) Dans les oiseaux les yeux font pro-

portionnellement beaucoup plus graiids que

dans i' homme , & dins les animaux qua-

diupéJes. „ Cosi il Buffon. Difcours (ur

ia nature des oi(eaux. Voi. I. Hiftoiie na-

fur. dcs Oif. pag. i • " . Le Globe de

i' oeil dans une aigle femelle avoir , dans

fa plus grande largeur , un pouce & demi
ile diametre. „ V. Buffon Menioir. pour fer-

vir à l'Hid. des Animaux. Par. H. pag.

i!7 ". Le Globe de I' oeil de l'Ibis avoit

f.x l'gnes de diameire . L'oeil de la Cigo-

gne étoit quattre fois plus gros. „ Ibid.

Tav. ni. pas. 4«» "• Le Globe de l'oeil

dans le Cal'oar étoit fon gros à proponion

de la cornee, ayant un pouce & demi de

diametre , & la cornee n' ayant que trois

lignes. „ Vii. Par. II. pag- Jij •
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trafparcntc , fia confiderabilmente pia larga dell' oppofta , il

eh' è affai più manifiifto nel Barbagianni.

64. A riguardo del Globo non mi refta eccetto da ac-

cenare , la Cornea trafparente eflere negli Uccelli molto piìi

prominente in avanti di quel che fìa in nifTun' altra fpecie

d'animali a me cognita, febbene la faccia anterior degli Uc-

celli diurni (a) Cane la più appianata . Del refto è ipeffa

,

robufta , e non divifibile in lamine fcnza lacerazione , o vio-

lenza; non continua colla fcU'r-ctica, ma incaflrata nella me-

ckfima e nel cerchio laminofo, come il criftallo è negli ori-

uoli da tafca , corroboratone l' incafiro col mezzo di cinghie

Ugame)itofe (b) , del ligainento cigliare, di cellulofa , e di va-

fi e nervi (e)

.

6^. Or afìinchè poco più refti a defiderarfi circa la no-

tomia di quefte parti negli Uccelli, che ho fottopofti al mio
fcalpello, chiuderò queflo già forfè troppo lungo capitolo con

alcune cofefclle relative alle Palpebre, alla Membrana Nifci-

tante , e alle Glandtde nelle orbite degli Uccelli contenute;

e per più facile intelligenza di quanto prenderò a dirne,

permettetemi 5 chiariffimo Sig. , che 11 premettano le notizie

ieguenti.

66. 'Sov%'enendoci , -che l'apertura delle orbite degli Uc-
celli in generale è circofcritta per tre quarti della periferia

da margini ofTofi^ la quarta parte inferiore fendone fatta

(fé ne eccettuiamo i Pappagalli, che le hanno circofcritte da

perfetto cerchio ofTofo ) da un forte ligamento, e dalle por-

zioni carnofe ed efpanfioni aponeurotiche d'alcuni mufculi ,

non dimenticheremo I' arco , che ne dcfcrive i due terzi fu-

periori , né l'incavatura nafale, né le due apoiìli {d) da cui

è limitata, una delle quali è più picciola , fituata in alto,

e detta perciò Apofìfi orbitaria fuperiore; l'altra più grofia,

(j) Ho detto Z)i«r«< ,
perché nt^ Notturni nea trafparente nella fclerotica in generale

.

fuole anzi ellere molto pila prominente, e hrilj'eju . De cataratta & Glaucomatc ".
conveffa , come le mifure da noi prefe , e Hom appiedo al Jjnin. Memoires & Obf.
negli articoli precedenti indicate di leggie- Anatomiques &c. lui l'oeil. Lyon 1771 *vo
li ne perfuadono. (e) Vedafene la bella ed efatta defcrizio-

(b) Ved. tertrandi de Hepate & Oculo. ne che ne diede il Bertrandi , 1. cit. pag.
Ediz. 1718. Ilo pag. 5S. J. XV. „ Demours si- 5- XIL
AcaJ. Roy. des Sciences Paris. An. i7i<., (d) Ved. Voi- I. p»g. Td , e fegg.

per ciò che rifguarda 1' inciftro della co-

Tom. VII. E e
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più in bafib collocata, foftenuta da una fpecie di collo , det-

ta afojifi orbitaria inferiore.

ó-j. Cosi fovvengaci del voto orizzontale, che v'ha tra

quefta, e V apofìjì orbitaria po/ìeriore., ipsrchc dalla parte pofte-

riore dell'Arco lì allunga obbliquamente in bairo , e in avan-

ti; e più facilmente capiremo, come la palpebra fuperiore

delle Oche, delle Anitre, e d'altri Uccelli è foftenuta da

un mufcolo femilunare, che dall' apof. orbit. fuperiore, Tem-

pre attaccato al perioftio dell'Arco orbitario, va in^roffan-

do , ed allargandoli fino alla radice dell' apof. orbit. pofterio-

re. Quefto mufculo è molto carnofo, e le fue fibre fi porta-

no dal didietro obbliquamente avanti a perderfi nella conca-

vità del lembo mobile della palpebra: getta pure alcuni ten-

dinucci nella congiuntiva , i quali lì allungano fino fulla par-

te efterna della maggior periferia del globo , forfè come au-

filiari degli elevatori

.

68. Non avendo trovato altri mufculi ad ufo della pal-

pebra fuperiore, ed avend' oflervato , che nel cuoprire gli

occhi de' volatili par contribuire quali unicamente l'elevazio-

ne della palpebra inferiore, rivolgerò in altro tempo le mie
attenzioni a quefta fpecialmente , nel che finora non fono

flato abbaftanza felice

,

6g. La Membrana Ammicante , o fia Ni6litante, aggiun-

ta alle palpebre degli Uccelli (ay per difefa degli occhi loro

tanto dall'urto de' corpi capaci di nuocere, quanto dalla trop-

pa vivacità della luce, è fituata nell'angolo nafale delle or-

bite , o anteriore ; e colle fue corna volte verfo il porteriore,

quando Ci ftende fulla faccia anteriore de' globi, arriva a co-

prire i cinque fefti della periferia della cornea trafparente.

Il Buffon le dà il nome di Palpebra interna ; e noi non di-

menticheremo quello, che ne lafciò fcritto WWillis (b). „ In

„ moltiffimi animali fi trova un altro mufculo membranofo

{a) Molti CLiadrupedi, ed anche i Pefoi interìorem ociiiì canihum fitus , quando ele-

fono provveduti di quefta difera, febbene vatur ., acuii g'.ahum fere totum obiegit.hu-

uon abbia altrove tanta mobilità quanta ne- jus ufui ejfe videtitr , ut ctim bejlU Inter

gli Uccelli

.

gramìna capita fua propter viiium capeffen-

{\i) V. De Anima Brutor. par. I. cap. 15. dum demergunt , hic mufcuìus acuii pufil-

Flurimìs ( animaiihus ) alter etiam mem- lam , ne a flipularum incurfu feriatur , cc-

hranofus ( mujcului ) conceditur , qui juxia culti , mum'ique

.
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,, collocato nel canto interno delie orbite, ed atto a copri-

5, re quafi tutto il Globo, quando li eleva . Sembra deflinato

„ a difendere, ed a coprire la pupilla dell'occhio, aiKnchè

,, dalle ftoppie non venga offèfa nel cercarvi fra mezzo l'ali-

„ mento ". L'uomo non ha quefla membrana, poco occor-

rendogli di dover cacciar il capo in folte macchie, ed eden-

do coftretto a farlo , ha le mani onde rimuovere tutto ciò ,

che all'occhio potrebbe riefcir moleflo. Non cosi è degli Uc-
celli , che frequentano gli alberi, e le macchie, e la dop-

pia; né così è de' quadrupedi, che fi cacciano per le fratte e

le fiepi , e le piante, e l'erbe piene di fpine , di refle, fenz'

aver membro capace di metter riparo agli occhi loro; perciò

di quefto incomparabile ordigno fono flati dall'increata Sa-

pienza previdi. I Serpi, le Vipere, hanno una congiuntiva

cornea folida, lifcia, convefla , capace d'eluderne la danno-
fa azione per la fua refilìenza , e la fua lubricità . QLianto

a'Pefci, non avendo ellì le palpebre, forfè perchè nell'acqua

non v'ha bifogno di nulla, che difenda dalla polvere, né

dagl'infetti foliti ad inquietare gli animali terrelìri ; e forfè

perchè gli occhi loro non hanno bifogno d'efler umettati,

o nettati, trovando/ì fempre in contatto coli' acqua; perciò

la membrana ni6ìitante provvede fufficientemente a' loro bifo-

gni in qucda parte . Ma ripigliamo il difcorfo di quanto ne

concerne la flruttura , e'I meccanifmo.

70. Qiiedo velo maravigliofo ha il fuo lembo fiffo at-

taccato all'angolo nafale delle orbite {a); di là fpandefi col

fuo corpo trafparente si, e pieghevole, ma robudo , fuUa fac-

cia anteriore del Globo quand'occorre all'animale; quando
non v' ha queft' uopo fi concentra tutto rugofo nell'angolo

fuddetto tra le palpebre , e '1 globo

.

71. E' tratto colà, e vi h tien ripiegato per via delle

fibre carnofe, radiate, d'un mufculo capace di chiuderfi , e

d'eder aperto come un ventaglio, e ch'io nomino Corruga-

la) Tengo arprtffo di me due lEfie di in avanti , avendo le coma uno affido all'

Pappagallo „ Brachiuriii" la membrana ni- odo fuperiore , l'altro all'inferiore dell'or-

iìitante delle quali viene dal canto efterno bita in aranti . Quando le preparai, non eb-

delle orbite , e coiì fecca com'è già da piò bi punto in mira la N'imitante, onde non
e più anni , iiiiiavia cuopre la quarta par- traRi p olì ito alcuno da quanto qui accenno
te del difco del Globo dal fudiietto canto come una varietà .

E e ij
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tore della membrana niclitante; fibre facilifll.ne a vederù aa-
che ad occhio nudo nelle nìEìitanti delle Galline, de' Dindj

,

e iìmili Uccelli , fpiegate fulla cornea trafparente . Il punto
fiiTo dunque di quefte fibre fi è nell' angolo nafale delle orbi-

te , e le medelìine fibre paffano anteriormente alla gianduia

orbitaria fuperiore per allargarfi, come dicevamo, alla foggia

delle lifche de' ventagli, e li perdono nel velo airottigliando-

fi fommamente , a mifura che s' accodano al nepitello del

medefimo

.

72. Il lembo libero del velo, coftrutta di due membra-
ne diltintifllme dalle fibre carnofe accennate, è quali falcato,

molto fofco
;
più fpefio , e pili robufio del rimanente è quel-

lo che va, e viene con rapidità maravigliofa verfo l'angolo

temporale dell'orbita ora più, ora meno.

73. Siccome le fibre carnofe fuddette dertirsafe a ripie-

garne, a corrugarne tutto il velo, e raccoglierlo nell'angolo

nalale, partono dall' apofifi orbitaria al medefimo più vicina;

così il velo qui è più grolfo ; al che contribuifce non poco
una fofianza molle, ipugnofa , afTai rohulia, fimile in iftrut-

tura alla caruncula. umana lacrimale, che vi è unita.

74. Due fono i mufculi antagoniili del corrugatore^ il

punto fi(To de' quali è alTapofiiì orbitaria pofleriore per ri-

Iguardo al più groflb; quello del più fottile Ci è nel margi-

ne eflerno della, bafe della mentovata apofifi, per gettarli nel

corno fuperiore della Nifiitante ; lo dico per quello EJìenfor

fuperiore di eda »

75. L'altro afiai più grofTo, ma più breve, è fimile in

figura allo fiapedio umano. Viene dalla faccia interna dell"

apofifi , e gettando molte fibre carnofe fpecialmente verfo il

eorno inferiore della membrana, ad elFa non arrivano prima

d'aver degenerato in una felvetca di tendinucci bianchi rilu-

centi. Lo nomino Ejknfor inferiore della Ni6litante

.

76. Dietro della foflanza menzionata ( Num. LXXIII. )

v'ha una apertura a foggia d" imbuto , molto ampia, che gui-

da nelle Narici le Lagrime per un condotto membranofo da

c{Ui\V imbuto continuantefi in baffo, in avanti, e indentro.

Tutto l'imbuto, e il canal membranofo è continuazione del-

la Membrana NiBitante.

77. Le Lapime, o d^ quell'acquofo vapore, di cui fo
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no lubricate, e ammollite le tre palpebre degli Uccelli, ol-

tre ad aver origine dalle porofità della cornea trafparente , e

da" vali efalanti de' contorni della fuperficie anteriore dell'oc-

chio, e dalla foftanza delle palpebre, che un non fo cofa

d'untuofetto feparano pur anche; oltre, difli , a tali fonti,

fcaturifcono pure in copia notabile dalla Gianduia orbitaria

fuperiore, che per tal motivo io nomino Lacrimale ^ diftin-

guendola così àzWa. Jalìvale ^ orbitaria anch' eflfa, ma inferio-

re
-^
che defcriveremo in ultimo luogo.

78. La Gì. Lacrimale pertanto è un corpo fimile ad un

l'agiuolo, irregolare, convello in alto, appianato al baffo,

granellofo, fituato nella porzion della volta dell'orbita prof-

lima all' angolo anteriore, dietro della Mem. Ni6lita>ite ^ e

della congiuntiva: occupa la maggior parte del (ito, che

V'ha tra le due apolìfi orbitarie anteriori 3 e copre la por-

zion vicina del cerchio fclerotico.

79. Stiracchiando per varie direzioni quefta Gianduia,
melitre che il Globo e nella fituazlon naturale, ancora uni-

to alla congiuntiva, e alle palpebre, e tenendo follevata, e

rovefciata coli' altra mano la palpebra fuperiore , fi difcerno-

no i punti , dove i condotti efcretori della Gianduia fleffa

vengono a traforare la congiuntiva per verfare tra la palpe-

bra , e 'I globo l'umore, che in quella è feparato

.

80. La Gianduia orbitaria ir:feriore , che qui forfè non
dovrebb' eilere defcritta, ma io vi comprendo a cagion del

fito, che occupa tanto vicina all'occhio, fcorgeli nella par-

te inferiore delle orbite: ha due faccie ; una piana rivolta

in sii quali per fervire d'appoggio a' IMufcoli deprejfori dei

Globi; e quefla faccia è irrigata da moltilfimi vali difpofti

a raggi , i quali metton foce in una vena traverfale fituata

verfo il lembo pofteriore gibbofo della gianduia ftclFa; la fac-

cia inferiore n'è conveffa, ed appoggiali fulla forte ligamen-

tofa membrana, che chiude le orbite in baffo. Il Lembo an-

teriore n'è arcato e fottile ; la foftanza n'è granellofa e fo-

da. Vi fi rinchiudono però alcuni folicoletti, da' quali fpre-

muti geme un muco biancaftro affai difcioIto,qual è quello,

che non di rado f\ fcorge nella bocca, e nelle aperture del-

le narici interne degli Uccelli. Confeffo che non ho ancora

potuto diftintamente vederne il termine de' condotti efcieto-



422 Encefalo
ri ; ma parmi che faccia negli Uccelli le veci della parotide

re' quadrupedi , e negli uomini. Non cosi nelle Vipere, do-
ve le Glandule orbitarie inferiori mi fono afficurato più e
più volte fervire alla feparazione di quel fugo velenofo , che
rigonfiane le guajne di que' denti ricurvi , la puntura de'

quali cagiona sì terribili accidenti a coloro, che ne fono {ta-

ti feriti

.

Ma perchè mai venn'egli a funeflare quella mia flranie-

ra offervazione le idee voflre, e le mie, chiariffimo Signo-

re , mentre che ce la paffavamo placidamente contemplando
l'eleganza mirabile, il bell'ordine, l'utile difpofizione delle

parti, che fervono agli occhi, e alla vifta degli Uccelli in-

nocenti come fono l'Anitra, e l'Oca? ALlontaniamo il pen-

fìer da ciò, che nuoce in altri animali, e Voi riferbate la

voftra benigna attenzione, e i favi fuggerimenti a quanto è
per fottomettere di giorno in giorno al puratilhmo voitro

giudizio.

P. S. Affinchè più chiara ed evidente riefca la efpolìzion

noftra delle parti più cofpicue relative al Globo d'alcuni

Uccelli, ho giudicato pregio dell'opera l'aggiungere le fe-

guenti figure con la fpiegazione loro , alla quale fi potran-

no richiamare gli articoli concernenti cadauna delle parti

nelle figure comprefa.

La Fig. I. Rapprefenta il cranio intiero d' un' Aquila in

profilo, e nella occhiaia contenente la faccia anterior

efterna del Globo dell'occhio eficcato, additandovi

A. Il cerchio Sclerotico Laminofo
;

B. La cinghia membraneo-ligament«fa;

C La Cornea trafparente
;

D. La Cornea opaca .

X. Un ampio rifatto ofibfo , che ferve di curtodia al Glo-
-

.
bo, e d'appoggio alla palpebra fuperiore , molto più

^ elevato in quella, che in altri Uccelli.

La Fig. 2. Rapprefenta il cranio d'un Barbagianni, o Aloe-

co de" più grandi tra gli Uccelli notturni; e vi fi di-

ftinguono
.

•
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A- Cioè il cerchio Sclerotico Laminofo fimile quafi ad un
cannocchialetto da teatro;

B. La cinghia niembraneo-Iigamentofa
;

C. La cornea trafparente .

Nella Fig. 3. Abbiamo il cranio d'una Stridula, che noi

Piemontefi nominiamo Dama, privo del Roflro, e in

faccia , notandovi^

AA. i due cerchi fclerotici laminofi
;

X. due fottili rifalti ofTofi, come nell'Aquila.

La Fig. 4. Indica il cerchio Sclerotico Laminofo d' un Avol-
tojo 5 nel quale

E. moftra la maggior periferia che confina con la cornea

opaca
;

F. La minore periferia, che per mezzo della cinghia ferve

d' attacco , e d' appoggio alla cornea trafparente , la

quale qui manca.
Il cerchio prefenta all' occhio la fua faccia eftcriorc

conveffa

.

La Fig. 5. Indica la faccia anterior efteriorc del Globo dell'

occhio àeW Aquila

.

A. E' il cerchio Sclerotico Laminofo.'

B. La cinghia membraneo-ligamentofa.

C. La cornea trafparente.

D. La cornea opaca

.

La Fig. 6. Dimoftra il cerchio fclerotico laminofo del Grand'

Alocco E ; la Cinghia B ; la minor periferia F ; la

cornea trafparente C; il tutto villo di fianco.

La Fig. 7. E^ il cerchio S. Lam. capovolto ficchè parte del-

la fua concavità circofcritta dalla grande periferìa E
fi renda vilìbile, appoggiando elfo fuUa minor peri-

feria F.

La Fig. 8. E^ il medefimo cerchio A appoggiato fulla mag-
gior periferia E, nella quale aaaa rapprefentano le
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iifche o lamine oflofe ; bbb ìq divifioni loro imbrica-

te. F Indica la picciola periferia, e uaa porzion del-

la faccia interiore dei cerchio.

WTA
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NOTA
SOPRA LA STORIA DEL COCCO TINTORIO DETTO

VOLGARMENTE KERMES GRANA

DA TINGERE

Del Cavaliere D. Michele Rosa

AI Sig. Co. Lodovico Savioli Ampliffimo Senatore

di Bologna.

Soddisfarò piuttofto male che tardi alla ricerca, che V. E.

fi è compiaciuta di farmi fopra la. Gra/ia tintorìa ^c\\z fi-

no dal fecolo dodicefimo fi trova commerciata in Italia , e

Ipecialmentc , fé bene ho intefo il di lei delìderic , per faper-

ne la provenienza.

Non già elle io ami le cofe mal fatte , ma ben perchè

le mie occupazioni non permettendomi di dare a ciò molto

tempo , e prevedendo di doverlo ancora poter molto meno
in progreffo , non voglio commettere, che alla imperfezione

della cofa fi aggiunga anche il danno della tardanza ; verfan-

do Ella maflìmamente nella illuftrazione delle cofe della fua

celebre Patria.

Non è nTeraviglia che intorno all'Anno 119©. fi trovi

in Italia fra le altre merci annoverata la Grana, merce an-

ticliiflìma fra le più antiche, e di cui forfè niuna barbarie

o miferia di tempi non ha potuto abolir l'ufo ,0 farne per-

dere la cognizione

.

Il Documento ò\ Lei indicatomi del Ch. Muratori "re-

lativo a quella ricerca trovali nella fua Diftert. XXX. delle

Antichità del Medio Evo, Tom. II. pag. 891. PaSla Concor-
dile fra i Bolognefi e Fcrrarelì dell'Anno 1193; ^^ quale
trovafi unita una giunta o Appendice ftipulata nel feguente
Anno 1194. in materia di Dazj e Gabelle fopra le Mercatan-
zie che reciprocamente fatavano dall'uno all'altro paefe

;

Tom. VII. F f
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rei novero della quali fi trova fra l'altre nominata la Gra-

na de Braftls

.

Né deve fare alcun dubbio per crederla la Grana Tin-
toria, o Cocco, o Kermes il vederla qui nominata con que-

fto inafpettato aggiunto di Grana de Brajìle ,
perchè l' ifteffo

Ch. Muratori l' ha per tale riconofciuta fenza la minima efi-

tazione ; e noi vedremo in progreffo altri documenti di quel-

le profiìme età, che ci alficurano per nome di Grana elFerfì

intefo anche allora la Grana, o Kermes, o Cocco tintorio,

che è il Cocco Bafico degli antichi. E quanto a quella de-

nominazione de Brajìle ne diremo quel pochiffimo, che fembra

lecito di fofpettarne-

Prendendo dunque in efame quefta notizia ifolata, che
fra le Merci del Secolo XII che tranfitavano fra Bologna e

Ferrara , fia nominata la Grana per ufo della Tintura ; e vo-

lendofi ricavar da quel dato, i.° in qual modo la Grana o
Kermes fi trovafle in Commercio fin da quel tempo ; e 2."*

qual ne fofle la provenienza : io non farò che ricordare a

V. E. i feguenti fatti , che mi fembrano certiflìmi per la

Storia

.

1. La Grana de'noflri tempi non efier altro che il Coc-

cos e Coccum de' Greci e de' Latini , il Kermes o Chermes
degli Arabi , che da' Latini de' baffi tempi fu detto Vermicu-

lus , nome introdotto probabilmente da S. Girolamo , come
vedremo; ne' tempi ancora più baffi, e in quel latino che al-

lora correva, cominciò a dirfi Grana, il qual nome glie poi

rimafto in tutta l'Italia, e non è ignoto nemmeno ai Fran-

cefi [a). Così il colore che fé ne cava, efTer quello che i

Latini chiamarono Goccino o Coccineo ; e grecamente Puni-

co , Poenico, Poeniceo, Phoeniceo, equivalenti al noftro

Cremifi o Chermifi, Scarlatto, Vermiglio, che pur deriva-

no dal Kermes, dal Vermiculus, come lo Scarlatto forfè dal-

lo Scholecion de' Greci

.

2. Che il Cocco" prcflb gli Antichi fi trova efìTere di

una antichità egualmente immemorabile che le Porpore; alle

quali ha avuto poi anche la fortuna di fopravvivere,ottenen-

(4) I Francciì lo chiamano comunemenie Vermillon o Graine d' Ecarlate

.
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do n primato di preziofità e di bellezza fra tutti i noftri

colori, a cui fra gli antichi non potè mai pretendere fé non
dopo le Porpore

.

3. Avevano gli Antichi il Cocco dalla Spagna , dal Por-

togallo, dalla Sardegna, dall'Africa, dall'Armenia, dall'

Alia, dalla Cilicia, dall'Attica, e in fine dalla Focide e

dalla Galazia, che era il più eccellente di tutti, come quel-

lo di Spagna e delia Sardegna n'erano flimati i peggiori .

Ved. fopra ciò Plin. lib. 9. C. 41. ib. 16. e. 8. lib. 22.

e. 2. lib. 24. C. 2. Diofcor. lib. 4. e. 48. Serap. e. 311.

Strab. Jib. 10. de Turdit. Paufan. Phocic. e. 36. quali ci-

tiamo qui tutti uniti per non averli a ripetere in tutti i

luoghi

.

4. Gli Antichi ne conofcevano almeno tre fpecie; quel-

lo dell'Elee fpinofa Cocciglandifera. detta Aquifoglio o Acui-
foglio

;
quello dell'Elee molle, o fia non fpinofa, o glabra; e

l'uno e l'altro di quefti nafcere fopra i Surcoli o fufticelli

della Pianta; ma il fecondo , benché roffb, effere inutile per
la Tintura Plin. lib- 22. C. 2. : la terza fpecie è quella de-
fcritta da Paufania nella Focide, che dice trovarfi egualmen-
te nella Gallogrecia e nella Jonia , di una Pianta limile al

Lentifco , col grano limile al Solano , e grande quanto un
Pifello. Paufiin. I. cit.

5. Cocco fu detto da' Greci quefto prodotto, che è l' i-

fieffò che Grano, ed è verifiimo che Paufariia lo credette un
frutto dell' arbofcel Io ; ma non è vero, che tutti eli Antichi
lo riguardaflero come frutto ( ciò è anzi vero dei Moderni
rifpetto alla Cocciniglia , atteflando l'Ulloa,che effa un tem-
po fu creduta un frutto, o femente di qualche pianta. Voya<^.
au Perou liv. 6. e. 2. p. 278. ): perchè Plinio fra gli altri

lo riguardò come una fcabbia o efcremento della fua pianta,
che difTe eflere quindi chiamato Cufculium, o Quifquilia

.

Plin. lib. 16. e. 8. Né i Greci dovettero riputarlo neppur
effi un frutto, quando dal vederne nafcere un Verme lo chia-
marono Scolecion . EJì gcnus ex eo in Attica fere & Afta na-
fcens , celerrime in Vermicidum fé mutans

, quod ideo Scolecion

vocant ^ improbantque . Piin. 1. 24. e. 4.

6. Più bello è, che àà Paufania, e da Plinio retroceden-
do fino alle prime Antichità de' Giudei , tutti gli Antichi

Ff ij
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feppero che da quel Grano nafceva un Verme, diiTero Cimih

chi ad una Cimice , chi alla Zanzara , che fviluppato in mo-
fca o farfalla, e volandone via, lafciava il grano sfruttato

ed inutile per la Tintura: Paiifania aggiunge, che è però an-

che il fangue di quella befìia che dà j1 colore aUa lana («) :

e il Cocco belliflimo della GallazJa, riflette Flìnio, ha que-

fio incomodo, che prefto genera il verme e lì sfrutta, ond'

è che nel primo anno è immaturo, e dopo il quarto, nato

gjà il Verme, diventa inutile {b)..

j. Gli antichifhmi Ebrei dovettero conofcer meglio la

natura di queflo Grano, e della parte fua colorante; perchè

il color Coccineo tratto dal Cocco fu da loro chiamato fem-

pre Vcrmiculo : E come ella è quali certa la conghiettura

the il nol[lro Vermiglia difcenda da quel Vermiculus, in cui i

Latini tradulfero lo Scokcion de' Greci, e S. Girolamo il vo-

cabolo Ebraico T/jolaat , che egli dilfe non poterli tradurre

che in Verwiculus , Ved. il palio di S. Girolamo nel noftro

Lib. delle Porpore §. 200. Not. 132. 0. 4. Not. 5.. e 5. 27.

34.; cosi conviea dire che molto diliufe e comune lì folle

refa la cognizione, che il color Rollo-vivo del Cocco prove-

nide dal Verme o da' Vermi: perchè il noftro vocabolo Ver-

miglio lì trova fino- negli Scrittori Provenzali , e fino da

quelle Epoche che più dappreffo confinano col linguaggio la-

tino ; e ne vedremo ben prefto gli efempj

.

8. Egli è dunque perduto almeno per la metà il merito,

che da molti fi artribuifce ai Moderni fulla fcoperta della

verminazione o verminoiìtà del Cocco Tintorio , e della na-

tura animale del fuo colore: perchè tutti gli antichi ne co-

nobbero il Verme, conie abbiam già veduto, da Paufania fi-

no ai Giudei, che ab immemorabili lo chiamarono Vermica-

io, e fono innumerabili i Tefti della Scrittura che lo con?-

provano. Neil' Efodo , nel Levit. ne'Num. e poilono vedec-

fene Ginf. Flavio , J". Girolamo , Boc/ja/t , Braitnio ecc.

(a) E!} t». et. btJlìoU ijus fanguh tin- /fnefienri . Pl!n. lib. ». e. 41. Il Salmario

tendii Unii utilìs . Paufam Pboc. C. fi. pretende che quefta diflinzione di_ età fra

(i) Coaum GalatU rubini granum '' V'^"^ anno ed il quarto riguarili la pian-

in maxima laudi eft . Verum .... annicu- " e noa il grano del Cocco ; ma il tefto.

io grano lansuiduf fuccui , idem a ijuadri- di Plinio è troppo evidente .

Ì03 evanidui • Ita nei fetenti virei , nejii^
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9. Ma è egli poi vero almeno che oM.^Fa^onMid. od
Re, come afTerifce Lewiry nel luo Dizionario, o M.^ Rean-

TKiir , come attellano tutti i Franceli , abbiano fatta la più

importante fcoperta , cioè che non uno, ma innumerabili fo-

no i Vermetti che lì trovano in ciafcun Grano del Cocco?
e ch'egli lìa di natura precifamente animale?

10. Qual che ne ila la cagione non par vero nemmen
code Ilo

;
perchè prima di quelH due l'aveva già notato il

Salma/io, il qual ripete in piìi luoghi, che non un verme,

ma una legione di vermi lì trova in un grano di Cocco

.

Xyl. Hiatr. C. 70. Da chi poi l'aveffe apprefo il Salmafio ^

noi dicendo egli, non è facile d'indovinarlo: ma egli è pe-

rò certo che prima di lui l'aveva detto il ^uinquerano , che

li chiamò non legioni, ma eferciti {a)\ e dice effer cofa a

fé ben nota; e dovea averla apprefa da'fuoi nazionali, o ve-

dutala egli fleffo nella Provenza, di cui fa le lodi, e defcri-

ve minutamente la produzione e raccolta di quella grana

,

come lo rivedremo fra poco

.

11. Tuttavia il vanto di quella fcoperta, che in Lingua-

doca e Provenza era notiflima,e forfè anche antica , non può
concederli nemmenno a lui . Il diligente e dotto olTervatore

Ph-tro Bdloni o Bellon 1' avea già fatta qualche anno prima
del 1550. ( nel qual anno il §li4Ìnquerano fcriveva ), olTer-

vando perfonalmente nel Cocco di Candia quello fenomeno

,

e notandone nel defcriverlo una circoftanza di più; cioè

trovarli ivi un' altra fpecie di Cocco abitata da un verme
folo . Siccome il Libro non è comune, e il palio fenibra in-

terelTante anche pel modo ivi offervato nella raccolta del

Cocco ; così mi prendo la libertà di trafcriverlo per intie-

ro {b).

(j) ... Ej max ( grana ) alatorum ani- bareni illiut frutUii Jlipctì , colore ex cinf
nalium numerofum extràtmn in aurai ef- reo albicante. Quoniam vera ìjììm fruticiì

furtdunt . Petr, £iu!njiter. de laudib. Fra- falla fpinis horrent , uti ^^ulfolU, pajìirif

vinc. lib. ». furculam finljìra geftam,qua ramulji depri-

ib) Cacci haphlct cenfus in^eni efl ia Cri- mutit tf inelittam , dextera autem fulcem
ta , cuìu! coUeiil-ni pountiorei operaia ìnt- futatoriam , qua ilhs demetunt , a quibui
penane nolunt , fed^ pafloribiii , iSt puerii rotundai vefculai exigui pifi magaiMdhte
ijìam provincia-n relinquuni . Invenilur rxen- aiiferunr , qua parte Ugno adh,trefcvnt, apir-

fé Junio in exiguo quodam frutice ex Ilicn tal J7^ hiantei , pujillit rubris animaicaiit
genere, qii.t glandem feri , /ine pedici^ in- Itine mìnoribus plenas , qiix per hiatum ijr
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12. Curiofa combinazione fi è quefta che in sì pochi

anni, cioè dal 1546 in cui Bellon intraprefe i fuoi viaggi ,

che durarono tre anni, al 1550 in cui il ^uinquerano fcri-

vea la fua Storia , fiafi fatta in due luoghi diverli in Candia
e in Linguadoca quali contemporaneamente quefta fcoperta,

di quefta moltitudine di vermicciuoli che (1 Iviluppano nel

Cocco! Il ^iuinq^nerano dice precifamente, come dicono i no-

ftri più moderni Scrittori, che raccolto il Cocca in Tele,

o Sacchetti, ed efpoflo per poco al Sole, (1 vedono fubito

formicolar da ogni parte que' minimi infetti, i quali in po-

co più tempo- fpiegate 1' ale fé n' anderebbero , fé fpeflfo

fcuotendo la tela non fi faceflero ricadere, o fé, come ora

fi pratica, non fi uccidefiera Ipruzzandoli coli' Aceto. Ma
un tal coftmne di tali infetti era dunque nota ai fanciulli ,

e ai villani che ne facevano la raccolta -Poflibile che da età

immemorabili raccogliendofi il Cocco in tutti ì climi caldi

a noi noti, neffuno mai H foffe accorto di quefta proprietà,

e che neflun l'avefle notata fina al §liùnquerano , e al Bello-

ìlio i Io riporterò, qui alcuni tratti di un lungo paflo di (jer-

'vajto TiiliBer/rafe , da' quali apparifce che la Storia de' ver-

micciuoli ch'efcono dal Cocca ii fapeva anche al fuo tempo;
poi lafcerò che in fatto d'erudizione per rapportOr alle fcien-

ze , ognun la difcorra a fua modo (a).

13. Ma noi non et fiamo propofti di dare l' Iftoria na-

turale del Cocco tintorio
;

perciò- non entreremo a difcutere,

fé Diofcoride fia (lato un po' negligente nel defcrivere queila

lum effugiunt -, ey veficuUm ìnanem relirt- foprttdìium.P. Bellon. Obfervjit. Lib \. C.17-

^uunt . Puerl Coccum jam cnlle&am ai (a) Vermiculus ex ^Ybore ad modum Ili-

^uieflorem defeti.nt , qui ex diminfo ah il- cir ... - nodulum faciem mallem ad no-
lii redimit. h aninalcula a vefiruUs cri- dura Cicerir, aquoimm , (T cum ixterhii c^r

bro fcgret^at , deinds ea fi'.vimis digitis le- lorem liahe^t nebuU , (T roris coagula:! -, in-
' niter prehendendb , in pilai ejformat ovi gal- teriuì rubet fjtc Cmw enim tempus

linacei magnitudine • etenim fi' nimium com- Soljì'tii <tfl<vi advcnerit , ex fé ipfo vtrmi-

primeret , iota in fuccum refolverentv.r -, (T calci general , (y nifi corii'i fubtiliter conju-

color perirei . Itaque duo infcéiìonis genera , rii includereniur , omner fugerent , aut in

unum pulpie , alierum vefiiui'arum . quonlim nihilum evanefcerent . Hinc efl qucd l'ermi-

auiem pulpa ad inficiendum comT>y,dlor eì , culus nominitur propter diJJSlutionem , quam
ejus pretium quadruplo majus quam ve/ìcu- in Permei facile facir ex natura roris Ma-
larum . ^AV'ud pr<tter jam commemorata ,

dìaliiy a quo generatur . ( De Otiis Imper.

genur adhuc inzenitur , cujus neqiie •velerei Decif j- ap. Du Gang. Glojfar. Toc. f'ermic.)

«eque receniicrts memineruni .- excremenium Parla anch' egli del Cocco di Linguadoca ;

efi , eadem qua fuperlor ratione , in Myrtis e ne rileveremo fra ^oco aicuns altre par-

K-ifcens , unico animali vivo veficu/a inclu- ticolaiiii.
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Droga , di che il ^uinqucrano lo accufa ; fc Plinio ne abbia

defcritto tre fpecie o due fole ; fé il Cocco di Paufania fi

attenga piuttofto a quel di Galazia , o a quel di Polonia;

fé queft' ultimo del Bellonio corrifponda più a quel di Pro-

venza o a quel di Paufania. Le queftioni di queflo genere

una volta forfè troppo applaudite, fono ora forfè un po'

troppo poco conllderate; l'erudizione fcientifica, benché a

ciafcuno nel fuo genere quafì eflenziale , è tuttavia caduta

in difpregio a que' fervidi ingegni, che anelando alla gloria

delle fcoperte, temerebbero bene fpeflb -di trovarfi dc'precur-

fori . Cosi non iftaremo nemmeno a contendere con Salma-

fio ^ perchè fi contenti di credere che il color della Porpora
è ben diverfo da quel del Cocco; perchè permetta che P//-
ìiio abbia detto, come ha pur fempre voluto dire, Coccum
Granum ^ Q non Coccum Gramc/i , come e' pure fi oftina di

volergli far dire, a difpetro del fuo contefto, della cofa

,

della parola : né molto ineno per ridurlo d' accordo con fé

medefìmo nelle tante cofe che dice, e mifdice fopra quello

particolare. Quanto alla particolare fcoperta de' Vermi del

Cocco, ben lungi che ella appartenga a Keaumur ^ ella era

notillnna da Mosè fino, al ^lunquerano , che numera quei

Vermetti ad eferciti , da Gerva/ìo Tilkber. , e dai Villani di

Linguadoca fino al Ce/alpino, al Vallifnieri, ed al Redi fenza

dir nulla de' noftri Botanici, che Io chiamarono perciò Coc-

cum Vcrmiculofum. V. ]o. Bauh. Hift. Plant. , Dalechamp. «Scc.

La meno fofpetta farà la teftimonianza dello Scaligero . Ajimt
ea granula^ qu£ in folliculo infunt baphico^ e£} animata . Emi-
grare [ponte , atq. vacuos relinquere parietes . Ex illis autem
conjìare pafiillos ad tingendi ufum, ( De Subttlit. Exercit. 194 ).

Non poffo citar qui ne a prò, né a fvanraggio la ftimatilT.

DilTert. fopra la -Grana del Co: Ferdinando Marjìlj ^ non ef-

fendomi nefcito di poterla, vedere . Al Reaumur fi deve la

lode di averne data la Storia , defcritte le forme e i carat-

teri , di averlo in fomma cladìficato [a).

(a) Mr. de Francheville 'in quella fua gli Amichi hanno detto del Cocco e della
Diirertazione fopra i colori antichi e mo- Porpora , pafla a parlare delle fcrperie de"
derni, che torneremo a citar qui poco do- Wcderiii fop. a quella materia, e parlando
fo, aveudo riferito cerne poltra, quel che di Reaumur aiferifce , che egli folo in que-
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14. Quanto al colore che gli Antichi ritraevano dal

Cocco bifogna ftabilir quefta idea; che il Cocco fra i colori

artefatti fembra edere il vero tipo del Roflb , eftendibile per

una fcala d' infinite graduazioni dal roflb cupo fanguigno,

fcendendo verfo i pili chiari ed aperti , fino al più languido

della Rofa o del cruor dilavato . Nel mezzo di quefta fcala

fla il Coccineo rutilante ed accefo , che è il fior del Cocco
finifllmo, fimboleggiato dalla natura nella bragia candente,

nella rofa vermiglia, nel cruor puro arteriofo, nel Cinabro

raffinatiffimo , ed imitato dall'Arte preffb di noi nello Scar-

latto di Cocciniglia . Come però quefti eftremi del roflb ne-

reggiante , e del rodo languente non fono proprii del Cocco,

fé non in quanto il nero o ceruleo vi fi mefchia per ofcu-

rarlo , o il bianco dilavandolo eftenuandolo lo rifchiara ; co-

sì il tono proprio del Cocco è quello del puro roffo fchiet-

to e vivace, determinato dalla intenfità, e dalla copia della

parte fua colorante , dalla maggiore elevatezza del fuo fpiri-

to o lampo, figlio dell'etere colorante, in proporzione del-

la forza de' climi, che nel Cocco, come nella porpora e nel-

le altre naturali colorazioni, fegue la forza predominante

dell' azion viva e collante del Sole : onde è notato che tut-

ti i colori ne' Climi più prolfimi al Sole, fi accendono più

vivamente. Quanto all'effetto vario del Cocco ridotto in

tinta

flo fecolo ha fatte pia {coperte che gli >y*f(- poi la fcoperta di Rtaumur , v'intralcia

(ijtili e i Plinii non ne avevano fatte nei uno fquarcio di un fuo poema fopra le

loro . Due delle grandi fcoperte attribuite porpore ftcffe ; poi conclude con dire , che

a Re.Jimiir fono certamente quella de' Ver- i barbari ci hanno pur troppo tolta anche

meni del Cocco , e quella che pubblicò fo- queit' arte di tingere colle porpore , „ que

pra le Porpore da lui cercate nel Mare l' on n'a pas encore bien trouyè , milerè

Occidentale della Francia . Della prima di Ics recherches & les decouverus que Mr.

dette fcoperte ne abbiam detto forfè qui de Rèaumur a prèteniu avoir faites a ce

quanto baila ; della feconda faremo coftret- fujet " . Per quanto diverfa quella fecon-

li di parlarne :forfe altra volta. Per ora da dichiarazione polfa parere dalla prima,

rifi'deiemo di palTaegio all'opportunità di egli è credibile tuttavia che il nome eh. di

qutfto elcgio fatto iì FrancheviUe a Keau- Reaumur non iìa per tenerfene offefo: per-

OT/;r;pel qual d'altronde nelTun elogio può che quanto è vero che in materia di por-

elicre foverchio . Ma Francheviile avendo pore le fcoperte di Reaumur fono nulle ;

premelTo che le Porpore li credevano già altrettanto è certilHmo a giudizio del cele-

psrdute per fcmpre , riflette , che elfendo bre Sig- ^m.it! , che il FrjmhevlUe occu-

impoftbile che un tal fecreto ijussilfe alla pa un luogo diliinto fra i Moderni Scritto

fagacìtà de Tnodenii , nei non ahbhmo ora ri , che in materia di porpore e di Cocco

p'.ù nulla a difiderarf fopra tjuejìa panico- non hanno capito nulla

.

Urc • Quiudi psffa all'elogio, t defcritta ^
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tìnta nelle materie tingibili, dipende egli nell'atto pratico

dalle fpecifiche qualità della grana , dalle doli che fé ne im-

piegano, dall'attività de' Mordenti, dagli aggiunti che vi fi

unil'cono, che ne efaltano e ne avvivano, ne offufcano o ne

degradano l'attività. E l'efTer forfè egli femplice di fua na-

tura , e di foftanza ailatto omogenea potrebb' eflere la caufa

principale o forfè unica , che non può il Cocco, per quanto

accefo e infuocato, vibrare un lampo di doppio lume fcintil-

Jante e cangiante come la Porpora ; e 1' ineffa ragione farà

forfè eziandio nel Cinabro.

1 5. Che poi il perfetto color Coccineo fofle il Vermi-
glio più rutilante ed acuto non può dubitarfene, attefa la

fcrupolofa precilione degli Antichi ; ond' è che il Cocco da

Siho Italico i\ chiama ardente (a) , da Lucano fi denomina
igneo ^ e cosi pure da Marx-inlc ^q da Sta'z.io,^ quel che va-

ie fopra tutti , da Orazio , che chiama il Cocco non fo-

Jo Roffo, ma di quel roffb, che è proprio del fuoco e del

ferro infuocato , che è l' efpreffione più viva dc:l più accefc?

vermiglio {b) . Plinio lo paragona al vivo color della Rofa
{e) ; fopra il qual luogo il Salmafio fempre confufo ed incer-

to fra il color della Porpora e del Cocco, con manifefto er-

rore applica al Cocco fteffo il color della Rofa nigrante ufa-

to da Plinio altrove per la dibafa Tiria . Salmaf. ad Tertull,

de Pallio pag. 138. Ma di conlìmili equivoci ne vedremo
altri ekmpj qui poco dopo, come anche full' interpretazione

di alcune frali della Scrittura

.

1(5. Come però non ogni clim.a era atto a dare una

(a) ardenti radiabat Scipio Cocca. Lib. 17- tutti lìa -quello dello Scarlatto di Olanda,
(,h) rubra uhi Cocca ora direbbefi quello della Cocciniglia più

Tìnda fuper Ufios candirci vepis eburr.oi. pjra e perfetta, o quello di Gcbelin . Con
Saiyr. S- lib. t. ciò intendiamo di dir folamente, c(ie molti

(e) Unum ( cokrem ) In Cocca, qui in aiti o lampi digerii dì Roffo oltre al Ver-
Jiofis micat : gratlus ni! traditur afpefìu . mìglio cand-^nte , fi cavano e lì faranno ca-
lib. il. e- 7. E di quefle teftimcnìanze fé vati daRli Amichi dal Cocco corri fponden ti

ne potrebbe riunire una lunga ferie da tLit- alle divfiliflìme denominazioni del Rcffo
ti i ClafTìci . che s'incontrano preffo gli Autori eco E'

Trovo che i Maeftri dell' Arte tintoria molto notabile infatti , che anche gli Anti-
riccnofccno fette toni , che noi diremmo chi conofcevano fette generi di Colori rof-
atti o lampi di Roffo, cioè fette Roffi fon- li , e fi lagravano della lingua, che non
damentali divifibili ciafci;no in una lunga aveffe termini piopili per efprimerli tea
graduazione che chiamato Scala; e pai che chiaratnente . V. Geli. lib. 1. cap. »«•

coavenjano che il più perfetto ed acuto di

Tom. VII. G
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Grana o Cocco di egual finezza e valore , e noi non abbia-

mo lo Scarlatto , viviffimo color di fuoco , fé non con fatica

e fottiliffimi raffinamenti fopra la Cocciniglia , che è la bel-

lidìma e la ricchiflìma Grana o Kermes, che ci viene dall'

America; così mi perfuado, che anch'elfi gli Antichi dalla

Grana o Cocco comune ne ricavafìTero varj gradi di color

roffo e roflbfcuro, che noi lìmilmente ricaviamo nel Dama-
fco e nel Cremili comunale: e che poi dalla finiffima di Ga-

lazia, o di quella di Emerita in Lufitania , coi più fottili ar-

tifìci "fi ritraeffero il vero vermiglio dello Scarlatto accefif-

limo, degno dei Paludamenti e delle Clamidi imperatorie,

e di quegli altri abbigliamenti prezioll,che gareggiavano col-

le Porpore . Cosi l' abito Rodò o RulFato , che ufarono in

guerra gli Spartani , e poi anche i Romani , che furon quin-

di chiamati ancora RufTati, il qual diceafi Pheniceo dai Gre-

ci, e da' Latini CoccineOj -perchè tinto in Cocco, poteva ef-

fere di un atto o lampo diverfo, e non del roflb più ardeo-

te e finiffimo. Kufata. IJìd.

17. Ma un terzo colore è pur certo, che ricavavafi dal

Cocco unendolo colla Porpora; e il nome d' Hjfgin che fe-

condo Paufania dai Gallo-Greci {\ dava al Cocco nella Ga-
lazia ( Paufan. Phoc. ) divenne il nome di un color mirto

chiamato Ifgino , come Plinio lo infegna , e il eh, Sig. Ama-
ti lo dichiarò nel fuo Libro (a)

.

18. E' noto per l' Iftoria , e dev'efTerlo molto più pel

dottiffimo Libro del cel. Sig. Amati, ficcome la Porp. nella

declinazione dell' Imp. perfeguitata con leggi penali , angu-

fliata ogni dì più, e finalmente rinchiufa dentro i recinti

del Palazzo Imp. in Bizanzio, andò ivi languendo per mol-

ti fecoli , e vi perì finalmente infieme cogli ultimi avanzi

dell'imperio medefimo. De Reftit. Purp. cap. 56. ad 60. Bea

lungi però che il Cocco fofle comprefo in quella fciagura

,

comincia anzi di qui il tempo delle fue glorie e della fua

maggior fortuna . Liberato dalla fuperiorità delle Porp. ,

preflb le quali non potè mai ottenere che un grado inferio-

(fl) Coccoque ttnUmn Tyrlo tingere, ut fie- cundum , UT Inter purpureum CT Coccwcum

,

ret Hyfftinum. Plin. lib. $ e. ,i. Colorem ^ui Hyfsimil color eji .Umat. de Purp. u ^s-

guemdam medium intsr rubidtim cy Rubi-
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ve di riputaz-ione e di fiima, cominciò quindi a primeggia-

re, e rimafe nel primo luogo di preiiolità fra tutte le tin-

te, che rimanevano.

1 9. Dopo la legge di Teodo/ìo Seriiore le Porpore non
appartennero più che ai Sovrani , cioè alla Famiglia imper. ^

alle Cariche, e alle grandi dignità dell'Impero. Amai. cap.

56. Le Officine porporarie proibite feveramente ai privati,

furono ridotte ad un numero determinato per l'ufo partico-

lar della Corte, Notit. Imp. vid. e. 38.: Ma le tinture Coc-
cinee furono efenti da quella legge; il Coccino, il Coccineo
rimafe libero come prima, e diventò pili preziofo nella pub-

blica eftimazione

.

20. Né folamente occuparono il luogo e la dignità del-

le porp. , ma poco a poco ne ufurparono ancora la denomi-
nazione ed i titoli. Elio Lanipridio nella vita di Elag^abalo y

e Vopifco Siracufano, che fcriffero a tempi di Diocleziano, km-
brano edere fra primi, che abbiano chiamata la Porpora col

vocabolo Blatta: la qual voce ufata fra i greci de' baffi tem-
pi per indicare la lingua o roflro delle chiocc. Porp., e poi

per l'operculo delle chiocc. ifteffe , come il vede prefTo At-
tuario e Mirepjìo, e nei feguenti fino M' AlcIroz>andi , Mat-
tioli ecc. , pafsò ben prefto ad efprimere anche le tinte e ve-

fti purp. Si pofTono vedere prefTo il eh. Sig. Amati le tefli-

monianze di Venanzio Fortunato, di Sidonio Apollinare, di

Eutropio^ di Oro/io, di Alcimo Avito, che Blatta e blattea

chiamano la tinta e le vefti purpuree; e del Cod. Giufti-

nianeo che lo dichiara con precilìone {a) . Io vi aggiugnerò
folamente che oltre a Simmaco e CaJJiodoro {b) , negli Scrit-

tori più baffi, fra' quali può fervire di efempio Anafiafio Bi-
bliotecario , fono comuni e quafi perpetue le frali di Serica

«mata Blatta , Vela de Blattin , Cortina de Blattin , e tante al-

tre (imili , colle quali intefero fempre di nominare la Porpora.
21. Peggio è che mancate più e più le Porp. e crefciu-

W Ved- Amai. cap. i8. Riferiremo pe- mo tiel in Lana-, qutt Blatta ve.' Oxiblai-
tà qui i due Ioli ultimi, perchè fembrano ta , nel byacintbina dicitur . Cod. Lib. 40.
decilivi

. „ ^ureui ardo Crocìi , violis bine L. «•

blaticus exit "
. Coccinus bine rubicat , la- (b) Cum Blatta, qttam noflro Cubiculo da-

{ieui inde nivet • „ Ven. Fortun. Poem. 7.
"

re /inguUs annii confuevijìi , venire j'ejìi-

eu:anJx atque dijirahend* Purp. vel in Se- na . Epifiol. x. lib. 1.
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to più fempre l'ufo e la ftima del Cocco, cominciò quefìi

a tenerli in luogo della Porpora fteffa , e il nome di Blatta
pafsò dalla Porpora al Cocco, e divenne finoninio di tutte
due. Qinndi in que' tempi Porpora, Cocco, Vermiculo, Blatta

,

e il Coccincus , Fimicens , Phceniceus , Vermiciilus , Vernncula-

tui, non folo diedero luogo al Blattein , Vermil , VermclatHs
,

Vermelus Vermeilum, che poi finì nel noftro Vermiglio; ma
dalla parte degli Arabi il Kermes fece nafcere il Carmil ^ e

poco dopo il K.arminum , Kirmifinum , Kermifi , Carkto
,

Ecarleta, Efcarlato , Scartata e Scarleta, e infiniti altri, che
dal tempo de'balfi Secoli a tutto il tempo della barbarie il

trovano promifcuamente per Io Scarlatto , e per la Porpora
nelle Carte, ne' Documenti d'ogni maniera, e molto pili

fra gli Scritturali e gli Interpreti, e portarono la confuiìo-

ne del linguaggio delle idee , e d^lle cofe fino fra i noflri

dotti Eruditi (a) .

22. Il maggior mate però fi fu dell'errore, che venne
quindi a ftabilirli, che il color della Porpora foffe il RofTo

;

perchè avvez^ati a ved;r RofTo il Vermiculo o Cocco, che-

già chiamavano e credevano Porpora o Blatta, fi radicò

1' opinione, che Cocco, Porpora, Conchiglio, Blatta, Vermiculo
fofier tutt'uno, cioè tutti Sinonimi di un color Roffo pur-
ché rifplendente, fino e preziofo , Aggiunfer pefo a quefto fal-

fo concetto gì' interpreti Scritturali e i Commentatori dei

Claflici, che fempre titubanti ed incerti nel contrappofto di

tante diverfe frafi e efprelfioni, non giunlèro mai a flabilir-

ne il vero fìgnificato per rapporto alla vera graduazione de*

colori preziolì , né molto meno a metterli d' accordo con fé

medelimi . Invano il Pstifco correffe il Turncbo e il Ferrari ^

perchè avevano interpretato per Blatta il Vermiculo, D/H/o;?.

Voc. Blatta; in vano il Dtt-Cange aveiido prima full' autori-

tà di Paolo Diacono interpretato egli ftefTo Vermiculo il Blat-

ta , fi correfie da fé medelimo , e riconobbe coi buoni Auto-
ri nel nome di Blatta la vera Porpora . Du-Cang. Glojfar.

(a) Più incerta di tutte è !' Etimologia Commentatori l' lianno dei irata dalla lingua

della voce Scarlatto: fortuna che ciò poco Giudaica e dall'Arabica, alcuni dalla Gre-
importa , o forfè anzi nulla, ma ognuno iì ca, gli Oltramontani dalla Tedci'ca , i Fran-

é forzalo di fare onore di quefta bella pa- celi dal Celtico: abulì non mancano nem-
rula alla lingua che la rotiva , quindi i meno agli iiudj di erudizione

.
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in Blatta . Invano il Brattnio correfie 1' errore del Cocco
ènr?\H'j (a), del Cocco dibaio, e fin del Tpl/SXxTToy, che er^

corfo predo i rozzi Scrittori , e intefo per Cocco tinto due

volte come la l'orp. , « tinto anche tre, come non fu mai

tinta nemmen la Porpora; perchè l'error dura ancora, e fu

rinnovato anche a di noftri {l>) ; Poi Egli medefìmo cadde in

altri errori non meno gravi, concludendo che ogni Porp. e

di color rofTo igneo fecondo Plinio, che il Cocco è il fecon-

do genere della Porpora, e che intanto il Cocco fi chiama

Porpora , in quanto il Cocco e la Porp. fono entraml^i di

color rofib (e)

.

23. E chi potrebbe citarli tutti? o a che fervirebbe

dappoi che il eh. Profefibre Amati dopo un efame infini-

to ha decifo , che neppur uno fra' moderni ha intefo nul-

la in tjuefla materia? Tuttavia La-Cerda , Bochart , Salmafio

per la loro celebrità e grande dottrina pare non 'à pollano

dimenticare. La-Cerda avea prima decifo, che color Porpora

non inchiude il Coccineo; ma poco dopo conchiude al con-

trario , che quando dicefi Porp. Tiria , fi deve intendere Coc-
cinea {d) . Non vi è forfè pafib di Clafiìci profatori Poeti,

che non fia dal Bochart pafiato in revifia e ponderato con

(j) Ka'xziMj' J'wxòy è detto nella Scrittu-

ra per panno o filo , telTiito doppio , o per

Coccum retorium , né il dlplura o duplum
ha avuto mai alcuna relazione alla lima :

il dibaphum appartiene alla Porp. di dop-

pia tinta , né mai è flato detto del Cocco.
il Triblatton poi è fpicgato con maggior

fondamento per vefte purpurea di tre colori.

(i) V. Braunium deVeJìit. llebreor. Uh. i.

cap. 14. i. prcecipue a n. >ij. ad 114.

Dcfi»,int ifhur Lexicc^raphi impofterum in

fili! Lixicis ,Cieterique interpretes omnei feri-

bere O c:\num dibaphum, ey pc abfque pur-

purie Tyria proprio epitheto , foto Caccino

contenti fint . „ Btjuni«s de Feflitu Hebreor.

lib. i. e. 15. 1. »M 11- Dopo quefta di-

chiarazione vi è flato tuttavia Mr. Fran-

theville che in queUa fua Differt- fopra la

Tintui a degli Ant. e de' Moderai .''ra le al-

tre molte inefattczze In fpacci^j anche
quefla del xjxy.trov ìmKìn, ch'Egli tvadixe

Scartate d:ub!e en Cramoifi , pretendendo

che quefla lia la migliore fpiegazione , che

pofla Jarli i\ imhiv. Ma egU e TiflcTo

che dice che la Porpora èioit une teintwe de
la cotileur d' une rafe parfaitement rouie , dal

qual paffo fole s' intende con quanta dili-

genza egli abbia fludiati gli Antichi . VeJ.
Accad. de Berlin. T. 15. Ansi, t-i^i.

(r) Sane omnem purpuram ignei coloris

fi'.ijfe dacie Plinius. Braiin. L- i. e. 15. «•

'99- )i r'era igitur Purpura, qua hoc nomi-
ne maxime venit apud Pudore! , colore ru-

bra ejì "
. Jd. 1. e- cap. 14 n. 187. „ Eit

Coccus Purpura dicitur , [cilice t quia rubet

uterque color "
. Id- /. cit. Secundum genut

( Purpura ) Coccus efl ntagis, quam Purpu-
ra . Id- ibid. n- » * 8. „ Secundum genut

{Purpura ) quod antiqui Coccum vocabant

.

noftrum ejjì Coccineum ". Id. ibid. n- iHy.

{d) SigHÌficatione Purpura non includi Coc-

cineum colorem .... tarr.en excipio purpu-

ram Tyriam .... Itaqu: cum audis Ty-
riam Purpuram de Coccinea accipe ac fum-
ine fplend'.da. „ Cerda ( forfè il più 'ìoi-

to Commcnrator di Virgilio ) , ai Vi%'
Georg, lib. 1. w. sof. N. f.
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attenzione dovunque fi nomina Porpora, o Cocco; ond'

è

che dopo un lunghiflìmo efame fi rifolve col dire, purpureo
chiamarfi da' Poeti tutto ciò, che grandemente rofleggia, co-

me il Sole, e l'Aurora .... che la Porpora Ha rofla, di-

moftrarfi da quelli , che per Porpora dicono Coccineo e pu-

niceo ; e finifce col dire .^ che Cocco e Porpora fi dice pro-

mifcuamente quafi da tutti (a) . Del Salmafio per ragione di

brevità e di rifpetta noa riferiremo che alcune fue ultime

conclufioni , dalle quali per via di una infinita argomenta-

zione rifulta , che il Colore Coccineo rifplende come quella

della Rofa nigrante fche noi chiamiamo Damafcena),e che

la Porpora Tiria gareggia colla Rofa Vermiglia: propofizioni

al certo, di quante ne fono mai fiate dette in quefia mate-

ria, le meno afpettate , e della piìi aperta contradcfizione {b) ^

24. Qual meraviglia fé in mezzo alla confufione di tan-

te perpleflità , e manifefle contraddizioni nemmeno il Ch.
Muratori non ha potuto sfuggir dall'errore.'' affermò egli per-

tanto che „ il colore blatteo, tuttoché talvolta appellato

purpureo,, col proprio nome nondimeno era chiamato Cocci-

neo, oggidì Qhirnnfi o Crcmif.no "
: il che è ben lontano

dal vero per tutto quello, che abbiamo diraoftrato qui fopra.

Quindi fegue egli a dire „ oggidì fanno gli Eruditi, che la

Blatta è una fpecie d'infetti chiamati Kermes dagli Arabi,

che nafcono dai grani di certe Elei {e) "
. Ma la Blatta, co-

me abbiam dimoftrato, non è che la lingua o 1' operculo del-

la chiocciola porpora , e divenne poi finonimo. di Porpora

per r abufo e per l' ignoranza de' tempi ..

{a) Vurpureum Pocttt dicunt qunquid in-

f-p,iiiler rubli , ut Solem iT .Auroram

Sed piirpureum rubri coloris effe genus , ii

maxime docente qui prò purpureo coccineum

ir piiniceum ufurpant .... cujus exem-
pia pajpm occurrunt „ Iiyirox.oic. Pan. ».

lib: s. c lo. " Coccum tr Purpurjm paf-

firn promifcae fumi abunde prohavimus . Id.

Jhid- cap. « !..

(b) Cocci color puniceus , hoc efl coloris.

rubri acutijjimi .... Purpuree quoque ru-

brte tale lumen ad Cocci rnhorem accederli.

,, Exercit. Plin. pag- sj; ". Omnium cor

ioKum nicaniijlìmus Caccineus , qualii in

tÈ:gijnte Ro/a ctn/piciiur . „ Id- ad Tertull.

de Pali. p. I j ' „ . tyria Purpura ex omni
genere maxime r.ubet . . . Rof<t Poetii ali-

quando coccin^ee ,. interim prtrpurete -vocan-

lur • aia centra Coccineas , £y Coccum
commendant a Rofa colore . Utrumque ve-

rum efl . Tjria purpura coccinea £7" Rofa-
rum maxime eemula

(e) Dilfert. XXV. Tingeva/, allora ( Io

Scarlatto ) ( fegue egli a dire poco dopo )

col /angue della Blatta , ofta de' Fermicelli

/oprade/criiti , { cioè del Kermes ) ecc. fe-

gno evidente della generale confulione, che

regnava anche fra gli Uomiui pili dotti ia-

torno a quefta tnateria

.
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25. Bensì è preziofa fra le tante altre, e fa al nollro

propofito la notizia, che riftellb eh. Uomo ci ferba in quefta

medefima Diflert. di Gsrvajìo Tilkherienfe ^
per cui fappiamo

che fin del 1215. raccoglievafi il Vermiculo o grana nel Re-
gno Arelatenfe; Notizia di cui faremo buon ufo fra poco.

Per ora ci è fembrato necefTario di rammentarla per rilevare

un errore di più , commedo , come crediamo , dal volgariz--

zatore e redattore delle fleffe Diftèrtazioni . Egli è, che di-

cendo ivi il Tilkberienfe, che la raccolta di quella grana fa-

cevalì nel Regno Arelatenfe, il telìo italiano foggiunge „ cre-

do che fia errore o di lui, o di flampa " la qual rifleffione

non ritrovandoli nel teffo latino del Muratori, ne viene che

non a lui , ma al Redattore fia da imputar l' ignoranza di

una cofa a tutti sì nota (a)

.

26. Fin qui abbiamo veduto il Cocco trionfar del tem-

po e delle Porpore, e nelle varie vicende de' Secoli ora af-

fumerne i titoli , ora cambiarli con nomi barbari e fconofciu-

ti , confervando però fempre la più alta fìima di preziofità

e di bellezza; facendo perdere in molti , e fino a' dì noftri,

per la mancanza del paragone, il defiderio della impareggia-

bilità delle Porpore. Né può certamente torglifi il vanto

di efl'ere il folo fra tutti i colori, che da una antichità affat-

to immemorabile, non già per concetto tradizionale, ma per

un ufo continuato e non mai interrotto, attraverfo delie vi-

cende e de' Secoli della barbarie ila fino a noi pervenuto, e

fenza dar luogo al minimo dubbio fopra la fua identità e na-

turale coftituzione.

27. Ne può metterfi punto in dubbio, che la tinta di

Crana d<ii primi tempi del così detto Vermiculo fino ai pre-

(«) Benché la dilatazione fempre maggio- rò del Ch. Muratori aggiungiamo ben vo-

re del commercio della Cocciniglia tìn dal lentieri , avendone fatta partìcclaie ricerca,

principio di quefto leccio avelie di molto efferci flato a/Tcrito , che tiella traduzione

abl-affato il credito , e fatto cclTar quali Autografa del Muratori delle tue DilTeria-

l'ufo della Grana di Linguadoca nelle tiji- zioni ( elTendo certo che furono tradotte

Iure, durava però ancora il commercio di da lui medefimo ) ,
quelle parole che accu-

fjuella Dro,Ka , e del Paftel di Montpellier fano di errore il THlebstìenfe , fi trovano

per la Medicina nella Confezione e nello folamente notate in margine d'altra mano,
Sciropiio di Alkermcs , e per le Ani nella d'onde poi colla Stampa pafTarono nel Te-

Lacca, e nel Carmino che le ne cava; co- Ho; appunto come avevamo già fofpetiato.

la che dagli Speziali, e Droghieri d'Italia Ma di errori di quefto genere , ae vedremo

non poteva ignorarli. A giurtihcazione p;- uno ben predo molto più riraarchevols

.
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fenti dello Scarlatto fia ftata fra gli uomini di un ufo con-

tinuato fenza alcuna aflegnabile interruzione : perchè anche

ne' tempi più barbari dovunque trovanfi documenti di pom-
pe di vefii , di adornamenti facri , o profani, ivi trovali co-

llantemente fotto qualunque denominazione ricordato mai
lempre il Cocco, Blatta, Vermiglio o Scarlatto fra le cofe

più preziofe . Può vederfene per efempio una ferie ben lunga

nella fucceiTioiie de' Pontefici di Anafiafio Bibliotecario, il

quale non manca di ricordare i preziofilfimi Arredi, che cia-

fcun d'eHi fornì alle Bafiliche di Rom.a ; di che abbiamo
noi dato un faggio nel nortro Libro fopra le Porpore , ( Ved.

§. 199.) e molti altri efempi di varj tempi ed età ne ha

riuniti il Ch. Muratovi. Dejfert. 2^. & alibi.

2S. Qualunque fod'e per effere la tintura, di cui nel no-

flro libro riportammo le formole o almen gl'ingredienti, e

chiunque ne fia l'autore (a), ella è pur diretta a dare una
tinta mifta di Porpora e di Cocco : vi è nominata prima la

Porp. e il Cocco femplicemente
j

poi nuovamente il Verme
porporario , // Verme di Galazia , // Conchiglia , il Cocleocon-

chiglio libico , e il Cocco Egiz^io , che ne' luoghi marittimi fi
chiama anche Pinna, il qual frafario così mancante di preci-

fìone e chiarezza ci ricorda però replicatamente il Cocco per

ufo di tingere; ed appartiene aflai chiaramente a que' tempi,

ne' quali mancata l'arte delle vere tinte di Porpora, vi 11

fuppliva alla meglio con que' guazzabugli per averne una tin-

ta di qualche pregio. Di tempi ancora più barbari, di ftile

più incolto anzi zotico affatto, e per lo più inefplicabile, fo-

no quelle formole d'arte tintoria, che il Qh. Muratori ci ha

riprodotte. Sono in numero più di cento; in molte di effe

lì nomina bermiculum ( invece di Vermiculum ) , ( ficcome

labas in vece di lavas ) ora folo, ora finonimo col Coccum
;

e quefte fervono per tingere pelli in Roffo , o per far tinte

iofle 5 delle quali non determina l'ufo {b)

.

29. Se

(a) Delle Potp. pa?. ijj. viene atrribui- (i) Compofniones ad tf'ngrnJa Afufìva

,

la comuncmcjite a Dimccrifo ; ma evidenie- felìei C alta (S'è. Il primo Titolo e ,. De
mente e lavoro de' tempi baffi e proflìmi Tidio omnium Mufivorum " 11 Vermicolo

ai barbari . comìacia ad ellere Bomiuaio nella Form. ).
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29. Se quafle forinole appartengono all'ottavo Secolo,

o al nono, come opina il Ch. Muratori, ci rimarrà di ve-

dere, fé ne'fecoli fufTeguenti , venendo a tempi più proflìmi a

noi, lì continui a trovare altre tracce di quefta Droga, o co-

me tinta di Stoffe e di altri Uteniìli , o veftiarj , o almeno
come femplice mercatanzia: il che fervirebbe ancora per l'al-

tra parte della ricerca propofta, cioè qual ne fofle la prove-

nienza .

50. Veramente dal fecolo nono ai duodecimo farebbe co-

fa meravigliofa il trovar monumenti di quedo genere; fono

i fecoli dell'alta barbarie e della univerfale ignoranza. Tut-

tavia lì fa pure, che nel velliario de* Longobardi, e poi in

quello della Corte di Carlomagno vi entravano le fafciols

Vevmiculate (a); e fembr.'.no efiere delle età fufTeguenti , cioè

del mille o poco più , oltre le tinte e le Opere di Ecarkto

e Scarkto , ed appartiene al Secolo duodecimo l' introduzio-

ne in Italia dell'arte della Seta portatavi di Grecia dal Re
Ruggiero, ( Otto Frijing. de GeJl.Frider. ad Ann. 1148.) colla

quale è ben certo che dovettero venire di nuovo, o rianimarli

anche le tinte preziofe ; e di opere tali e di tinte Coccinee

lì trovano pur molti vefligi nelle Diflèrt. del Muratori,

( Dijfert. 23. 24. 25. e> alibi. E' certo che quelle Arti m
<irecu lì erano ccnfervate , e che di là venivano le velfi

preziofe anche a Roma e per l'Italia. „ Cocco bis tinEla

{ cioè tiiiiilos ) Urbi dat Gr£cia {'annos " Gualfr. de Vife-

»auf ad ann. 1202. V. Dij]'. 25. tuttavia gli è difficile di

perfuaderiì che tutte le velli molli e preziofe che fi veggono
nominate in que' tempi preffo i privati, doveflero cffere tut-

te di Grecia
) , che farebbero di troppo lunghi e nojofi per

che ha per tìtolo „ De pelle alìtbina erìn- Delabat urina , donec expandatttr ipfud
sucre " Tolla hermkulum C tcrti in Mor- Coccum . „ Non molto dopo ne viene "

tarh „ la i*. è " de teriiii Pendii! „ e De Conquilium ,, Conquilhtm nafcitur in
v' entrano quefti Ligrediemi " Corjllui te- omne mare O'c. " che può vederli riportata

naif boni colorii , rubeii , marinis ; tritìi .'<• per intiero nel Libro del Sig. ornati .

ira una Laccai ConquìJium libra una ere. ,, Qjefto Ricettario fta nella Differt. XXIV-
,, la feguente è " de Porphiro Melino „ e del Muratori,
pena " labai Cy tin;ue Melino. Pojì h<: (.j) Eifogna aggiungervi „ Tibialia ac
temperai Coccum ,. Dopo molle ritorna au- coxalia linea , quamvìi ex eodem colore

"
Cora " ^!ia coBipcfuio Vermiculi „ Vermi- Mon. Sangall. de Reb. Gtjì- Car. M. Uh.
(uium tib. dim'idia: ajii rermiculi i .e. iS. wipud AÙirat. Dijfert- is. ad cali.

Cocctitn delabat in l'rinj ^ (y iterum pi^at.

Tom. VII.
' Hh
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chi li volefle qui riferire : ed io inoltre tengo per certa

l'opinione dell' ifteffo eh. Autore, che non folo le più grof-

folane manifatture , ma nemmeno le più fine e preziofe in

Europa e fpecialmente in Italia, non fiano mai venute meno
del tutto, neppure in que' tempi infelici.

1, 31. Frattanto dobbiamo agli Arabi, ed appartiene a

queft' epoca l'ufo del Kermes, cioè della grana, richiamato

nella Medicina ed eftefo anche all'interno, parendo che gli

antichi Greci e Latini non T aveflero ufato che eternamente:

(Ved. Dio/cor. Pli/7. Gal. &c.) , e a quefta epoca ftefia appartiene,

come a quella del generale infelvaggimento dell'Italia quali

deferta, la fpontanea moltiplicazione del Cocco, o lìa dell'

Elee Coccifera, che il Clnjìo e il Rullio trovarono poi eftefo

a tutte le fpiagge del Mediterraneo; il Pena e il Lobelio nel-

la Provenza, nella Tofcana e fin nell'Agro Romano; il qual

perduta la gloria di quella nobile decorazione nell'ufo de'

paludamenti Goccine!, diede ricetto alla pianta fìlveftre che

lo alimenta (a). Altri il trovarono dappoi fulle fpiagge dell'

Epiro, di Cefalonia, della Grecia. Il Lijìer trovò il Coc-

co o Kermes in varie parti dell'Inghilterra, e ne defcrifle

le proprietà con molta precisone e chiarezza. V. TranJ. An-

glic. T. 3. ann. 1671. Altri hanno trovato un Kermes, o

Cocciniglia alle Bermude , e in altre parti dell'America Set-

tentrionale.

32. Antica forfè fin di que' tempi fu la cognizione an-

che del Cocco Polonico venuto poi a maggior ufo nelle età

fulTeguenti . Ella è una fpecie di Pimpinella, o Centinodia,

o Poligono, che dà nelle terre della Polonia un Cocco, o

Grana tintoria, che fra le altre raifomiglianze con quel di

Galazia ha anche qucrta , che non vien dall'Elee fpinofo , e

(^) Mentre gli Scrittori Oltrsmontani af- qual errore o ofcitanza, come la chiama-

ferivano nel Secolo decimofefto 1' efidenza no , appena credibile in un Bjtanico si ri-

deli' Elee Coccifera nelle fpiagge mariiiime nomato, come pure di quell'altra Tua af-

deir Italia , e fpecialmente n&lU IVIaremma ferzione di aver veduto nelle Querce della

Saiiefe, il cel. Mattioli, che pubblicò la Boemia gran copia di detta Grana, i fuf-

fua grande Opera nel is«S. profeflava di feguenii Naturali fli , e Roun , \\ D.ilecamp.

non fapere „ che 1' Arbufcello della Grana il Bauhino , e fino V ^Idro-ujndi
,
V hannti

fi ritrovi in alcun luogo d' Italia , " e di alquanto più acerbamente rimproveralo di

averne fatto venire un efemplare ila Coftan- quello ii conveniffe al rifpetio di un Uo-

flnupJi per poterlo rapprefcniace : dal mo ii beaemeiiio.
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fi raccoglie non da fufcelli , ma alle radici della fua pian-

ta {a).

33. La Grana o Cocciniglia Polacca non è piìi ora in

grande ufo ; ma s'egli è vero, che ne'fecoli addietro fofl'e El-

h fiata in si gran credito fra Turchi , Armeni , e Giudei

per tingerne lane e fete, e i loro bei Marocchini , e pei bel-

letti delle lor Donne
,
parrebbe lecito di fofpettare, che mol-

to antica fofle in Polonia la ftima e l'ufo di quefta droga;

e che forfè ab antico l'aveffer ivi ufata a tingere, e riguar-

data forfè e tenuta anche in conto della Porpora, che non

avevano : e che tal concetto e tal ufo foffe comune alle vi-

cine Provincie
;
poiché leggiamo che Wladislao Re di Polo-

nia impofe a Valcicchi un tributo di quattrocento Porpore

all'anno, che in tai paeii e tal tempi non è credibile, che

fofTero di vera Porpora .

34. Che che ne lia, la Grana che commerciavafi fra

Bologna e Ferrara nel fecolo dodicefimo è verifimile , che

ci venilfe da luoghi marittimi piìi vicini, piuttofto che di

Polonia . E riflettendo che Genovefi e Pifani da CafFa fino

allo Stretto di Gibilterra teneano allora il Commercio dei

Mediterraneo, diventa molto probabile, che da Genova, o

da Pifa venifle tal merce verfo Ferrara.

35. Vero è, che dall'Atto da noi citato al principio

non apparifce, fé da Bologna a Ferrara, o non piuttofto da

Ferrara a Bologna, nel qual ultimo cafo s'intende, che dal

Levante per la via di Venez-ia avrebbero i Ferrarefì tratta

{a) Intorno alla Grana Polacca io non Bci a Francfort , una libbra di pefo ci

dirò fé non un fatto aderito dal Cornarlo , vale trenta , e quaranta aurei ia circa " .

e riferito dal Dalechamph ; 3verg\ì raccoti» E parla anch' egli il Djle:hjmpia de' Ver

-

lato un dotto Viaggiatore fug Amico, che metti, ne' quali anche la Grana Polacca , co-

la detta Grana nafce in Podolia alla radi- me qualunque altra , fé non fia bene cufto-

ce di una pianta iimile alla piantagine ; dita e feccata , facilmente lì rifolve ; onde
quel Grano chiamarli dai Polacchi Ifchit- crede che 1' antico Scolecion Toglia dire

hitx.' quindi parla della raccolta, e degli Vermiculofo- Si raccoglie anche coJefto Po-
iifì, che fé ne fanno per tingere quello, che Ionico in Maggio , e Giugno , come quello

i Tedefchi chiamano irWjfA , che par vo- di Provenza, di Spagna ecc. l'. DaUchamp.
glia dire Scarlatto. Poi foggìunge che al Hi/?. Centr. piantar, lib- • Gap. i. Ci at-

tempo della Raccolta ,, la quinta parte di lefta il Cardano, chft del Cocco di Pimpi-
un Talento , che noi chiamiamo un Centi- nella , che egti cretfe7a di Germania , ne
najo ( dice il Cornaro ) fi vende cinque o veniva in Commercio anche in Italia : ed
lei ^ureis Rhenanii ; ma fra il fcccaila e elTere una malfa di Vermetti fangi^igni im.
prepararla riducendola in polvere, tanto fé partati con del Butiro ecc. Z)f JkW/«- ^'^- *.
ne perde ( o cala di pefo ) , che portala a

Hh ij
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la grana, e quindi fparfala nel vicinato. Ma a toglierci que-

ila difficoltà, e a rendere più credibile il corfo di quella

droga da Bologna a Ferrara piuttofto che al contrario , lem-
bra fervire mirabilmente un' altra Carta confsrvataci dall'

ifteffo benemerito Muratori nella medefima Dilleitazione , in-

titolata Concordia fra Modme/ì e hucchefi firmata l' Ann»
1281. {a\. In quella Carta fra le merci tadate a Dazio fi

trova egualmente la Grana. ; ma nominandoli i luoghi del

pagamento , lì viene a defcrivcre pafTo palio il viaggio da
Lucca a Modena, da Modena a Bologna, oppur da Mode-
na al Finale e al Bondeno ; e viceverfa da Modena a Lucca ^

e da Lucca a Pifa, da Lucca a Firenze, o alla Lunigiana
;,

code pare che l'Emporio di quefto traiSco foOè Pifa medelì-

i-na , donde le merci poi il traefTero di qua da' monti , ed al-

trettante ne tranfitaìlero per Modena nuovamente per Lucca
e per Pifa; né in qaefla contrattazione li vede Venezia mai
nominata. Sembra anzi, fé lì ricetta, la cofa raella fuor
d'ogni dubbio, poiché la Grana è nominata fra quelle Mer-«
ci, che pagano Dazio giungendo a Modena;, e a ragion di

Moneta pur Modenefe; e perciò a carico di quelli che dalla

Lunigiana, a da Pifa per Lucca a Modena le conducevano.
E perchè quello traffico non parefle un cafo fortuito e tran-

fitorio , un altro bel Documento ci ha pur fornito il Ch.
Muratori dell' Archiv. di Modena e del 1306. in cui Bra/ìle

interpretato da lui medefimo per Grana, fl trova pur nomi-
Bato fra le Merci foggette a Dazio . Id. ibid. pag. 997. fegu.

36. E qui appunto è dove il dottifs. Muratori avendo
trovato per ben tre volte dal 1193. al 1306. nominata fa

Grana Brajìle , cioè fin da tre Secoli almeno prima della co-

gnizion dell'America, (i ferma alquanto a riflettere fbpra

quefto curiofo fenomeno , cioè come e donde lia provenuto
alla Grana quel nome Braille, l'otto cui lì conofce una valla

provincia del nuovo Mondo, in que' tempi non conofciuto?

E lì appiglia ben pref^o alla fpiegazione più femplice e na-

turale, cioè che non dall'America a noi venifle il nome

(3) Concordi;! init.t int. erT. Cimmuni M:itÌH^ -, (^ Commune Ln:a ^iiu i»*i»

JdvirA!. Difen. !»• P- ^>9-
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Brafìle ; ma anzi da noi, fìa da Portoglieli o Italiani, fi por-

tailb ia America , e rimancfie ivi a quella Provincia per la

gran copia trovatavi di quel legno, che quafsli fopra nel

vecchio mondo (ì nominava Brafile, quell'ifteflo che ci vien

ora da quel paefo , e volgarmente lì chiama anche Verzino.

Sopra di che né il Ch. Mutatori s'impegna più oltre, né io

trovo chi fappia fondatamente decidere quefto dubbio (a).

Vero è che Monf. Hust fondato full' allcrzione del Portoghe-

fé Banor ^ ftabilifce per fatto che la cola Ila realmente acca-

duta così , cioè che il legno Bralil conofciuto ab antico nei

vecchio Mondo, ritrovatofi dagli Europei in gran copia in

quella parte del nuovo, iìa flato caufa che quel paefe allu-

ma il nome del fuo prodotto, e venga a chiamarli Braflle .

Ved. Hnetiana n. 106. Se però forte lecito di riflettere full'

opione di due grandi uomini , fi direbbe che in vece di fcio-

gliere queRa curiofa difficoltà fembra che l'abbiano raddop-

piata. Perchè infatti come fi prova che il legno Brafil cfi-

ftelTe ab antico nel vecchio mondo ì chi ne ha fcritto , chi

mai lo conobbe, qual monumento ce ne afllcura ì Se foflè

vero che V Algumin ricercato da Salomone ad Ivamo Re di

Tiro folfe il Brafil^ o Verzino di cui lì tratta, è egli cre-

dibile che il legno, e il nome fi folTero perduti ne' Secoli

che fuffeguirono, così colti di cognizioni e d'indudriaì (b)

Che fé fi ammetta, che nel Secolo duodecimo per qualche

ftrana combinazione il legno ricompanfie fotto tal nome; li

chiederà nuovamente, dove egli ne fia ito dappoi, fenza la-

fciar traccia o memoria, che almen ci afficuri la fua palFata

efiflenza ? Poi nafce da quefla prima una queftion più diffici-

(a) On lui donna dans la fuite le nom
de Hre/ìl, d' une Ione de Bois qu' on y de-
couvrit en abbondance, & qui cioit connu
iiois Sieclcs ali pararant fous ce nom ".
Cosi fé ne sbiiga il Compilatore della Sto-

ria Gener. de' Viaggi ecc. T. 54. p. s.

{b) Ella e fondata full' alTcrzioJie di un
Rabbino l' opinione , che il Legao Braftl

fervilfe alle fàbbriche di Salamone , e che il

medefimo Brafil folfe conofciuto ab antico

ai confini dell'India. Un tal legno non è

mai (lato conofciuto né dai Negozianti, né
dagli Scrittori di Europa ; e lo (lato attua-

te della navigazione, e ad commercio tùli-

fce dr fmentire una tale diceria , ancora

meno fondata di quella , che nella Storia ge-

nerale de' viaggi ci racconta , qualmente pri-

ma dell'anno 14*3. da una delle Corte iSle-

ridionali dell' Africa era (tata portata in

Europa la prima Cocciniglia , alla quale gì*

Italiani, conofcendone l' importanza , diede-

ro 11 nome di Grani del Paradifo . I pò-

(leriori Naturalifti hanno interpretato, che
quefta fuppofta Cocciniglia poielfe cffere il

Cardamomo : ma Cocciniglia dell' Africa

non fi trova chi l'abbia mai conofciuia ecc.

Vcd. Boch. Bratau
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le, alla quale quei due celebrati Scrittori non fembrano aver

fatta attenzione. Perchè ammeira anche ragna^.ione del le-

gno 'Brafil dell''America con un fuppoflo legno Brajìl noftro

antico, e la filiazione del Brafil dell' America tratta dal le-

gno alla provincia che lo produce; qua! parentela ne nafce

egli poi fra il legno e la Grana, per cui l'aggiunto di hra-

fil dato all'uno debba renderli comune, o quali cognome an-

che all' altra V Le tre Carte da noi citate qui fopra nomina-

no Grana Brajìlis , Grana Braxilis , Grana, di Braxile , legno

Braille non è nominato giammai: e fembra quindi mancar
del tutto la forza dell'argomento dei due celeberrimi Auto-
ri, che l'identità del legno trovato ne' due Emisferi abbia

fatto reftare il nome del legno antico alla patria, che lo pof-

fiede nel mondo nuovo; perchè il nome Brafil nel mondo
antico lì trova dato alla Grana, e non al legno, che non
vi elìfteva, e legno e non Grana fu trovato nel mondo nuo-

vo, dove pur Grana non li fa che vi lia . Chi pur volelle

fofìener dunque la congettura, che il nome Brafile ad un Pae-

fe d'America fofl'e ftato portato dagli Europei, dovrebbe ac-

certar prima l'efiftenza a que' tempi nel vecchio mondo di

un legno Brafil tingente in roffo ; o lo dovrebbe dir deriva-

to non già dal legno ( detto Verzino ) , ma dalla Grana
,

che fin dal Secolo dodicelimo troviamo chiamata Brafil: e

che forfè o l' ufo grande de' color rodi , o la gran copia di

un legno tingente in rodo trovata ivi dagli Europei
, ( fo

di aver letto in qualche luogo della Storia gener. de' Viag-

gi , che appunto una gran copia di piume, e di altri orna-

menti tinti in roffo, fu uno de' primi oggetti offervati dagli

Europei nel Braille ) foffe caufa , che lo chiamaffero il paefe

del Brafil^ cioè il paefe abbondante di quel colore sì rifplen-

dente e ammirato, che fapeano cavarli in Europa da una

Grana chiamata Brafil. Ma tutto codefto a che ferve egli

poi? Sia il nome Br^/ , o da un legno, come è fuppofto, o
dalla Grana, ficcome trovali nel Secolo dodicelimo, paffato

d'Europa in America, ed ivi rimafto a quel legno medelimo ,

o in altro modo appropriato a quella vafta Provincia . Ma
quefto nome medelimo donde nacque egli, quando nel vec-

chio mondo 'à attribuì o a quel fuppofio legno , o a quel-

la grana che troviamo nel Secolo dodicelimo i" Fra i tanti
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nomi che abbìarn trovati del Cocco nelle varie epoche della

Storia e delle nazioni , quefto Brafil non è comparfo che

nelle Tariffe mercimoniali del Secolo duodecimo , e de' più

proflimi. Sarebbe egli flrano, che quefto Brafil folle un roz-

zo idiotismo degli Arabi, de' Saraceni, de' Mori, portato a

noi colla merce, come tanti altri, dalla Soria, dall'Egitto,

dall'Africa, dalla Spagna, e come caratteriftico di qualche

fpecie o qualità della Grana ricevuto ne' Contratti , nelle

Tariffe, che allor correvano fra le Città commercianti? Il

Bralil legno, che non efifte ora, non efifteva nel vecchio

mondo, come la Grana non ha clillito mai nel Braille, ed

un legno non li è potuto confonder mai colla Grana. Se

dunque non voglia ammetterli la congettura data qui fopra,

che la parità del colore ritrovato nel nuovo mondo richia-

mafTe l'idea di un vocabolo attribuito già alla Grana nel

mondo vecchio, ci rimarrà di reftringerci alla combinazione

di un azzardo , raro forfè , ma non al certo impolTibile , che

un vocabolo barbaro , e di origine fconofciuta , fi iia ritro-

vato in tempi diftanti , in paeii affai difparati , fra lingue e

nazioni molto diverfe, attribuito alla Grana dello Scarlatto,

poi alla patria di un legno rofl'o , ed attifiimo a tingere in

quel colore.

37. Ma ritorniamo dal Brafile alla Grana. Se dunque
appare, che la Grana tintoria con altre merci marittime, fi-

no dal Secolo XII. veniffe da Pifa per Lucca, a Modena, a

Bologna , e forfè anche a Ferrara, piuttofto che da Venezia,
che pur era ricchiffmia di ogni commercio; vi farà rtata una
ragione , forfè ignota , ma molto probabilmente di qualche
rifparmio economico, o di altra maggiore facilità: ma tutta-

via non ci Ì\ rende più chiaro, di quale fpecie 'ì\ ferviffero a

preferenza , potendo trarne i Pffani da tutti i porti e paefi

d'attorno al mare Mediterraneo egualmente che i Veneziani,

38. Tuttavolta fé 'à confiderà, che forfè anche allora i

Mercad^nti, e fabbricatori, e Tintori potevano edere molto
allettati dal baffo prezzo, che fuol nafcere dalla vicinanza

de' luoghi , e molto più dalla copiofità de' prodotti, verremo
tratti aliai facilmente a penfare , che forfè a quella di Lin-
guadoca, e Provenza, che era allora in gran voga, daffero

i noflri la preferenza; e potrebb' effere la ragione eziandio
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perchè da Pifa la ritraeflero piuttofto che da Venezia, cioè

per maggiore economia nella fpefa

.

39. Che poi la Grana fin da que' tempi in Linguadoca,

e in Provenza , che era il Regno Arelatenfe ; fomminiftraffe

un copiofo prodotto al Commercio , l' abbiamo da un tefti-

monio contemporaneo, che abbiam già citato altra volta,

( Ved. n. 12. ) Gfrvajìo TiUebrrienfe dell'anno 12 15. fcri-

vendo della Grana, o Vermiculo, che dall'Elee fpinofa fi rac-

coglieva nella parte marittima del Regno d'Arles, della qual

Grana conofceva i Vermetti , come abbiam già veduto ; rac-

conta la quantità del prodotto, che quegli Alberi fommini-

ftravano 5 e i varj prezzi che in ragion di Toma, e di lib-

bra fé ne ritraevano; ed effere codefto il Vermiculo , del cui

colore, in Lana, ed in Seta, ma non già in Lino, fi tin-

gevano i preziofiflìmi panni dei Re ; con qualche altra riflef-

(ìone per cui crediamo , che anche quello fuo tratto meriti

di edere riportato qui per intiero (a). Deve effere prelTo a

poco di quell'età la memoria di quel Co: Guglielmo^ che

fpefe Lire i^. di Parigi in 20. Aune di Scarlatto per li Ca-

pucci a' Canonici di S. Maurizio di Savoja (b); e quefto fat-

to con alcuni altri fimili fervirebbe alla Storia delle Mani-

fatture di que' tempi , fé potefTe farfi un giudo ragguaglio

delle mifure, e delle valute di quelle età. Ma noi ci con-

tenteremo de' documenti , che provano, che la Grana di Lin-

guadoca era fin da quell'epoca un oggetto confiderabile di

commercio; Grana Vermelli fi dice, nominata più volte in

una Carta del 1268. fra le Schede del Pref. di Mazagues; e

in ella fi dice eziandio, che nel tempo àsMàVermellata
,
(cioè

della raccolta del Kermes ) la Curia d' Arles dichiara ogni

anno con un Proclama , che chiunque coglie la Grana nel

detto

(j) In Regno otrelat. £7" in conf.nio ma- micuìatum recipit , fei fola yeftu , qu^ ex

ritimo eft arbor , cujus Sarcina pretiam lìx- vivo_ animanteque , ve! qaovis animato de-

htt iJ. numm.:<r:m Mergorienfttim : ejus frtt- cirpitur „ de Ot- imper. deci), j. e- 5 7-

cìus in fiore pruiiirn ia. libramm , eiiis cor- ^ip. Murar. Diljerr. ''•

lex ad onus vejìis pretium habet 5- folido- (b) Contulì •}• iibras Pari! ....

rum. Vermladus hic efl, quo lin^unfur pre- io aìnas Scartata . • • f'i facienda Ca-

tioCiJlimi Regum panni, five Serici ut Exa- putia ,
qu^ pr^d'éti Canonici .. . . ge^lare

miti , five Lanci i4t Scartata Et efl mi- ruhea dinofcantur „ T'id. Du Gang. T.

raninm,iU9d nulla vcjii linea cihrem ver- Scarlatum.
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detto Cajvo ,
pofTa venderla liberamente . Du-Cang. Voc. Ver-

mellum , Vermell'ata ò'c. Non mancano documenti di quelle

età di Abbati , Monafteri , o Signori , che avevano il dirit-

to del Vermello , della Grana ecc., ma uno dell'Anno 1379.
c'infegna, che pagando un denaro per libbra, era libero il

venderla , dove piaceva {a)

.

40. Dovette andar profperando nelle età fufleguenti que-

llo prodotto in tutta la parte marittima della Linguadoca ,

e Provenza
;
poiché il Pena , e il Lobelio da noi già citati

altra volta, dopo aver detto, che il Cocco ne'varj luoghi

d'Italia che il producevano, non valea né per copia, ne per

bontà , ce ne defcrivono la raccolta nelle pianure di Narbo-

na , e di Frontignano , infognandoci, che fi vendeva fino a

venti foldi di Francia per libbra (b) . Ma il ^uinquerano , e

il Kondelet , autori contemporanei, e alquanto anteriori alli

due fopraddetti , ci dicono quakhe cofa di più precifo ; il

Rondelet , che la grana fi raccoglie in Linguadoca in copia

^flai grande (e); il ^uinquerano vi aggiunge , che la Proven-

za rifente, a dir vero, un ricchiffimo beneficio da quel pro-

dotto , cioè della Grana
,

principalmente dalle campagne di

Arles trarfene gran copia, e andarne fino in Ifpagna , che

a' tempi antichi n' era si ricca: in quell'Anno ( 1550, ) le

dette Campagne d' Arles averne dato il valore di undicimila

Ducati d'oro {d).

(a) Hem hah;t jura grinte Vermelìl, prò quo

iure folvinir prò quaìibet libra unus deiia-

riui , £y ipf' homìnet portarti vendere , ubi

volunt . „ Jd. toc. cir. "
. Nel Secolo de-

cìmofeOo le cole dovevano effere cambiale
perchè il Corti, o Curx-io Simphoriano nel

lue rarilTìmo libro intitolalo : Honorum li-

bri triginta Litgdun. is«o. ci infonr.a, che

alla Raccolta del Vermiglione nella Gallia

Naboncfe al fuo tempo vi concorrevano

in gran numero vicini, e lontani, v'inter-

venivano i Legulei per confervare il buon
ordire ; e i Mcrcadanti andavano a com- -

prailo fui luogo; e pare anzi che lo com-
praffcro da que' Legulei Lib. i5. C. 17.

(t) V^let J:ngula libra Cocci tt. interdum
zicenlt .ijjìhtis gallicis . Scrivevano del 1575.,
ed alla (ine del Secolo.

(e) S^iis magna copia coHigititr in Callia
rtojìra Xarbonenji , vocatf.rqut Vcrmillon a

Tom. VII.

Gallii g: aine d' Efoarlate . „ De Tejìac. lib.

». e. 4. ISSI-

l_d) Certe Provincia no,1ra uberrimum ejut

fGiurie binepciitm femit eyc Obfer-

varum ejì hoc anno ( 1550.) ex campo la-

pideo .Arelatenfi agro hunc provenium uh-

decim aitreorutn millibus aflimatum ,, De
Laudib. Provine- " II medelirao ^uinquer.
ci dà un'altra notizia afTai pili importante

e preci fa circa i prezzi , a cui fi vendeva
ivi la grana : cioè , che il "fiore , o fia ì

vermetti sgranellati , cioè ufciti dalla vefci-

chetta , o pallicula , che forma la grana ;

quel fiore dico, fi vendeva a parte , e il fuo

prezzo era per ogni libbra ^ureut folatui:

la grana poi così sfiorata , cioè le Vefci-

chetie con quel che vi reftava di vermi, fi

vendeva la quarta parte dell'Aureo. Con-
verrebbe faperc a quante lire d' allora cor-

rifoondclTc quM' ^ureo /siate. ( Id. ibid. )

I i
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41. Se quefta fu forfè l'epoca più ricca e più lucrofa

per il Commercio della Grana di Linguadoca, le antecedenti

erano fiate più celebrate: non dirò già, fé il lunb,e le pom-
pe in quelle Provincie fiano fiate nel Secolo decimoterzo e

decimoquarto maggiori ivi , che altrove , o nelle età pofterio-

ri : ma pur fappiamo , che il color Cremili, il Vermiglio, o
Scarlato vi fi ufava in gran copia, e fino ne' funerali; e i

Poeti principalmente non rifinivano di cantare il bel Qra-

moffy ^ e il Velluto Vermiglio,
Frefc, & biu de fes coulouretos

Coumo las rofos hermeilietos {a)

.

42. Le grandi Città dell'Italia avevano già in que' Se-

coli le loro Fabbriche di panni in Lana, ed in Seta di mol-

te guife , come rilevafi da gran numero di Documenti , e dal

medefimo Muratori^ e 'Cv diftinguevano fra le altre Firenze,

Genova, Roma, Verona, Padova, Milano, ed erano forni-

te egualmente di Tintorie . E il gufto decifo di quelle età

pei colori fondamentali, e fra tutti gli altri pel rolTo, ci

dee far credere, che infinito fofTe il confumo di quefta Dro-
ga , non folo pei Cremefi e Scarlatti , colori fin d' allora

confiderati come toni diverfi del rodo {b) , ma ancora pei

Violati , e Morelli, con tutte le loro degradazioni , ne' qua-

li entrava egualmente la Grana: e che in confeguenza, an-

che in riguardo della vicinanza de' luoghi, grandiffima copia

dovelTe trarfene di Linguadoca, e Provenza. E fé fi confide-

rà che in que' tempi nacquero, o crebbero almeno, e fi dif-

fufero per tutta l'Italia i Torneamenti, e le Gioftre , e gli

altri fpettacoli pubblici , i folenni fefleggiamenti per nozze

,

o per altre ftraordinarie occafioni , ne' quali oltre agli altri

corredamentì del ludo, ufavano Signori, e Principi di rega-

lare grandiffimo numero di veftimenti , dee rimanerne necef-

fariamente ammirato, maflTime in tempi fiimati altronde roz-

zi , e raefchini . La fola Relazione confervataci dal fempre

(a) Una raccolta di fimili teflimonianze per ogni genere di acconciamenti , e vefti-

può rifcontrarlì preffo il Riii nelle Annoi. ti in Panni , Velluti, Sciamiti di Scarlatto,

al fuo Ditirambo ; ed ivi pure il gran luf- e Vermiglio , e.cc.

fo ufato in que' tempi non folo in PrOTen- (i) Cioè non fatti, e denominati all' al-

ia , e nel refio della Francia , ma anche zardo , ma con regole particolari determi-

iii Firenze ne'funciali de' ricchi, e nobili nati, e diflinti nella pratica de' Tintori.
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eh. Muratori , àdV Ordine e Magnificen-z.c , che da Magidra-
ti 5 e pubblici Rapprefentanti tenealì in Roma ne'folenni ri-

cevimenti di Ambafciatori , e gran Principi, che vi capitaf-

fero nel tempo, che i Papi fedevano in Avignone; per il

gran numero non folo' de' Signori, e de' Corpi , ma delle

Comparfe, e Corteggio, diftinti per varietà di Veftimenti

,

e Divife , combinate a molti colori , in Lana, ed in Seta,

ne' quali lo Scarlatto, e il Roffo Vermiglio per lo più cam-
peggiavano fopra tutti, può darci una vada idea dell' efien-

iione di codefte Manifatture, e del confumo che dovea far-

vilì di quefta Droga (a).

43. Può dirli, che le Arti in que' tempi, e fino al Se-

colo decimofefto per riguardo all'Europa fi trovavano riftret-

te quali nella fola Italia, nella quale ricrebbero di mano in

mano, che nella Grecia piegarono alla totale rovina: e dal

.momento che quivi cominciarono a coltivarfi con maggiore
attenzione, comparve in lora foccorfo anche la Stampa, e
da qualche- monumento, che elTa ci ha prefervato anche fopra

l'arte tintoria ,riconofciamo la grande varietà delle tinte , e

delle droghe che fin d'allora vi s'impiegavano.

44. Il Veneziano Giovan Ventura Rofitti verfo la metà
del Secolo decimofeflo pubblicò un Libro fopra l'Arte Tin-
toria , che è un trattato pratico de' più accurati procefTì dell'

arte , da lui raccolti con molto ftudio peregrinando nelle

Città di Napoli, Roma, Genova, Firenze, ed altre d' Ita-
lia, dove queff arte era in più alta riputazione (b) : ed è

mirabile il numero, e la varietà de' colori nella Scala de'

rolli principalmente , rofati , rofh , fcarlatti in grana , Cardi-

{a) I documenti di tutie le cofe afleiite Ha indumcntorum parla a Poreflate . . . .'

in quello paragrafò roTono vederfi raccolci futrum .... laudahillter erogata. ,, La
nella Diireriaziorie XXIX. del Muratori. detta Relazione deìVOrdwe e Magnificeni^a
Noi ne addurremo d'altronde due Ioli fat- fi trova ivi pure. DilTert. ij. p 855.
(i per prova : nelle nozze di Galear.t.0 li- {b) Ne daremo qui il titolo per eftefo

.

/conti con Bfjtrice d' E;ìe , mille perfone „ Pliilho de Lane de Tentori . che iole-
furono regalale di velfimenti . V. Corto gna tenger Panni , Tele , Banbafi , et Sede ,

Stor. di MiJ. Part. i. p. jSt. ad Ann. 5i per Lane maggiore come per la comu-
•loo.

, e v' é clii Icrive , che non mille, ne ". In fine. „ Comporto per Gioanvtn-
ma feitemila furono le vcftimenrapjMnijrttn» tura Rofeiti provilìonato nello Aifenà dal-
honorum diflribuite in qiella occafione . Co- lo llluftrilTìmo Senato Venitiano . In Ve-
SI iifUe felle fatte da' Genovefi per la vit- netia per Francefco Raitipazetto • «SI» (in
toria. contro Savona ( ut?. ) innumirabi- piccolo ^to).

li li
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ralefchi, Vermigli , poi i comporti violetti, Pavonazzi , Mo-
relli, ne' quali entrava o in tutto, o in parte la Grana, fìa

'in lana, o in feta, o in ogni genere di pelli, di pelami,

e di piume , trovandoli bene ipellò unito ad ella , o anche

folo il Verzino 5 che era già in ufo fin da quell'ora.

45. Io ho voluto citar qui quefto Libro, che eifendo

il primo, o certamente il migliore ufcito in Italia fu tal

materia fin da tal tempo, può riguardarli come il liiodello,

o la bafe di tutti quelli, che Ibno flati fcritti dappoi in Eu-

ropa , e ci fomminiftra molte notizie relative al nof^ro ar-

gomento (a). Primieramente egli parla dell'arte tintoria non
folo come già molto antica , e coltivata in Venezia , ma an-

cora come diifufa , e molto perfezionata nelle più cofpicus

Città dell'Italia, come Mantova, Milano, oltre alle già

nominate qui fopra, e quali in ognuna di elFe ricorda i no-

mi de' Tintori in quel tempo più accreditati. E come egìi

fu il primo tefto, fu cui i Franceli nei principio di quello

Secolo fludiarono le vere regole di queft' arte , che furonj>

poi da loro medefin^i colla Chimica perfezionate ed eflefe
;

cos'i può dirfi, che quanto al foflanziale de' metodi, e delle

cofe pochilfimo vi fi è aggiunto lìaora : bensì alcuni generi

più perfetti fra le materie tintorie, e fra i mordenti, poi

un' efattiffima precilìone , e molto più lume, e licurezza di

Teoria

.

46. Quanto all'antichità dell'arte in Italia, e fpecial-

mente in Venezia per tutta prova baderà quefta fola , che

fin dall'Anno 1419. trattandoli di riformare la Mariigola
^

cioè Matricola della Scuola, o Compagnia de' Tintori, lì

trovò effere quell'arte di una antichità immemorabile nella

Repubb. ; e furono motivo della riforma molti Capitoli., eri

{a) Queflo libro del Plictha fu poi tra- metodo del Kofeiii pei' alluminare le Stoffe,

dono in Francefe , e ilampato in Parigi cioè per dare i IVlordeniì, coufeirando ef-

l' Anno 171*. con approvazione e privile- fere un ottimo metodo per tìflare i colo-

gin del Re , e gli fu dato il titolo di li „ ceque nous n' avons poinr en r rance "

„ Suite du Teiniurier parfoit .... Ou Mr. lUilot celebre traiiatifta di Tintoria fi

l'art de teindte les Laines , Soyes ecc è vendicato di q^cfto Traduttore chiaman-

comme il fé pratirjde a Venis ecc. . . . doto un ignorante , die non conofceva né

(raduit de l' Italien ". Il Traduttore nel i principj , né i termini dell'Atte, e che

fuo Avvertimento ripete qaefta dichiarazio- lia fino copiato male ì procedi buoni e cal-

ce che il Libro è Italiano , e nel dare il tivi ecc.

cuQttuuia di tutta r opera , loda raolto il
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Ordini per ejjc.x' aniinui refi inutili e inojfervati . Ved. Janon.

T. 3. letr. 6.

47. Fra le cole poi che impariamo C^x quefto Libro, no-

teremo quefle due fole: la prima che la Cocciniglia non gli

era nota. Fra tante fpjcie di Grana, che Egli diftingue, la

Cocciniglia non lì vede mai nominata ; fegno che fino all'

anno 1540. ella non era ancora comparfa in Europa, o al-

meno in Venezia, o che almeno non era ancora in commercio,

benché il MefTico lolle flato già conquiftato fin dall'Anno

1511. {a). La feconda, che al fuo tempo erano note e in

commercio quafi tutte le fpecie del Cocco Antico; e ne ve-

niva d'altri Paefi non ricordati dagli Scrittori di quefta Dro-

ga . Nel fuo Capitolo, che potiamo dir terzo, intitolato

della Grana
:,
over Kermes , volendo annoverare le varie fpecje

di Grana fecondo il grado della bontà, nomina prima la

grana de Armenia
, foi la feconda è de Afia , overo Barbare[ca

di pili Provincie , la terza e la Spagnola : e fembra poi che

ne voglia dilHnguere le fpecie , dicendo la prima edere ro-

tonda come la Lenticula
;
(peggio è che le chiama frutto de

alcune fermente . . . . come e il ùrazzo umano) ma la Spagnuo-

la dice nafcere Ju' rami molto futili , e la migliore effer quel-

la raccolta di terra, cioè caduta fpontaneamente , che //

Collegio de' Medici adimandano galates ; e la [ecimda de So-

ria e Andabsì di Armenia, e dafoi quefìa e quella di Soriane

di Licinia , e la Dredana , e ruclla che viene de Spagna : e

queda ripete elFere raccolta \n arbori più piccoli; e dice che

chi la coglie, la mefchia con foglie della fua pianta,/? quali

foglie { per non efl'ere forfè egli folo ad ignorare i Vermicu-
li , foggiunge ) genera alcuni Vermi, overo Lumaghe . In tut-

to il qual tratto non ci farà maraviglia, che non abbia no-

minata la Provenzale, avendo trafcurata egualmente l'Afri-

cana , la Greca , ecc.

(a) Lo Spagnnclo Z.ara«j , die fcriffe do- flampaia nel 1*51. non vi hanno aggiunto

pò il ISSO, fu uro deprìmi, che fcriliero nulla di pili; tanto é vero, che la Cccci-

fopra la Cocciniclia , poi gli altri Spagnuoli niglia dovette tardar molto a divulgarfi in

che vennero in k-guiio: ma (jio: Bauhino, Euiopa. Vedremo tutuvia io qualche Ito-

che viflie tiii verlb il i«is. non conobbe go, che ella fi dilatò piima che altrove in

la Cocciniglia fé no:i per quanto ne aveva Italia , e cominciò a comparirvi poco dopo
detto il Lacuna: e i redattoli della fua il tempo del Pliaho, e vi prodilf» nctdbi-

cpera granic H!ji:.,U F.'amar. V,:iv!rf. , li carahias.-inti

.
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48. Bensì nel corpo d'elT opera, e dove tratta del tTn-

gere in Seta, ricorda molte e diverfe fpecie di Grana, diftin-

guendola fecondo i gradi delle refpettive bontà, per rappor-
to al fornir molto e più perfetto colore : le principali e più
Irequentate da lui C\ vedono eflere la Grana di Corinto

,

Grana di Levante, Grana di Barbarla, poi Grana di Ponen-
te, Spagnuok, Valenzana , Provenzale, item della Marca,.
Schiava, Ragufea , e d altri luoghi, e in ultimo Grana da
Cimerà ^cht io non faprei dir cofa fia. Cosi ci dà Egli an-
cora le quantità , che di cjafcuna di quefte grane li digono
per aver buono e perfetto cotore ; determinandole una per
una; d'onde rifulta, che fra quelle di Levante, e le Spa-
gnuole che tengono li due eftremi , effendo l'ottima quella

di Levante, la Provenzale fembra tenere: il luogo medio di

qualità, cedendo però di un grado a quella di Valenza, e

pur di. un grado vincendo quella di B.irbaria.. Al contrario
parlando del Cremcfmo, che fembra effere un impafto di gra-
na, corrifpondente a quello, che i Franceli chiamano Paftel ,.

e, del quale fembra eh.' egli fi ferva per preferenza nelle tin-

te fine di feta , è notabile che quel di Ponente , e della,

Marca fono anteponi, non folo al Ragufeo , ma tino a quel;

di Levante, ridotto all'ultimo luogo..

49. Le quali differenze di bontà e di ftima fra le gra-

ne, che in. que'fecoli li commercia.vano , le ho volute qui ri-

ferire y parendomi che aggiungano qualche pefo a quella mia

J'
congettura , che quella grana che commerciavad fra Lucca

,

Modena , Bologna , e Ferrara , non folo. veniflTe di Pifa , ma
fofTe probabilmente di Provenza piuttolfo che qualunqtte al-

tra: parendomi che quella fola e non qualunque altra potef-

fe determinare le fpeculazioni economiche di quefti noffri

mercadanti mediterranei al marcato di Pifa, anzi che a quel

di Venezia; perchè trovatali codefta Grana di Linguadoca
,

e di Provenza di bontà media, come grana, e di prima co-

me Cremefìno , cioè Paflello fra tutte quelle, che erano al-

lora in maggior corfo , dovevano rivolgerli ivi fenza elìtan-

za , iìa per averla di prima mano, lia quel che importa vie

maggiormente, per averla molto più fre fca

.

50. Io ho un'altra QiTervazione da prefentare a V. E.

da- quello Plictha, che le parrà forfè inafpettata e curiofa^
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Abbiamo già olTervato, che quefto Autore non nomina la

Cocciniglia , la qual di probabile fino a quel tempo non era

ancora entrata in commercio: così e notabile, che conofcen-

do egli sì eftefamente , e prefcrivendo , ed ufando in tanti

modi la Grana, anzi pur tante Grane, e tutte le grane che

fi affollavano fu i mercati, la fola Grana Braille, che abbia-

mo trovata sì fpefTo ne'fecoli antecedenti, non fi trova pur

una volta da lui nominata. Al contrario egli conofcea mol-

to bene il Legno Verzino, e lo nomina, e lo adopera fpef-

fiflìmo, e talvolta anche unito alla Grana, in tutti i colori

roffi , e in quelli che ne dipendono. Ora col Verzino egli

conobbe anche il Braille , che fi trova da lui chiamato Bra-

fu , Bra/ilio , Braxilio : ma quel che nefTuno fi afpetterebbe

,

quel fuo Brafilio non è altrimenti il Legno Brafil Verzino,

egli è un'altra cofa , che non è né Verzino, ne Legno.
Non è Verzino ,

perchè non fono mai nominati promifcua-

mente, come de' Sinonimi fi ufa , né nemmeno nelle medefi--

me compofizioni , ma feparatamente, e in diverfe compoli-

zioni e colori, ciafcun da fé Colo. Non fembra poi nemmeo
Legno , perchè laddove preparando il Verzino egli ordina

„ c/xl fia tagliato menato come fi /olita " e altrove „ Verdi-

no , e rajpalo con una Rafpa " al contrario per il Bralilio

fi contenta che fia pe/Io „ Braxilio p;fo fattili "
: anzi non

è legno ficuramente , perchè altrove lo chiama „ Brafilio da
Tintori ; cioè del fiore ; quando che e de quello , mettine un po-

co ^ ecc. " ( come fc ve ne folle di pili qualità , o gradi ) :

e altrove finalmente „ Brafilio de Tentori ^ cioè fior de gua-

do " {a). E per levare affatto ogni dubbio ripeteremo, che

del Verzino ei fi ferve a fare Scarlatti, pavonazzi, e qua-

lunque altro roflo : ma del Brafilio , eccetto il cafo di farne

Ace , over filo , tela in rojfo , nel qual cafo il Brafil bolle

con Lume de Rocca, cioè con allume; in tutti gli altri il

Brafil ferve principalmente pe' Verdi, e fopra tutto a far
Verde fopra giallo , che e la fua frafc

.

(a) Altra prova che il Brafilio dì queflo fli , e djglìlo con il peneIlo i operziìone che

Autore non Ila , né Verzino , né legno mi non li può far col Verzino fenza una pre-

lenibra queOa , che dove tratta del linpere via preparazione.

le pelli, torrai , dice, fan.'o bra/ilio che ia-
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51. Dalle quali confiderazioni rifulta , s'io non m'in-

ganno, che il nome BrafiI , Braxile , o Braxilio, con cui

noi ora intendiamo l'Americano Legno Verzino, qualunque

ne fia la provenienza, e l'origine, ne' tempi andati non è
mai ftato in Europa aggiunto, o nome di un Legno rofTo :

bensì dal fecolo duodecimo al decimoquarto lì trova aggiun-

to al nome di Grana, che e roffa, ma non è legno; alla

metà del Secolo decimofefto iì trova nome del fiore , o fe-

cula , o fucco , o eftratto , o impafto qualunque del Guado,
che non è né legno, né rofTo, e ferviva anzi principal-

mente pe' verdi . Se dopo quel tempo lo troviam dato al

Legno roffo di America, altrimenti detto Verzino, e al pae-

fe che lo produce
,

potrà ben efiere , che ciò fia avvenuto

perchè gli Europei portandol feco nel nuovo Mondo, gli

ne abbiano per qualunque azzardo, o ragione attribuito : ma
l'efiftenza di quefto nome per quanto antica in Europa, non
formerà per fé una prova , che l' America aveffe in tempi

anteriori comunicato col vecchio mondo; come nemmeno il

paffaggio fuppofio di quefto nome dall'Europa all'America

non prova la preefifienza quafsù di quella pianta medefìma,

che intendiam ora col nome di Legno Bralil del Brafile

.

52. Per finire di fiabiUre, fé è pofiibile, l'opinione fopra

quefto particolare, vi aggiungeremo ancora una rifleflfione.

Abbiam veduto nel tefio del Bellonio riportato qui fopra

{ V. la Nota annen"a al n. 11. ) , ficcome in Creta fi ufava

di fcernere col Cribro la grana in due forte; cioè nel pulvi-

fculo rolfo compoflo de' Vermicciuoii , che poi chiamavano

iìor .di ,Granili e nelle Vefciche che ne rimanevano vuote.

Del fiore, pigiando leggermente jniieme colle dita que' gra-

nellini, e leggermente fchiacciando que' Vermicciuoii, perchè

non nafceffero, ne formavano delle pallottole, o globi della

grandezza in circa di un uovo; il B(^llonio la chiama polpa,

cioè il fiore, o fucco del color pretto, e dice che valeva il

quadruplo dell'altra forta, cioè delle vefciche, o bucce sfrut-

tate .

Da un altro pado del §luinquerano abbiamo veduto l' i-

ftefTo metodo praticato egualmente in Provenza, e anche is'i

ii fiore venderfi il quadruplo delle Vefciche ( Vcd. la N. al

n. 40. ). Egli è quafi collante, che m fatto d' arti, e di

fpeculazioni
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fpeculazioni economiche gli uomini in tutte le età, e in

tutti i climi dalle medefime ofTervazioni, in circoftanze egua-

li, fon fempre giunti alle medefime conclufioni ed induftrie.

Così in Candia , e in Provenza, e forfè per tutto altrove,

r ifteflb metodo nel raccogliere la Grana , l' iftefla pratica

nel prepararla , 1' ifleflb zelo , ivi del ^teflore , che farà

r Efattore, o Finanziere, là de'Legulej deputati dal Magi-

ftrato, per mantener la quiete e il buon ordine, tirare a fé

la Grana raccolta, e dice il Bauhino , rivenderla a Mercadan-

ti , cioè lucrare fu queir induflria pel maggior bene di quel-

la gente.

53. La Grana dunque anche prima di venire al Merca-

to trovavafi afiortita in due qualità, Vermetti in pafla , e

Vefciche, fiore, e Membrane, cioè Cufculio, o Scolecio , o

Qi_iifquiglie ; cioè con quella differenza che fi è fempre tro-

vata fotto diverfe denominazioni, e vocaboli nella Grana di

Linguadoca , e Provenza , -e che trovafi attualmente nella

Cocciniglia del MeiTico, divifa ancora per fue particolari ra-

gioni in un maggior numero di qualità e differenze. Venia-

mo ora al Plictho, e vediamo fé quefte fpeculazioni merci-

moniali abbiano veruna influenza nella manipolazione degli

Artefici,

54. Abbiamo già detto, che il Piictho didingue le qua-

lità della Grana fecondo i luoghi che la producono (V. n. 47.

48. ); ma fiamo coftretti di dire ancora, che ei la diftingue

fecondo le qualità e le forme, in cui il commercio la rap-

prefenta . Quindi è , che volendo dare una norma delle bontà

della Grana fecondo i varj paefi , la divide in due Clafll,

cioè la prima col titolo di Grana di Levante, di Ponente,

di Corinto , di Barbarla ecc. ; la feconda col titolo di Cre-

mefino, Cremefino di Levante, di Ponente ecc., colla qual

diftinzione s'intende chiaro, che per Grana egl' intende il

Mifcuglio pili groffolano della Grana intera e sfiorata, cioè

delle Vefciche piìi o meno vuotate del Vermiglio, e de' Ver-

mi , e per il Cremefino intende il fiore, o la Polpa ridotta

in pallottole, o in Palla, fecondo la confuetudine de' Paefi.

Può edere che alcuni la confervafTero forfè anche in polvere

più o meno grofi'a, come fembra che fofle quella, che di

Polonia, al dir del Cornavo^ pafTava in Germania a Franc-

Tom. VII. Kk
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fort ( Ved. N. 32. not. 28. ), ma però libera dalle Mem-
brane, e come nfulta dal Plictho fteflb, in cui fi vede il

Cremefino d'ogni paefe diftinto anch' eOb di nuovo in due
Claflì , cioè Cremetìno di Levante , e Cremelino groffo di

Levante, e cosi pure di tutti gii altri.

55. Che poi una tale diftinzione non fia nell'arte di puro

lufTo , e precaria, apparil'ce , e dalla cofa in fé ftefTa, e mol-
to più dalla diverfa preparazione, e dall'ufo ch'egli ne fa.

Abbiam già notato , che il Cremelino in generale è più for-

te , e più nobile di colore che la grana fua refpettiva ,

e può efler colpa della prima feparazione , che un Cre-
melino fia più o meno ricco in confronto della fua propria

Grana, o di un'altra. Or quanto all' ufo egli è certo, che

della Grana ei fé ne ferve promifcuamente , ma ne' colori

più fini, e nelle opere più delicate, pare che il Cremefino

abbia fempre la preferenza . La preparazione poi fembra de-

cidere affatto della differenza, che pafTa fra l'una e l'altro;

Ja Grana fi peffa , & fi fa che la fia ben ìnafenada , e quindi

fi bolle; ma lo Cremefino vuol effere fmogiiato, e vuol fa-
re a mogtia fecondo la ftagion , e maffime la inflade che fi la-

vora
, fa chil fia ben mugliato [opra tutto , e chd fia ben ma-

fenato fimilmente d' avantaggio ecc.

Altre frafi da lui ufate altre volte farebbero penfare
,

che il Cremefino fofle un comporto del detto fiore della

grana, e di qualche terra impallatavi per confervarlo , o ag-

giuntavi nell'atto per affinarlo, perchè dopo la macinatura,

e una lavatura, con cui \\ vuole che paffi per una pez.7.a af-

fine di defecarlo, fi dee di nuovo peffare in un Mortajo di

marmo sì chel fia disfatto: e allora piglia di6ia pafia di Cre-

mefino ecc., e fimilmente, fa di terra lire vinti di pafa di

Cremefino , overo altrettanto
, fecondo che fojfe crefciuto , et ab-

bi una jìrax,z.a , e cola ditta pafta di Cremefino ecc. [a) . Le

{a) Quefta opcrazinne entra in uno de'

fuoi metodi per riugcre fera in perfcilo

OemeJino. Ve n'ha pure un aliro intito-

lato a rengif Sedj in color Creme/ino per-

fino, che dice elTeie di Macftro M.ithio
Diodato da Venezia , nel qual vi fono due
fore notabili ; ia prinu che in pmlXo vi

entra I' En.-{ei;o in ragione di mezz' oncia

per ogni libbra di feta ; ond'è che qucfto

Cremefino doveva avere un lampo pili fcu-

ro , o forfè erano tutti a tal atto entran-

dovi il poppo, che io non fo cofa fia; l'al-

tra e un Canone , che Egli dà, che da
quattro a fei libb.e al piti di CreiDSiiao &



TINTORIO. 259

quali operaiioni benché forfè non pofìano eiTere ben intefe,

che da quei del inerticre, ci dimoftrano pero tuttavia la dif-

ferenza fra la fe.-nplice Grana, e il Cremeiino ; che è appun-

to quello che c'importava di dimoftrare .

56. Dal fin qui detto parrebbe ne confeguille, che fic-

come il Brafilio in mano dell'Artefice fi è trovato non efle-

re né Legno Verzino, ne color roflb , ma un fucco, o fecu-

]a, o comporto qualunque di Guado, cioè dell' Ifatide, o

Glafto , che fin da que' tempi era copiofa nella bafla Roma-
gna: così potrebb' eiTere, che anche il Cremefino preffo i

medellmi Artifri non foffe ftato altro che una diverfa prepa-

razione della Grana, cioè il fiore, o polpa della grana me-
deiìma feparato dalle membrane, che contengono i Vermic-

ciuoli : parendo, che i varj toni del color rofTo , cioè il

Vermiglio infocato, e i rodi piì^i cupi dipendelTero dalle cona-

pofizioni , e dai metodi più che dalla fola materia ((ì) . Alla

quale diftinzione fé aveffero badato i Cementatori di Me-
fae , e gli altri Arabifti , ed egualmente i Naturalifti , e Bo-
tanici loro riprenfori , e fra tutti il Mattioli, il Dakcham-
pio , il Bauhino, avrebbero rifparmiate reciprocamente a fé

ftetli , ed al pubblico le tante inutili , e recadiofe leggende

,

quante pur troppo ce ne hanno lafciate fui Kermes di Sera-

pione, fui grano Kermes de' Tintori, che voglion efTere l' i-

frelTo , che il Cremclìno , mettendo a conflitto i Greci cogli

Arabi, li Scrittori co' Mercadanti , i Tintori cogli Speziali.

57. Se foflTe poflibile di rintracciar la vera epoca, in cui

il Glado , o Ifatide, o Guado ricominciò in Linguadoca , e

Provenza ad effere un oggetto di economica fpeculazione , e

di commercio, la qual' epoca potrebbe forfè coincidere con
quella dell' iniziale decadimento della grana tintoria , ritro-

fa buon colore . Ma vuolt eftre Cremefino iìccome le materie prime prendono un tono

mennio , et ToJefco , e farà perfetto colore

.

diverfo fecondo il metodo, con cui fi prepa-

Folie mai quel Cremefino Polacco, che ve- rano , come fi vede nella Grana , e nella

demmo andare a Francfort ? V. N. ji. Cocciniglia, e fino nel Cinabro, il cui to-

Nci. 18. , e N. <o. N. ^S. , di cremefino no cupo o acutiflimo dipende dalla maggio-

Todefco io non ne ho incontrata altra Ipe- re o minore raffinatura della Macinazione ;

eie . così effettivamente , ed in pratica diventa

(a) Li toni de'ccloii aftrattivamente di- vero quello, che qui fi afferìice , che 1' ef-

pendono fenz' alcun dubbio dalla perfezione fatto ultimo dipende dal metodo , e molto

e fquilìlezza della materia colorante , come piti dalle diverfe compofizloni e ingredienti

prcifelTauo tutti i Mieliti dell' Arte ; ma che vi fi asgluDgono

.

Kk ij
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verebbefi forfè ancora negli Scritto] mercantili il momento
delia trasfigurazione de' vocaboli, clie non avvertita dai rari

Scrittori di quelle età , è fiata la cagion vera delle incertez-

ze, in cui tuttavia ci avvolgiamo (a); feppure non vorremo
edere del numero di coloro, clie defcrivendoci con minuzioiì

dettagli le forme , e gli arbitrar] caratteri dei naturali pro-

dotti, ne trapadano con aria difprezzatrice tutte le vicende,

e la ftoria ; come fé l' efperienza de'fecoii trapad'ati non fol'-

fe, degna de'nodri fguardi , e le vicende delia cultura, e del-

le arti non foder parte della tanto vantata filofofìa , né ap-

partenedero alla Storia dei varj ondeggiamenti dello fpirito

umano

.

58. Vedrebbefi forfè, che quella inefplicabile forza per
cui le opinioni , le coftumanze , i gufti , e i linguaggi per

gradi impercettibili perpetuamente declinando li mutano ,

avendo fatto che la parola Br*?/?/ (comunque nata e introdot-

ta) dal fecole duodecimo al decimoquarto l'ervide ne' Mercati,
e nelle Officine ad efprimere l' impado dei fior delfa grana ,

per diftinguerlo dalle grane in membrana, o vefcica, comin-
ciò quindi a cambiarne l' ufo , e il valore ; e furono forfè i

progredì dell'arte tintoria non meno, che quei delle Lettere ,

che motivarono un tal cambiamento. Tentati di mano in

mano, e felicemente introdotti nuovi metodi di tintura,

nuove combinazioni nella degradazione , e varietà de' colori

,

andò crefcendo anche il numero delle materie, tintorie , e bi-

fognò aver nomi nuovi per didinguer con precidone, e le

materie, e i lavori. Gli Artefici avranno o riflettuto da fé,

o imparato dagli eruditi, che il nome di Kermes, e Creme-

(a) Antichiflìmo è l'ufo del dado, oia già preparato adottarono il nome di PafleI

Guado , per tingere le lane in ceruleo cu- come quelle della Grana : In Italia lì cliia-

po , i Galli ne faceano grand' ufo , e Cefa- mò fempre Guado , o Gualdo , come ve-

re trovò che i Britanni fé ne macchiavano dremo nella Nota feguente . Può elTere che

in guerra; Plinio vi aggiunge • che le lor la gran copia del Guado pregiudicaflTe al-

Sonne fé ne tingevano tutto il corpo , e in quanto alla Grana; ma il vero decadimen-
alcune fefte anche nude, per imitare gli io di quella develi princii)almence all'intro-

Etiopi : ne' fecoli ofcuii non fé ne trova duzione della Cocciniglia , che andò ere-

menzione alcuna , ma nel fecolo decimofe- fcendo di mano in mano ; come quello del

fio fé ne trova la coltura nella Spagna, ove Guado fegui all'introduzione dell' Endaco ,

chiamavafi Paftel , nella Provincia Eretta- color piti copiofo , e più fpiendido , che tro-

gna folto il nome di Vouede , nella Pro- Vàii già nominatg anche nel Pìictho .,

venia, ove le Paftiglie o Glebe del Guada
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fino era piìi adatto ad efprimere, o una parte della materia,

o uno de* rodi clie cavanli dalla Grana, e quindi al fior del-

la Grana avranno abituato col tempo invece del vecchio, e

inllgnitìcante Brajìl , il Kermes, e Cremefino , che facilmen-

te divenne promifcuo fra la materia tingente, e la tinta,

come vediamo verificato nel Plictho. Se l'arte intanto eraiì

arricchita di un nuovo genere, fé il Guado, o Glafto cre-

fcendo già nella Marca , nella Romagna {a) , nella Proven-

za, fi era già affacciato ai mercati, ed era entrato nelle Of-

ficine , fé il nome di Pajìel datogli dagli Spagnuoli , e a-

dottato dai Francefi non piacque forfè a tutti i Mercadanti

,

o Tintori , fé la fua forma era tuttavia di una pafìa , o di

una foftanza precifamente manipolata, e impaciata a fomi-

glianza appunto delle pallottole, o pariglie del Cremefi-

no
; qual meraviglia che gli Artefici trasferifiero a quefla

parta il nome tolto a quella di Grana, e mutafTero in Brafi^

lio la nuova parta del Guado , come il vecchio Brafilio del

fior di Grana era ftato mutato nel Cremefino ?

59. Ma io mi abufo foverchiamente della di lei foffe-

renza. La rarità del Plictho, Libro clafllco nel fuo genere,

primo Maertro dell'Arte tintoria Italiana, e Francefe , le

importanti e nuove notizie in ertTo fcoperte fulle varie figni-

ficazioni della parola Brafile , mi hanno fedotto a ripigliare

in querto luogo, cioc fuor di luogo, la difcufllone di querta

ricerca, dall' irtertb eh. Muratori riputata curiofa e intereflan"

te. Interefianti fono fempre le vicende delle cofe tutte, che
fervono all'Uomo, al quale tutte fi riferifcono, e ne dipen-

dono direttamente. Curiofa è querta di un Vocabolo efotico »

eftraneo all' Europa , e a tutte le lingue note
; predeftinato

con tutto ciò all'Arte tintoria e ai colori: che in Europa
fervi prima alla Grana, indi al Guado; portato in Ameri-
ca , divenuta teatro delle Conquifte , vi conquiftò un ampio

{a) „ Guado ( dice il Plictho ) fi fa d' do , cioè il Paftello . Coltivavail copiofa-

un'erba, che nafce in Romagna, e nomali mente non folo in Romagna, ma ancora
Erba Gualda " di quell'erba fé ne fervi- nella Marca, e trovali ancora nell'una, e
vano in malfa per fare la Tina , che é nell' altra dì dette Provincie una Terra col

il bagno madre , o matrice di tutte le nome di Gualdo , derivato dalla coltivazio-

linte; Ma quel che chiamavano Brafilio, ne del Guado,
«ra , come è ivi fpiegato , il tìor de Gua-
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Regno ancor egli, e una pianta ricchifiima di colore. Sali-

to a tanta celebrità e fortuna, le fue vicende però non cef-

farono di edere per l'Iftoria un Miftero . Regnava egli già

nell'America, ma non aveva però abbandonata l'Europa;

neir Officina del Plictho il fior di Guado chiamavafi ancora

Braxilìo; e quello che e anche più ftrano , il legno Roffo

Americano, che venia dal Regno Braille, neirifteiFa Offici-

na, che è quanto dir nel Commercio, chiamavafi Vergino
,

e Verzino, non mai B-ralìl , né Brafilio. Tanto è lontano,

che il legno Brafil dell' America debba il fuo nome ad un
Legno Brafil dell'Europa, che fino al 1540., cioè quarant'

anni dopo quella Conquida, per Brafile in Italia intendeva-

fi il Guado; e il Legno Roffo, che ci venia dal Brafile, por-

tava feco il nom-e Vcrz^ino-^ nome probabilmente italiano

piuttoflo che portoghefe ; e Dio fa mai di quale fignincato

ed origine! Ma tutto quefto potrebbe far fofpettare, che il

nome Brafil in America dato da prima al paefe , non fi fof-

fe fé non molto tardi comunicato al fuo Legno Tintorio
,

cioè per la ragion del Commercio, come vediamo de' Nan-
chini , delle Batavie , che ritengono i nomi delle lor patrie:

11 che però quanto al Erafile , farebbe al contrario di ciò

che erafi creduto comunemente . Peggio è per la gloria di

quefto legno così famofo , che i noftri grandi Botanici non
r hanno ancora filmato degno di clfere ammeffo nelle loro

Claffi ; il Legno Brafile nella moderna botanica è non anco-

ra claffificato . Brafiliitm J. B. dsfc-Jpinia f
( fignum dubitsn-

tis ) Arbor Brafilia di6la . Linn. Gen. plant.

60. Del rimanente fra le cofe baflantemente provate

parrebbe poterfi tenere almen quefla , che il Cocco bafico

,

Vermiculo, Kermes, or Grana da tingere, di tutte le dro-

ghe nobili di antichiffima Data per le tinture, fìa fra le pri-

me ; antica almeno quanto le porpore : e fé deve eifere fl-ato

più facile di accorgerli di codefte bacche fu gli arbcfcelli ,

che non di quelle chiocciole nel mare , potrebbe credersi fa

fua tinta piti antica ancor delle Porpore : nella Scrittura iì

trovano contemporanee, per lo più anzi accoppiate, Porpo-

ra, Biflo, Giacinto, e Vermiculo. Col tempo il Cocco di-

venne Blatta, poi Kermes, ed era confufo già colle porpo-

re, o ad effe piuttolto foftituito, quando fra' Meicadanti j e
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Tintori cominciò ad edere Grana Brajìl , Vermillon , Creme-

fino, con tutte le altre vicende, die ne abbiam già. toccate,

e fu fotto quel nome ftrano di Grana de Braxile, che V. E.

la vide mercatantando fra Bologna, e Ferrara: Da lungo

tempo la Scuola Arabica lo aveva inlìnuato nelle officine

de'Farmacifti, de' profumieri , de' Seplaliarj ,
quando la Coc-

ciniglia, fpecie ancor efl'a di quella razza, o genere almeno

della famiglia, ma di un fangue più delicato, di un color

più ricco e vivace, venuta fin dall'America ntraffe a fé

l'ammirazione, il concorfo degli Artefici, de' compratori ; fu

accolta nelle officine , e trionfa ormai fola per tutta quali

l'Europa, non folo nelle tinture, ma buona parte in tutti

gli altri ufi, che appartenevano ab antico alla Grana (a). La

{a) La fcoperia della Cocciniglia nel Mef-
iìco non faprei dire di quanto fofle poile-

riore a quella del Medico fleflo , tiirata

all'Anno 1511. Q^ianto alla Tua venuu in

Europa abhiamo citato il Lacuna ( n. ^7- )

clie tu de' primi a fcriverne ; e fé fi deve
riferire alia Cocciniglia un' efiireifioiie del

Mattioli, converrà credere, che poco dopo
la metà del Secolo decimofcfto la Coccini-

glia Ti trovalTe già molto diffufa rei Com-
mercio , e nelle Arti d' Italia „ portali adef-

fo ( dice egli lib. <. e. so- ) una forte di

Ciemeliiio nuovo dall' Indie Occidentali per

via di Spagna, la qual per effer già fatta

copiofa in Italia, ha fatto di gran lunga

calar di prezzo i panni di Seta di tal colo-

re ". Un Cremclino , che veniva a qcell'

età dall'America ptr via di Spagna, non
p:iò cffere che Cocciniglia . II qual fatto

eflendo pur vero ci da occalìone di maravi-
gliarci due volte , la prima che il Mattioli
avendo veduto la Grana in Boemia , dove
non vi è , e non vedutala in Tofcana, do-

ve pur n' era , tiferifca per Cremefino la

Cocciniglia, che ci venia dall'America,
fenza forfè neppur vederla : I' altra , che i

Botanici Oltramontani cosi rigidi riprenfori

di quelli nei del Mattioli, non aveffero

per tutto il Secolo XVI. avuta notizia di

tanta copia di Cocciniglia , che avea già

iieir Italia ribalfati i prezzi alle tinte di

Seta . Che che ne lìa del Mattioli , e degli

altri , trovo che anche Cardano ci raccon-

ta r iflflTa cofa : ^dvehitntur ad noi mine
ammalia prò purpureo colore ferici conficien-

do ijìmitia Cimicibut ,a quiiiii fublata funt

capita, unde precium ferico ruhnti immi-

nutum ferme ad dimidium : e dopo altre

cofe fopra il rolTo della Pimpinella foggiua-

ge : quataor librie ex liac materia ( cioè

di quel roffo di Pimpinella ) in Jìngulas fe-

rici librai exisun'ur .- tx Indica nix feli-

hra , quod pura fit £3" ficca .- atqii^ ideo mi-

nus tenaN hic coler , minusque vividus -

Cardan. de fubtiiit. Lib. *. Ved. qui fopra n.

jt. N. 28. n. 5 5- Not. 4 4- Dalle ultime

parole di quefto tefto bifogna inferirne, che

quella Cocciiiiglia folTe male preparata in

America nel raccoglierla , o che qui i no-

ftri non fapeffero ancora l' arte di trarne

bene il colore. Ma ne riffulta però ad ogni

modo, che la Cocciniglia (giacché nerame.i

quefto tefk) non fi faprebbe riferire a nef-

lun' altra droga , e Indica in quello luogo

non vuol dire che Americana ) , era già

a.creditata in Italia prima dell' Anno 15*0-1

nel qual anno fu ftampaia la prima volta

quell'opera d.t\ Cardano; e che fu introdot-

ta neir intervallo dei" venti anni che corfe-

ro fra la Stampa del Plictho , e dell' Op.
del Cardano. Sarebbe cofa lunga , e troppo

fuori del noftro propofito il rintracciare le

vicende della Cocciniglia del Meffìco in

tutto il corfo del Secolo decimofettimo ;

perciò accenneremo foltanto Io flato, in cui

irovavali il fuo commercio dopo la terza

parte del Secolo prefente . Dicono ederJi

calcolato nel i?}*-, che 8S0000. Libbre

francefi di pefo di Cocciniglia entravano

ogni anno in Europa dal Medico , e che

quello Commercio lì valutava a quindici

niillioni di lire parimenti di Francia : bilo-
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Grana preffb che abbandonata , fi ricovrò a pochi vaG degli

Speziali, e a pochi Manipolatori dell'Unguentaria, e della

Cofmetica . E già gli Alchermes , le Giacintine, nomi al

prefente quali più celebri per l'antichità che per l'ufo, le

eflenze , le Tinture , i Giulebbi , fia di Cocciniglia , o di

Kermes, accreditati alquanto più per la grazia, che per me-
rito di valore ; cos'i pur le Lacche pei Dipintori , i Carmi-
ni , o Rofletti , fon tutti oggetti eftranei egualmente al pre-

l'ente argomento: e di quefti ultimi in quanto ajutano, o
mentifcono la bellezza , abbiamo dovuto in altra occafione

dirne pur qualche cofa (a)

.

6i. Cosi non forse aveffi io trafcefo anche in queRo , e

parlato forfè affai troppo fopra la Grana, di cui Ella non
mi cercò che un fol fatto, o accidente della fua Storia.' Che
ardirei forfè di aggiungerle qualche altra mia congettura fui

propofito di quelle membrane porporiformi , delle quali mi
difle Ella trovarfene alcuni efempj attualmente fuperftiti in

qualche Archivio in Bologna-, all' occafione delle ricerche

flatemi fatte fopra il celebre Codice Aurìpurpureo della Bi-

blioteca Elettorale di Monaco per determinare l'età, e Ja

natura di quel colore, fuppoflo generalmente di Porpora;

perchè avendone finalmente potuto avere un fegmento , e

tentatolo con tutti gli agenti chimici, mi è fembrato di

potere determinare, che quella tinta non fole non fia fatta

del fucco Porpora , ma che molto probabilmente fi debba cre-

dere fatta di Grana. ( Efperimenti fopra la Tinta di una
Membrana porporiforme )

.

62. E veramente furono in ufo codefle Pergamene, e

Membrane ,

gna aggiungere , che un'altra notabile quan- tante piazze, e Provincie che ne manJàva-
tità fé ne racccoglie al Perù ( y//'oa I. cit. )• "o; confiderando poi 1' accrefcimento del

Quefte fomme nei cinquanta e più anni che luffe, e in confeguenza delle inanifaiture

,

lono decorfi dopo quell'epoca faranno for- e delle arti , e l' immenfa confumazione che

fa fmifuratamenic crefciute . Chi voleffe pe- ora ii fa deila Seta in paragon di que' tem-

rò fare un ragguaglio del ccnlumo prefente pi , intenderebbe la ragione della grande
di quefta Droga col prodotto, che dava la ampliazione di tal commercio, con tutto

vecchia Grana di Linguadoca alla metà del che inoltre la Cocciniglia iia ancora di taa-

Secolo decimcfelìo ( V. n. ^o. ) dovrebbe to più ricca nella produzion del colore .

riflettere, che la Grana di Linguadoca non (j) In una Memoria iriiliolata „ Del
era forfè la decima parte del confumo che PuipuriJfo, e de' fei cv.'lori deili prezioiì

allora fé ne facev-a, avuto riguardo alle preifo gli Antichi ".
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Membrane, e forfè anche altre materie tinte in Porpora vera

fino da' tempi non tanto ba(ri,poi più, e più ne' più baffi, co-

me mi fembra di avere dimoiìrato in quella occafione con
valevoli documenti. ( Del Codice Auripurpureo ecc. ecc. ).

Ma tolta poi la pofTibilità delle Porpore, e durandone tut-

tavia il de(ìderio, pare fi continuaffe anche ne' tempi infimi

e barbari ad imitare fomiglianti tinture porporiformi , alle

quali fembra niflunacofa potefle effere si atta, quanto la Gra-
na. ( Id. ibid. ). E ce ne recano in fatti le prove non fo-

lo ne' monumenti qui fopra accennati , e in altri moltiirimi

da me altrove citati, ma eziandio ne' precetti dell'Arte, che

duravano tuttavia: perchè non folo nel Plictho il terzo li-

bro è tutto occupato dei metodi di tingere in pelli, e mem-
brane , e le rofle vi iì tingevano in Grana. Ma in quel bar-

baro Ricettario da noi citato qui fopra preffo il Ch. Mura-
tori

., ( Ved. N. 28. not. 23., e N. 55. not. 44. ) dove non.

parlafi mai di veftiarj né in Lana, né in Seta; vi fono le

Tinte dei Pargamìna ( Pergamena ), e i Tandii , e gli Ali-

thinì , che fono fempre rodi, ed in pelle; poi la formula ge-

nerale „ Tin&io OJJìwrum , & omnium Cornorum , & omnium
lignorum " che femba eflere per lo più in roflb , e i roflì

in Mermiciilo y e in Porphìre ., che fono i roin fuoi principali.

63. Adunque di Carmini, e di altri arneli della cofme-

tica , e delle tinte porporiformi, forfè di Grana, Ella ne
avrà di meno la noja . Ma io le ne debbo ad ogni modo
aggiungere un'altra; e cercherò almeno di reftrlngerla in po-
che parole. A quel mio Libro fopra le cofe attinenti alle

Porpore, Ella fa che io vi aggiunfi una Tavola contenente
alquante figure di Chiocciole porporarie , al folo oggetto di

dare agli inefperti di quefle cofe un'idea generale ddla forma.,

e figura di quejìe chiocciole, come fu dichiarato nella Pref.

del Libro ftefib; aggiungendo di più, di non pretendere, che
tali figure fojfero di alcun pefo nella determinaz.ione delle fpe-
cìe , e de' nomi , o di quelle , o di altre Chiocciole porpori-

fere ( Prefaz. pag. 16. 17. ): e per maggior prova della

mia fincera intenzione, non mutai pure una fillaba alla no-
menclatura aggiuntavi da chi me ne avea favorito la fcelta

,

e il difcgno, afficurando femplicemente , che della loro iden-

tità colle antiche non ci rimanga alcun dubbio ( ibid. }. Due
Tom. VII. L 1
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illuftri Scrittori, e l'un d'effi autore d'un' opera infigne ;

autorizzata da una infigne Accademia , volendo trattare del-

ie chiocc. porpor. , e delle loro forme e figure , refero pri-

ma onorata giuftizia alla mia dritta intenzione; ma torcen-

do alla negativa la mia pofitiva airerzione , l'un d'effi mi
attribuì quefta dichiarazione ,, non già perche fi creda, la lo-

ro identità colle antiche "
( p. 154. ): poi poco dopo cor-

reggendomi direttamente, mi fuggerifce, che avrei ,, potuto

anni dir gaiamente un' idea di chiocciole
, giacche realmente in

tal modo
{
quella mia Tavola ) non ne offre altra " . ( ibid. p. 1 5 8.)

Se le figure non mie, ma da me date al pubblico, non appar-

tengono ai generi porporarj , io lodo , anzi ringrazio codefti

dotti Scrittori, che ripetendo l'uno, e l'altro quella avver-

tenza , e moltiplicandola nei Giornali anche con replicate

edizioni, hanno cercato di prefervare il pubblico da un er-

rore; del quale proteso che l'avrei prevenuto io medefimo

,

fé mi foffi accorto di averlo, benché involontariamente in-

gannato.

64. Ora dappoiché efll hanno dato faggio, anzi hanno

pur confeflato fpiegatamente di non conofcere le vere por-

pore ; fé, gentiliflìmi come fono, mi avefl'ero interpellato per

fapere, fé io perfifleva nel fentimento già efpreflb, di credere

genuine quelle Chiocciole „ fenz.a che della loro identità col-

le Antiche ci rimanga alcun di'-bbio " avrei loro rifpofto quel-

lo che credo di dichiarare ora a Lei ; che le Chiocciole fi-

gurate in quella mia Tavola, fé fé ne eccettui una fola,

( entratavi , e rimanavi per una vera inavvertenza ) , fono

fpecie genuine dei due generi Porpora , e Buccino , e per

conleguenza appartengono ai due foli generi riconofciuti , e

deferirti dagli Antichi per Chiocciole porporifere

.

Ma a V. E. io voglio dire una cofa di piìj ; la lufinga

che ho nudrita fino a queffo momento di poterle accompa-

gnar quelle Carte con una ferie di Chiocciole originali an-

tiche, e moderne di vere Porpore, e veri Buccini, ( o al-

meno coi loro efatti difegni ) tratte da tal luogo, dove efi-

flono ancora i veftigj delle antiche celebrati/Time porporarie ,

e dove da forfè venti Secoli in qua non fi è ceflato mai di

conofcere le vere Chiocciole porporifere, di faperle pefcare

ed uccidere 5 di conofcerne la vera parte colorante, e l'inu-
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ti'ità del recante, di faperne i tempi, le proprietà, ed i

coftumi; dove in fine il faprebbe prepararle per la tintura,

fé vi fode clii a ciò penfafie, e compatir quelli che fantafti-

cando a lor modo, e pefcando per via di llftemi , fcambiano

le porpore colle lumache , e fin coi bivalvi

.

65. Ma quefte Chiocciole originali, con qualche Saggio

della loro tinta purpurea, fpedite già da fei Mefi , e grazie

alla felicità delle noftre comunicazioni, e commercj , non

ancor pervenute , rendendo vana quella mia lufinga almeno

per ora; e non volendo d'altronde lafciar V. E. più lunga-

mente in fofpeib fopra la veracità di quella mia Tavola, mi

prendo la libertà di ricordartene un tal criterio e confronto,

jn forza de' quali Ella potrà fempre giudicarne, e riconofce-

re queRe Clnocciole da fé medeliina , e niuna ftranszza di

nomenclature , o di fiftemi ne potrà far mai perdere la co-

gnizione. Non le voglio parlare che delle Porpore, e nomi-

nerò con Lei Plinio fenza ribrezzo , fapendo come Ella co-

nofce e ftima la fua inimitabile precifione , e efattezza „ Co/f-

charum ad Purpiiras duo funt genera Buccinum mi-
nor Concini .... rotimditate ovis in margine incifa . Aire-

rum Fiirpura vocatur, 1° cimiculatim procurrentc rojìro ^
2.*

Ò" cuniculi latere introrfus tubulato , qua proferatur lingua

.

3.° Prtsterea elavatimi eji ad turbinem ufiiiie ^ aculeis in or-

bem feptenis fere ; qui non funt in Buccino " . PIin. lib. 9. C.

36. Ci avverti Plinio fteflb , che ,, traclamits genera in fpe-

cies multas [e fé fpargentia " ; ora i generi porporiferi fono

due foli: le fpecie e le varietà chi ardirebbe di ftabilirle fra

noi, che abbiamo confulì e fnaturati i generi ftefli? Se Ella

però con quefti pochi caratteri qui fopra fidati cercherà nel-

la Clade de' turbinati , non potrii a meno di riconofcere da-

gli aculei, e dal Roftro le fpecie principali di porpore ret-

tirodre , o curvirodre , o a rodro tronco, ad aculei lunghi

ed acuti , brevi , breviffimi , e ottufi ; e vi tro\-erà fra le

prime le mie rettirodre ( n. 2. e 3. ) , che troverà perciò

analoghe a quella dei Rondeìet , e del Colonna, che ne fono
forfè una varietà , e fé vorrà fidarfi , in quedo genere , piut-

todo di qualunque altre, delle Tavole del Kifhro, che eb-

be le Porp. da Taranto, dal Levante, e dalle Code dell*

Africa, vi troverà con molte altre le mie ftede due fpecie

LI ij
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efattamente rapprefentate ;

poi di altre porpore, e di Bucci-

ni una lunghiflima ferie, fenza pretendere, che vi lian tut-

te, o che tutte vi fiano fenza controverfia od equivoco.

Kirker. Ciaf!. 12. clafs. 3.'' Tejìaceor. a n. 270. ad n. 284.,

& de Buccin. cicinc. Rimarrà quindi facihnente perfuafa, che

Je tre Kirkeriane 282. 283. 284. rapprefentano le curviro-

ftre echinate, come le mie rapprefentano le rettirolìre, e

che le une , e le altre fono le porpore vere , riconofciute e

defcritte per tali fino dal Veneto Cappello, che le trovò

nelle acque pur di Venezia, dove non mancano, e dove per

la figurale pel colorita del fucco le avea conofciute fino il

Filandro, che non era Naturalità. Ved. Capp. Dijf. d' Fot-

pore ,
Ò" Fhilandìr. ad Vitnw. Lib. 7. f. 1 5. Siccome poi la

denominazione di Murice Echinato , o Echinoforo è erro-

nea, perchè il Murice non è Echinato (a)-; e d'altronde è

egli ora dimodrato, che Murice non è altro che il Bucci-

no, giacché quefli due nomi fono fcambicvolmente Sinoni-

mi, né l'uno né l'altro può confonderli, o prender per la

Porpora {b); così Ella fi perfuaderà egualmente, che la pri-

ma figura della mia Tavola non è altrimenti Murice Echi-

nato, né Trunculo ecc., benché erroneamente chiamato ta-

le; ma è una delle Porp. vere, o pelagie , ed è quella che

il Cappello ch'ìdimò giuftamente clavata Clavis brezìioribus

,

e fé gii piace hrevijfimis , proboscide pramorja & convoluta;

e che Ella troverà in Kirk. , per non citarle qui altri Au-
tori , notata al n. 270» della quale fpecie non fono forfè,

che femplici varietà le 272. 274., e 286. 287. , benché que-

fte ultime anche da Lui notate per il medelìmo errore fra

i Murici. E ciò fia detto per ora della mia Tavola. Sicco-

me poi fra gli antichi che ci rimangono , non abbiamo chi

fi fia prefo il penfiere, fé pur alcuno fel prefe mai, trattan-

dofi di cofe allora notiffime, di defcriverci tutte le fpecie,

{a) Ce ne afficura la definizione di PW' confronto dei tefli , e le ragioni del eh.

«;"o: CUvatum efl ( gema Purpurarum ) Sig. gémati mi hanno coiivinto, che fia

aculei! . .... qui non funt in Buccino.. precilamente Sijioaimo di Buccino, anche

Loc. cit. contro l' autoriià di Fahii Colonna , e di

(è) Nel mio Libro fopra le Porp. ho di- quali tutti i noftrì NaturaliOi , che anche

moftrato ancor io quefto dubbio fopra il in quefla parte fi fono evideatememe in-

«alur vera del rocabolo Murice, ma il gaunati.



TINTORIO. 259

e Is principali varietà nei due generi dslle Chiocc. porpori-

fere : cosi noi non potiamo , e non dobbiamo pretendere di

poterle determinare fé non per la via dell' efatta ofTervazio-

re e fperienza . Ciò farà allora, quando convinti che a for-

za di vocaboli , e dì fiftemi fi può pur troppo confondere

la fcienza, ma non coffringere , né contraffar la natura, fom-

metteremo le noflre immaginazioni alla ragione ed at fatto ;

e fecondo i caratteri certi e coflanti , che ce ne hanno la-

biati gli Antichi, che conofceano le Porpore, e fapeano

defcriverle con poche ed efficaci efpreffioni , cercheremo le

Chiocc. porporifere, non già alla rinfufa nello fvariato re-

gno delle Conchiglie, ma nella Claffè de' turbinati ne' due

foli generi Porpore, e Buccini, cioè ne' due veri e foli ge-

neri porporiferi . Quindi nel genere de' Buccini, o Murici,

poiché è tutt' uno , genere notiflimo per la figura, e per

l'ufo, non cercheremo gli Aculei, perchè gli Aculei non

Junt in Buccino, ma cercheremo che fia turbinato, rotundi-

tate oris in margine- incifa: cos'i nella Porpora cercheremo

che fia roffrata di un roffro cuniculato, e interiormente ta-

bulato, e in varj modi aculeata , o clavata , fecondo le va-

rie fogge, e bizzarre invenzioni della natura. Qtjanto ali'

animale Porpora abitator di quel gufcio , ne rintracceremo

prima la lingua, che è lunga longitudine digitali , e non ri-

daremo al fentire, che fé ne ferva perforando reliqua conchy-

lia, perchè la vedremo a due punte armata di due forti cal-

li attiffimi a traforare ogni chiocciola . Dopo la lingua fa-

rà facile di vedere una Candida Vena obliquamente diffefa

fra la cervice ed il corpo, ed è quella Vena che contiene,

non una goccia, ma una piccola quantità del ricercato li-

quore porporino, che fecondo la varietà degl' individui , e

delle fpecie, e delle Stagioni, e de' mari , e de' fondi varj

del mare, e de' climi troveremo o bianco latteo, o giallic-

cio, o verde, o roffigno, o violetto, cioè in iffato o co-

lorato, o colorabile, all'aria, al Sole, ed al fuoco: e fé

dopo lungo travaglio dell'Animale ci avveniflè di trovar^ la

Vena, ma vuota del fucco, ci fovverremo del precetto im-

mancabile di tutti gli antichi , di uccidere la Porpora di un

colpo folo , acciò il liquor pel tormento non fi difperda.

Né c'invogliaffe qualunque muco, o miccaggine, o glutine
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ufcifle fpontaneo, o potefle fpremerfi con arte, o col fuoco

dal refto dd corpo, che ogni penlìer farà vano , fendo deci-

fo dall' efperienza, che il fucco utile della Porpora liquori^

fìiinimi eji in candida Vena .... Keliquum corpn s flerile

.

Così trovato, e riconofciuto nelle fole Porp. , ne' foli Bucci-

ni il liquor vero ed unico delle tinte purpuree, deliberemo

da' noftri deboli tentativi per imitare in altri muchi, o glu-

tini inerti, fia delle Porp., fia di qualunque altro teftaceo,

quello liquor preziofifs, , che per le fue inimitabili ed uni-

che qualità fembra effere nel genere de' colori 1' ultimo sfor-

zo della potente natura. Più utilmente ci applicheremo a

rintracciare gli antichi metodi della pefca colle Nadè , o co'

Girti, de' quali, oltre al già detto, da quei medefimi che

hanno affunto quella materia, ne avremo altri nuovi rifchia-

ramenti , unitamente ad altri importantifTimi punti. Ma fo-

pra tutto nella grande opera del porporificio faremo attenti

di feguire colla maggiore efattezza tutti i procelfi fortunata-

mente rimanici dagli Antichi : perfuadendoci , che allora fi-

nalmente fi potrà giungere a riftabilire quell'arte maraviglio-

fa, quando convinti della inutilità di brancicar nel bujo all'

azzardo, o dietro a guide che ci deviano, ci arrenderemo

ai precetti de' grandi Scrittori che ne conofce-ano il fecreto

,

e l'effetto; che flabilita full' efperienza, full' oflervazione

,

fallo fludio de' Secoli, la credettero fra tutte degna di con-

fervarcene i dogmi fondamentali , non forfè indegni di elTe-

re meditati, non forfè inutili o impenetrabili; r.h credo,

intrifi di quella ingrata ruflicità , e barbarie, che "V". E. eb-

be pur forza di fuperare, quando dai laceri monumenti del

Secolo ottavo, e del decimo riordinava con iftorica gravità,

ed eleganza gli avvenimenti della fua Patria.

Modena 19. Febbraio 1794.

HiVP
ili.;
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M E M O li I A
SOPRA LE MEDUSE FOSFORICHE

Del Sig. Ab. Lazaro Spallanzani.

NEH' ordine di quegli animali, che per la tenerezza del

corpo da'vSiflematici ù appellan Mollufchi , è affai co-

gnito un genere fingolariffimo, dagli Antichi e da qualche

Moderno denominato Ortiche di mare, dal Linneo Medufe,
e dal F^eaumur Gelatine di mare . Appellazioni tutte allufì-

ve a qualche efkrior carattere di tai viventi, eflendo flato

oflervato , che in toccandoli pungono come le ortiche terre-

ftri , che brancicati fpappolanh fra le dita a guifa di gelati-

na , e che per la flranezza delia forma quafi fomigliano il

capo della favolofa Medufa . Ariflotck che fcriveva in Grecia

,

e dopo lungo intervallo Flinio che lo copiava in Italia , fo-

no ftati i primi nell' adombrare qualche tratto della vita, e
delle abitudini di quefti curiofi animali . Dopo di effi non
fo che altri ne abbia icritto , fuori del Reaumiir , che negli

Atti della Reale Accademia delle Scienze di Parigi dell'an-

no 1710. fi arrefta fingolarmente a confiderar la maniera,
onde alcune fpecie di medufe fi muovono localmente, e del.

Bicqucmarc , che nel Giornale del Rox,icr efamina in più

Memorie l'organica loro bruttura, e diverfi de' loro anda-

menti. Ma né l'uno ni; l'altro ragiona di una belliffima

qualità, che nobilita certe medufe, quella voglio dire d' efler

fosforiche . Né fo che quafta fpecie da altri fia fiata defcrit-

ta , e folo mi è noto , che Leflingìo afTerifce di averla vedu-

ta , fecondo che nelle fue Amenità Accademiche riferifce il

Linneo in quefle parole : DoSliJftmus Laflingius inter Hifpa-

Tìiam , & Americam vidit in alto mari medufas, aliaque 2.00-

phyta
,
pacata aqua , dijperfa per £quora , & noSiu infìar toti-

dem candelarum lucere ,
à" exortis Tjsntis jenjtm fubjìdere , &

lucem jitffocari

.

Ma queflo racconto è troppo tenue cofa per illruirci , e
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può foUeticare al più la curiofità, fenza punto appagarla.

Né io ftupifco della mancanza di offervazioni particolarizza-

te intorno a un tal fostoro , pochiflTime eflendo le medufe ,

che ne vanno adorne rimpetto a quelle che ne fon prive.

Nel mare Liguftico mi li è aperta l' occafione di elaminarnc

moltilfime, cosi nell'Adriatico, nell'Arcipelago, nel Bosforo

Tracio: ma nefluna vi era che di notte appariffe fplendente.

Solamente quella fortuna mi fi è offerta nello Stretto di

MeflTma. Qui adunque dimorato avendo più fettimane, ebbi

tutta l'opportunità di ftudiare le ricordate medufe, abbon-

dantiffime in quel canale di mare. Ma non è polfibile il da-

re a' miei Lettori qualche idea chiara e precifa di fifFatto

fosforeggiamento , fenza prima adombrar l'organifmo di que-

fl:i animali , e il modo onde nuotan nell' acque , e fi trasfe-

rifcono da luogo a luogo, giacché l'uno e l'altro hanno

rapporti troppo diretti, e inmiediati con la loro luce.

E per accodarmi al primo , la forma del corpo di que-

fte medufe f\ può comparare all'ombrello di un fungo, con-

vello per di (opra , e concavo per di fotto , la cui circonfe-

renza abbia il diametro di due, tre, o quattro pollici, fe-

condo la grandezza dell'animale, E a quel modo che l'om-

brello in più funghi li adottiglia verfo i lembi , tale aflbtti-

gliamento fi ofTerva nell'ombrello di quelli animali
(
giac-

che quindi innanzi mi varrò di tal voce ) il quale anzi ne'

lembi è trinciato di fottiliifime frange. E laddove la conca-

vità dell'ombrello nei funghi è per di fopra attaccata ad

una coloncina centrale, a quella dell'ombrello delle medufe

fono aderenti verfo il mezzo quattro corpi allungati, e ci-

lindrici , che coi Siftematici chiameremo tentacoli , oltre ad

altri otto laterali, e più fottili inerenti longitudinalmente

alle interne pareti dell'ombrello. Ma quelle nozioni genera-

li abbifognano di qualche particolarizzato dettaglio.

L'ombrello d' ognuna di quelle medufe nelle parti elle-

riori è leggermente conveflò, e qui la fuperficie è levigatif-

fima, e fempre coperta di un umido velo, ancorché l'ani-

male fia fuori dell'acqua. La maggior cralTizie dell'ombrel-

lo è nella parte più aita; va poi fcemando nelle parti infe-

riori. L'incavo dell'ombrello prefenta nella parte più eleva-

ta un'apertura, che mette in una fpecie di borfa gelatinofa,

comunicante
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comunicante con quattro fori laterali . Per effi adunque en-

tra r acqua marina , ne efce per 1' apertura , e vicendevol-

mente l'acqua che penetra per quefta , attraverfata la borfa,

ne fcappa pei quattro fori . Nò fono punto reftio nel pen-

fare , che tale apertura fia la bocca di quefto vivente, e che

la borfa faccia le veci di ftomaco, almeno di ricettacolo,

dove fi digerifcano i cibi; quantunque poi non ve gli abbia

mai trovati dentro, ma mi iìa fempre apparita vuota.

La feflanza dell'ombrello è così dilicata, cosi tenera,

che un filo agevolmente la taglia; ed infieme è dotata di

tale trafparenza, che non la cede al più terfo crifiallo. Nel-

la mafiima parte di lui il coltello anatomico, e l'occhio ar-

mato di lente non vi fcoprono vafi , né fibre , né altre parti

diffimilari, che fi manifeftano nei più degli animali. Prefenta

l'afpetto di una fempliciifima gelatina omogenea. Solamente

alla fommità dell'incavo fi fcoprono quattro piccioliflìme ma-

taffc di lunghi e fottili corpicelli aggrovigliati, e inteftinifor-

mi , aderenti ad un intralciatiffinio ammaffo di tubetti trafpa-

renti(fimi, di colore argentino, e di pareti abbaftanza eladi-

che
,

per confervare la rotondità del lume, qualora vengano

per traverfo tagliati. Più efami fu loro intraprefi mi hanno

moftrato , che non conducono liquore di forta . Tanta analo-

gia con le trachee degl' infetti i^arcbbe ella badante a farci

penfare, che tai tubetti foffero per avventura desinati al me-

delìmo ufo? Comecché fia, non farà difdicevole 1' appellarli

tubetti trachiiformi

.

Nella guifa che alla parte più aita dell'incavato ombrel-

lo fi mirano i defcritti organizzati corpicelli , oflervafi ai

lembi interni del medelimo un' altra organizzata ftruttura ,

confidente in un fottilidimo teflùto mufculofo, che dall'imo

fondo afcende per lo fpazio di mezzo pollice, ed anche d'un

intiero pollice, fecondo la groflezza delle medufe ; e dove

efiile cotal telTuto, la fomma trafparenza dell'ombrello rima-

ne alquanto ofcurata

.

Ora parliamo dei tentacoli , e primamente dei più gran-

di, che detto abbiamo efièr quattro. Quefti con la parte in-

feriore fporgono dai lembi dell'ombrello, e con la fuperiorc

lì attaccano alle parti più alte del fuo incavo, prendendo

in mezzo 1" apertura , da noi creduta la bocca dell'animale.

Tom. VII. M m
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Ognuno di effi ha un leggiero fclco longitudinale, termina-

to da due appendici membranofe, bagnate da un umore at-

taccaticcio. Efaminati internamente, lì fcorgon comporti di

cordoncini mufculofi , ftrettamente combaciantifi , e per il

lungo diftefi , e nel mezzo chiudono un canaletto, che da

cima a fondo corre la lunghezza dei quattro tentacoli . So-

no abbaftanza diafani per lafciar trafparire al di fuora il ca-

naletto, il quale contiene più molecole globofe , che con la

predone del dito fu i tentacoli fi poflbno mettere in moto

,

e fare ufcire dalla parte inferiore di elfi tentacoli , oppure
da qualunque altro punto, ivi tagliandoli per traverfo

,

Gli altri otto laterali tentacoli fono di molto più fot-

tili, ma più lunghi, e quefli pure, oltre l' afpetto mufculo-
f , fono per tutta la loro lunghezza nel mezzo forati.

Adunque i tentacoli, così maggiori come minori, fi poflbno

confiderare come vafi o canali, quantunque, come vedremo
dappoi , ad altri ufi fiano deftinati . Debbo però dire , che è
fiata inutile ogni più fottile ricerca , ajutata ancora dai più

eccellenti microfcopj per ifcoprire circolazione o movimento
di liquidi in quefte medufe . Il corpo, e i loro tentacoli fo-

no d'un bianco fucceruleo trafparente, fenza mefcolamento
d'altri colori, i quali vagamente dipingono alcune altre fpe-

cie

.

Prefane una tra mano , non difciogliefi fubito , ficcome

e flato fcritto di altre. Rimane da prima intiera, eziandio

brancicandola; e le dita nel premerla fentono una mediocre

retiftenza. Solamente in feguito di alcuni minuti comincia

a mandar acqua, e continua a farlo in appreflb . E non è

j1 calor della mano, o la predione, che produca fimile ef-

fetto; tutto al più quefla ultima cagione lo accelera. Ponen-

dola adunque fu di una tavola , o fopra qualunque altro cor-

po, di li a poco prende a gocciolare, e feguita finché qua-

li tutta fiafi convertita in liquamento trafparentifiimo ; il che

accade dopo un giorno e mezzo , o due al più . Taluna di

queRe medufe afcende al pefo di once 50 , e tenuto efatto

conto del liquamento, in che a poco a poco fi è ridotta

col farlo entrare in un vafo, il fuo pefo fi trova mancar di

pochiflìmo da quello delle once 50 : e di quello calo a buo-

na ragione lì può accagionare la parte del liquore fvaporata
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durante Io fcioglimento della medufa . Quel che rimane di

lei, fono alcune lottili ed aride pellicelle , che pefate monta-

no a cinque o fei grani. Guftato quefto liquore, ha il fal-

fugginofo dell' acqua marina , e fatto fvaporare a liceità , la-

Icia nel vafo una quantità di muriato di foda , poco minore .

di quella che fornirebbe un pari volume d'acqua marina.

Cotefto falfo fapore fi fente egualmente, tocca con la lingua

la medufa nell'attuale fuo fcioglimento, oppure quando di

frefco è tratta dal mare, e lavata nell' acqua dolce, purché

il toccamento fegua, dove l'animale è ftato allora tagliato.

E' adunque chiaro, che l'acqua marina penetrando l'organi-

co tefTuto conftituifce la maflìma parte del volume di querti

animali. Il qual fenomeno, iecondo ch'io avvifo , è fingola-

riifimo. Almeno dei molti mollufchi marini da me efamina-

ti non mi ricordo di averne in tal genere trovato un fimile.

Debbo dire che cotale disfacimento di\ corpo delle me-

dufe, oltre l'accadere tenendole in fecco , fuccede del pan
nell'acqua marina pofta ne' vali , ove quefti fiano angufti , e

l'acqua di fpelfo non venga rinnovata. La cagione in ambi
i cali è la medefima, la leilone voglio dire, e la rottura

delle parti folide
,

per trovarli le medufe fuori dello flato

naturale , in grazia di che i liquidi non più imprigionati

nel corpo , flretti fono ad ufcirne . E però lì rende chiaro

abbaft-anza , che malgrado la niuna apparenza di organizza-

zione nella malTima parte del corpo delle medufe
, quella pe-

rò non polfiamo negarla , o almeno lìam forzati ad ammet-
tere una dilicatilfuna foflanza fpugnofa e bibace , che attrag-

ga , e dentro fé cuflodifca l'acqua del mare, quantunque per

la trafparenza, e fors' anche per l'eflrema Ibttigliezza del

teH'uto , fi renda invifibilc .

Efaminata tanto che balli la forma e la bruttura delle

nollre medufe , ragion vuole , fecondo che abbiam propollo

,

che paffiamo a divifarne i naturali movimenti , i quali dir

polliamo il principale attributo , che le caratterizza per

veraci animali. Tai movimenti non diflerifcon da quelli delle

medufe non fosforiche, e confiftono in una quali continua
reftrizione , e dilatazione dell' ombrello. Se adunque ftando

chini fu di una barca guarderemo attentamente una nuotan-
te medufa, allorché il mare è tranquillo, fcorgeremo por-

M m ìj
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gere avanti con direzione obliqua a! livello dell' acqua la

conveflità dell' ombrello , ed occupare il pofterior luo^o i

fuoi lembi : quefti poi ad ogni cinque o k\ fecondi fubira-

mente contrarli , e un momento dopo allargarli . La medu-
. ia , che fta fempre immerfa nelT acqua, e che in confeguen-
za ne ha fempre piena la cavità dell' ombrello , ad ogni re-

ftrizione o fiftole fpigne avanti l'acqua rinchiufa, e l'obbliga

ad urtare le interne parti di elfo ombrello, e con tale urto
la medufa fa un pafTo. Poco apprelTo fa nafcere un altra fi-

ftole, per cui da un novello urto, che dall'acqua riceve, è

fpinta più in là , e ripetuta incelfantemente cotal liftole , un
momento apprelTo feguita dalla dilatazione o diaftole , l'ani-

male progredifce localmente nel mare. Intanto i tentacoli

fporgono dagli orli dell'ombrello, in lungo dirteli, e inlie-

me aggruppati . E quello reciproco movimento , che quindi

innanzi per fervire alla brevità chiamerò ojciUaz.ione , è ne-

celTario alla medufa per nuotare , e recarli da luogo a luo-

go , altrimenti va al fondo, per edere fpecifìcamente dell'ac-

qua marina pili grave .

Queft' ultimo fatto, oltre all' efperienza avutane nel Ca-
nale di Dvleflina, l'ho verificato anche meglio ne' vafi pieni

d' acqua marina , dove rinchiufo avea più medufe . Qi^ii po-

teva anche avvertire più circollanze relative all'ofcillazione ,

che dato non mi era di notare nella nativa loro abitazio-

ne. Poteva a cagion d'efempio, marcare quanto ad ogni fi-

ftole {\ abbrevia la periferia dell'ombrello, la quale fi acco-

da a quella di un circolo; e vedeva che l'abbreviamento

era di due linee, di tre, o di quattro al più. Mi accorge-

va che l'ofcillazione rifedeva foltanto nell' ombrello, e che

era affatto indipendente dalla borfa, e dai tentacoli grandi

e piccioli; concioiliacchè recife interamente tutte quelle par-

ti, l'oi'cillazione profeguiva né più né meno. Vedeva inol-

tre che quantunque ella fi manifeffafie per tutta l'ampiezza

dell' ombrello , buona parte però di elio li moveva per

confenlb .

I feguenti tentativi me lo moftrarono chiaramente. Con
fezion trafverfale e parallela ai lembi io levava verfo le

parti fuperiori un pezzo circolare di ombrello del diametro

d' un pollice . Qi.iel pezzo più non ofcillava , e rendevafi
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fordo a qualunque filinolo. All'incontro 1' ofcillazione (1

aveva , e a lungo fcguitava nel rimanente dell' ombrello

.

Quefto rimanente lo fminuiva di più, col recidere trafver-

faimente dall'ombrello una novella circolare porzione. Nep-
pure in quefta porzione fi manifeftava alcun fegno di ofcil-

Lizione, intanto che efla continuava in quel refiduo di om-
brello. Con novelle recilìoni venni in fine a fcoprire la fe-

de, e l'origine dell' ofcillazione nelle medufe . Di fopra ho
ragionato di un teffuto fottilmente mufculofo, che dai lem-

bi dell' ombrello s' inoltra per un dato fpazio fu l' interno

delle fue pareti . Efpiato alla lente fi trova comporto di un
immenlb numero di fottilKlime fibre carnofe trafverfali, fra

fé parallele, e fommamente aderenti alla foflanza gelatinofa

dell' ombrello. Dall' agire di cotai fibre trafverfali , e dal

loro riladarfi dipende tutto il giuoco della ofcillazione. Ogni
qualvolta dunque elleno fi accorciano, la porzione dell' om-
brello , alla quale fono attaccate , e flretta a reftrignerfi , iL

che non può accadere fenza che il reflante dell' ombrello

vada foggetto a reflrignimento. Qiiindi Ci ha la fiflole nella

medufa . Dal che intendiamo anche la diaftole, nata dal ri-

lafTamento delle medeli.me fibre. Finche adunque fi priva

r ombrello di una porzione, dove non efifiono le fibrille

mufculofe; in efTo l' ofcillazione farà nulla: non così ove
vada unito ad una porzione delle medefime, ficcome T efpe-

rienza, e 1' ofiervazione me ne hanno ammonito. Levato di

fatti un anello di medufa fenza le fibre carnofe , e a mag-
giore chiarezza e precifione del tentativo, poflolo in afciut-

to fu di una tavola, non era mai che ofcillafTe ; ma ofcilla-

va bene, e per lungo intervallo, ove efiTo partecipaffe attorno
attorno di un giro di quelle fibre . Se poi fu la tavola ftef-

fa veniva collocato il folo anello, che dà ricetto a tali fi-

bre , il quale nelle maggiori medufe ha di larghezza oltre

un pollice , curiofo era il vedere , come ad ogni fiflole dive-

niva confiderabilmente più angufto .

Da quelli cimenti ne nacquero altri , che farà bene ac-

cennarli. Tagliava per traverfo in più pezzi 1' anello dell"

ombrello fornito di fibre mufculari . Ciò non pertanto ogni
pezzo ofcillava. E qui maravigliofamente appariva il giuoco

delle fibre in aiione . Adunque effe di tanto in tanto ìih-
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provvifamente G facevan più brevi , e allora il pezza dive-

niva più corto , e più groffo . Un momento appreffo ritor-

navano alla primiera lunghezza , e adottigliatofi il pezzo

,

faceva altrettanto, Tai movimenti ne' pezzi recilì emulano
bellamente quelli di un verme , che ftrifciando (ì allunga e

affottiglia , indi li accorcia, ed ingroffa.

Levava con delicatiifime mollette il mufculofo telTuto

ad una porzione di anello . Di prefente in lei veniva meno
ogni ofcillazione . Succedeva quali lo ftelTo , fé ne tagliava

folamente in più luoghi le fibre

.

Da quefti efperimenti evidentemente raccohì , primo che
la fede della ofcillazione è riporta nel fopra defcritto mufcu-
lofo teffuto: fecondo che la parte gelatinofa dell' ombrello
ofcilla per la immediata comunicazione, che ha nelle parti

inferiori con quefto teffuto : terzo che V ofcillazione non vien

meno ancorché le medufe dall' elemento nativo Ci trasferi-

fcano in terra. Per ore 24. le medufe più gro/Te pofte in

luogo afciutto , non lafciano di ofcillare , malgrado il fof-

ferto fcioglimento
,

per cui ritengono appena un terzo del

loro volume. Solamente verfo la fine di quello tempo l' ofcil-

lazione diviene picciola , lenta, interrotta. E quando anche

la crediamo affatto mancata ,• non lafcia fovente di rifvegliar-

fi per lo ftropiccio , e per le punture fatte al teffuto mufcu-

lofo dell'ombrello. Che anzi recifo. l'anello gelatinofo della

medufa, al quale è ftrettamente attaccato quello teffuto , e
fattone in brani l'anello, ogni brano con tali artifici ripi-

glia per qualche tempo l' ofcillazione . A far breve, quella

allora foltanto finifce
, quando quell' aggregato di fibrette

trafverfali o per mancanza di umidità li fecca , o per fover-

chio di quella fi corrompe, e lì sface..

Tanta pertinacia di movimento nelle medufe moribon-
de , e nelle medufe a bocconi recife , fembrerebbe una incon-

traftabile pruova , che il medefimo è indipendente dalla vo-

lontà dell* animale, come lo è il ritmo del cuore in una

rana, in una tefiuggine, in una ferpe, ove llrappato fia dal

torace di fimili amfibj . Pure non ardirei affolutamente af-

fermarlo . Parecchie volte olfervava in qualche baffo fondo

del Canal di Meflina le nuotanti medufe. Taluna dopo l'ef-

ierfi col mezzo della ofcillazione foftenuta per qualche tem-
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pò a fior d' acqua, lafcìato di ofcillare, foavementc calava

al fondo , tiratavi dal proprio pefo . Quivi reftava immobile
un quarto d' ora , mezz,' ora , ed anche più . Poi ripigliata

l'ofcillazione, fi vedeva a poco a poco afcendere , e reftitu-

irfì alla fuperficie dell'acqua. Tale altra medufa , fé la pro-

fondità, a forma d'efempio, ftata fofle di quattro piedi , fi fa-

rebbe immerfa fino a due, poi inforta la ofcillazione, no-

vellamente tornava a galla. La cedazione di quefto moto , e

la repriftinazione di efFo nelle addotte circoltanze , non par

che dipendano dall' arbitrio delle medufe? Lafcio tuttavia

all' illuminato Lettore il farne giudizio, a me baftando fu

tal propolìto la fchictta , e fedele narrazione dei fatti

.

Non voglio preterire un movimento d' altra natura

,

che iì offerva ne' maggiori tentacoli , e nei lunghi e fottili

corpicciuoli Jitefliniformi . E per conto dei primi, poflìam

dire che cotal moto fi fcorge meglio , ove fiano fiaccati

dall'animale, che allora quando fanno un tutto con lui. Se

adunque rafente la concavità dell'ombrello, alla quale fi at-

taccano, vengan recifi, e ponganfi fu la palina della mano,
fcorgefi in loro un lieve divincolamento, che rendefi anche

più fenfibile nelle membranofe loro appendici, e-che perfeve-

ra in efie quantunque dai tentacoli fiaccate. Ma cotal moto
in breve finifce, non oftante che <juefl^i corpi fiano tratti

dalle più vivaci medufe.

Più durevole, ed anche più forte fi è il movimento dei

corpicelli intefl:iniformi , che detto abbiamo formare come
quattro matafiìne ; le quali fon pofle prefio ai fori laterali

dell'ombrello. Se adunque o fi lafcino in luogo, o fi levino

dall' animale, e fi ftendano ia qualche piano, o dentro l'ac-

qua marina, prefentano que' fenomeni fiefli , che con piacere

ofierviamo negl' intefiini , a cagion d' efempio d'un cane, fé

da lui tuttora vivo fi firappino, e fi ofiervino . Sappiamo
che per qualche tempo non cedano di mofl:rare il moto pe-

rifialtico, per cui a guifa di vermi, o di onda placida ora

in un fito, or nell'altro vanno, e ritornano. Sappiamo in-

oltre che cefi'ato ogni movimento
, per poco fi rifveglia

( almeno per un dato tempo ) mediante gli ftimoli. Simili

moti ho fcoperti nei fopra defcritti intefiiniformi corpicini,

i quali avendo io ritrovati internamente concavi , e conte-
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nere nella loro cavità una liquidiflìma dilicata materia, non

efiterei molto a crederli veraci inteftini . D' altronde la com-

pofizione delle loro tonache, come pur quella de' tracheifor-

mi tubetti è d'indole diverla dal rimanente del corpo. Al-

meno allorché quefto per lo fcioglimento è maffimamente

confunto ,
quel doppio genere di piccioli tubi confervafi in-

tiero; anzi negl' inteftiniformi il movimento vermicolare fuf-

iifle ancora .

Dopo l'aver ragionato dell' organifmo , e dei moti ap-

partenenti alle noRre medufc , dobbiamo farci a defcrivere la

Angolare proprietà che hanno di efl'er fosforiche. II qual fe-

nomeno forma il primario oggetto del prefente difcorfo . Se

adunque a notte incominciata fu di un baflb legnetto entre-

remo nello Stretto di Mcflina, recandoci ne' luoghi predo

terra, dove i' acque fono in piena calma, l^medufe, che

quivi fogliono efiere più frequenti , manifeftano un principio

di luce, che crefcendo le tenebre acquifta intenfità, ed am-

piezza, rapprefentando ogni medufa unica fiaccola vivace,

che fi dà a vedere a qualche cento paflì all'intorno , ed ac-

coftandofi a lei, quel brillante fosforo lafcia difcernere la for-

ma del fuo corpo. Cotal luce, ove il vefpertino crepufcolo

fìa eftinto,è di un bianco vivace, che ferifce l'occhio, quan-

do anche l'animale a 35. piedi giaccia fott' acqua . Siccome

egli ofcillando fi trasferifce da luogo a luogo , così il lume

è errante, ed è più forte nella fiftole, che nella diamole.

Talvolta per un quarto d' ora, per mezz'ora, e di vantag-

gio è continuato , ma qualche altra improvvifamente d

eflinguc, fenza più ricomparire, fé non fé dopo un trafcor-

fo intervallo. Qi-iella interruzione di lume mi indufle a fo-

fpettare , che eflò dipendeflè dalla ofcillazione delle medufe

,

la quale per qualche tempo rimanendo fofpefa , fofpendefie

pure ogni fosforeggiamento . Cos\ fappiamo efiere interrotto

il picciol fosforo delle terrefiri \olanti lucciolette, il quale

ad ogni vibrazione del corpo Ci accende, e nei momenti di

quiete fi fpegne . Somigliante alternazione è ftata da me
fcoperta nelle lucciole marine. Ma dentro al canale di Mef-

fina non era fi facile 1' avverare o il difiruggere le mie fo-

fpezioni . Avvifai adunque di cfaminar le medufe ne' vafi

pieni d' acqua marina, do^-e più giorni reitan vivaci, qiian-
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do quefta frequentemente fi rinovelli , e la capacità de' va(ì

iìa grande (a) . Qui il fosfereggiamento per nulla effendo

inferiore a quello, che in mare fi ofTerva, potei perfpicua-

mente vedere , che fino a quando le niedufe non interrotta-

mente ofcillano, eflb è continuo, e folamente più accefo

nella fiftole, che nellla diamole, ficcome oflervato aveva fui

mare. Ma venendo meno o del tutto, o per intervalli l'ofcil-

lazione , il fosforo indebolifce si fattamente , che da occhi

racn cauti fi giudicherebbe fpento interamente . Poffo io fteC-

fo addurne la fcguente pruova. Nella ftanza , dove io dormi-

va nel mio Albergo in Medina, efiftevano da più giorni in

alcune fecchie piene d' acqua di mare molte medufe . Di-
menticato avendo di fare cangiar l'acqua in una fecchia , le

medufe rinchiufevi fofFerto avevano moltiirimo, né più ofcil-

lavano quando le vilitai; lo che fu una fera poco apprefib

il tramonto del Sole. Il fosforo allora più non appariva fc

non quando maneggiando le medufe, le faceva per un pòdi
tempo ofcillare. Per tre ore feguite di quella notte io re-

ftai nella medelima ftanza, fedente al tavolino per notare le

cofe oflervate nella fcorfa giornata ; ed in quel tempo corfo

efiendo due volte con l'occhio fulla fecchia, la trovai pie-

namente ofcura, nonoftante che in altra camera fofie fiato

trasferito il lume della candela. Pure levato ellendonii in-

nanzi giorno, e nella ofcurità apprelfatomi alla fecchia, che

giaceva in un angolo della Itanza , non lafciavano le mo-
ribonde medufe di tramandare una pallida sì , ma patentillima

luce, della quale mi accorli innanzi di farmi fopra al vafo

,

abbenchè elleno fofiero abbandonate ad una intiera quiete.

Era facile il ripetere 1' efpenmento in altre medufe ,

ed era importante il farlo; el'elito da eguale fuccefib fu co-

ronato. Dirò inoltre, che non ceffano affatto di rifplende-

re , fé non quando dopo morte cominciano a imputridire,

Raccolfi adunque , che il fosforeggiamento in quefii animali

non pofTiam dire , che abbiafi interpolatamente , voglio dire

quando ofcillano, ma che nelle ofcillazioni è mafiimamentc

(a) Quella fperienza, e 1' altre feguenti fu i fosfori delle roedufe fono quiii Tempre
fiate inftituiie nelU olcuruà della colie •

Tom. VII. Nn
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più grande e più vivace, rimanendo però negl' intervalli di

quiete un debil lume , che non può effere avvertito , che

avendo gli occhi purgati dalla luce de' circoftanti oggetti ,

come conceduto mi era , quando appreflo 1' avere dormito

in una ftanza tenebrofa pafTava prima del punger dell' alba a

quefto genere di oflervazioni . E cotal pratica imparata

dall' efperienza, cmmi ftata fruttuofiflìma in più altri tentativi

fui fosforeggiare delle medufe , i quali in feguito riferirò.

Che fé in vece di affidar le medufe all'acqua nativa, (i

lafcino in fecco, il lume continua a manifeftarlì affai chia-

ro, finché perfevera l' ofcillazione , cioè a dire per non bre-

ve durata, decrefcendo però mfcniìbilmente in ragione della

diminuzione di cotal moto; il che fuccede egualmente den-

tro de' vali. E qui pure quella fpecie di barlume negl'inter-

valli all' ofcillazione frappofti languidamente l'occhio ferifce.

Ma fui propoiito delle medufe pofte in afciutto mi fi è
offerto un fatto , che per la qualche ftranezza fua giudicato

avrei accidentale, fé per replicate prove tornato non foffc

r ifleffo . Giaceva da 22. ore fu d'un bianco foglio di carta

una medufa , che ceffato aveva di vivere , e che anzi per la

maggior parte fi era fciolta in liquame. Ogni traccia lumi-

nofa in lei era fmarrita . Trovandomi avere fulla tavola un
bicchiere d' acqua puteale , quafi fenza riflettervi ve la cac-

ciai dentro, e fubito calò al fondo, dove rimafe immobile:

ma con mia forprefa immantinente fi fece fplendida , e tale

ne fu lo fpkndore , che io legger poteva i groffi caratteri

.

L'acqua altresì divenuta era chiariffima , ed immerfovi un
dito, lo vedeva con la maggior diftinzione. Penfato avendo

che altrettanto, e forfè meglio avvenir doveffe nell'acqua

del mare, lo empiei di quella, verfata via quella di pozzo.

Suir iftante ogni luccicamento difparve. Alla falfugginofa fur-

rogai di nuovo la dolce, e ricomparì belliflìmo il fosforo.

Analogo a quefto fenomeno, di che non faprei render

ragione, fu il feguente . Un'altra medufa già morta, e che

da qualche tempo più non fi fcorgeva fplendente , trovavalì

in fecco fu d'una fineftra delle mie flanze nell'ore nottur-

ne . Sopraggiunta allora una pioggia leggiera , ogni goccio-

letta che cadeva fu lei, (i trafmutava in un brillante lumici-

no , e in pochiiFimo d'ora ne rimafe tutta vagamente vedi-
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ta , ed ornata. Lo che non accadeva punto, imitando io la

pioggia con ifpruzzoli d'acqua marina.

Fin qui quali fempre confiderata abbiamo la luce delle

medufe, quale fi offre da fé. Ora gettiam Io fguardo fu quel-

la, che fa nafcer l'arte. Dico adunque che la commozione
delle loro parti non folo è atta ad accrefcerne il lume, ma
ad accenderlo, ove apparentemente fpento ne fia. Facendole
palTare dal mare ai vali , brillantiflimo ne è il fosforeggia-

mento : tuttavolta crefce d'intenfità, fé prefe fra le dita il

agitino dentro all'acqua, o veramente fé il loro corpo fen-

ta lo ftropiccio della mano. Similmente fé pel lungo foggior-

nare dentro a' vali ne infievolifca la luce
,
quefla rinvigorifce

per la fregagione. Ed il fimile fuccede in afciutto. Ove poi

perduta fiali ogni apparenza di luce, co' mentovati artifici fi

riacquifia fubitamente. Quefti accrefcimenti però, e quefii ri-

forgimenti di fosforeggiamento fono paffaggieri , eftendendofi

poco più in là del tempo , in che da noi agitate vengono le

medufe. Inoltre il licomparire del lume non ha luogo, fé

non quando l' animale conferva qualche interezza nelle par-

ti ; altrimenti l'opera della mano, o di qualunque altro cor-

po torna fruftranea

.

Ma trattando dentro all'acqua le medufe, pafla in lei

quella proprietà del fosforeggiare ; il che per altro fi verifi-

ca ancora lafciandovele dentro immerfe ; e l' efperimento fuc-

cede viemmeglio nell'acqua dolce, che nella falata , veduto
avendo che in eguaglianza di cofe , il chiarore della prima è
quafi doppio di quello della feconda . Adunque con le nofire

medufe poflìam creare fosfori artificiali

.

Emmi piaciuto di eccitarne alcuni con 1' acqua di poz-
zo, ficcome ai medefimi pia accomodata, e di provare con
effi alcuni curiofi tentativi. In tredici once di quefV' acqua
pofla in un bicchiere di criftallo furono da me fpremute due
grofie niedufe, pefcate allora dal mare. L'acqua lì fece tor-

bidiccia, ma iniìeme talmente fplendida che illuminava aflai

bene una ftanza . Ma il fosforo non fu di molta durata. Do-
po 22. minuti cominciò ad ecclifiarfi, e fcorfa un'ora e mez-
zo fini . Qui però 1' agitazione fu valevole a reftituirlo , co-

me detto abbiamo, che fatto lo aveva nelle medufe apparen-

temente non pili fosforiche. Se adunque con un baltoncello,

Nn ij
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od anco con le dita commoveva l'acqua del bicchiere, Io

iplendore ricompariva, fempre tuttavia minore in proporzio-

ne del tempo trafcorfo. Vidi però, che quanto più l'agita-

mento dell' acqua era gagliardo , tanto piìi intenfo brillava

il fosforo. Il quale per altro, celiata l'agitazione, era poco
più che momentaneo , nella guifa a un di prelFo che ii è

detto delle medufe

.

Sebbene quando l' acqua per la commozione delle Tue

parti non è più atta a fosforeggiare , può divenirlo median-
te il calorico. Quando mi efercitava in quelle fperienze , la

temperatura era tra il grado 21. e 24. del Termometro Reau-
muriano . Se adunque dentro a quelli gradi l'acqua ne' bic-

chieri
, quantunque fommamente commolTa ,

più non defTe

luce, la ripigliava però nel 30."^, e rendcvad anche più vi-

vida in una più alta temperatura, purché non foffe troppo
forte, giacché allora del tutto edinguevafì

.

Oltre l'acqua fperimentai altri liquori, e taluno che
creduto avrei inetto ad imbeverfi del lume delle medufe , lo

fcoperfi opportunilfimo . Tale fi fu l'orina umana, che per
l'intendtà e per la durata de! fosforeggiare non fu inferiore

all'acqua dolce. Ma nefTun fluido fi portò meglio del latte,

Quefto era vaccino. Una fola medufa adunque, e quella di

mezzana grandezza, brancicata dentro a 27. once di coteflo

latte , lo refe tanto rifplendente , che a 3. piedi il potevano
leggere i caratteri d'una lettera. La durazione di quello fos-

foro fu anche maggiore di quella dell'acqua. Dopo undici

ore, da che ve lo aveva inflillato dentro, confervava qual-

che lucidezza. Ed ove quefla veniva tolta, l'agitazione del

latte la reflituiva, come pure il calorico
,
quando l'agitazio-

ne a tale effetto era divenuta impotente.
Ripetuta nel medelimo latte l'efperienza , Io verfai dal

bicchiere, e lo lafciaì cadere fui pavimento della llanza, an-

fiofo di vederne le confeguenze. Quando era in aria forma-
va una fpecie di cataratta bianchiflìma , e fplendidiffima , e

quando toccava il fuolo, creavafi improvvifamente un laghet-

to di luce , eziandio più forte , ma che pochi flanti dopo
cccliffava, e fattafi fempre più pallida e fmorta , a capo di

cinque minuti o in quel torno del tutto finiva.

^
Se la mano venga imraerfa nel latte fosforeggiante, ia-
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di ne fia edratta , Ci dà a vedere nobilmente inargentata
,

quantunque tal colore preftamente fvanifca, ma torto ancbe

ritorna, febbene momentaneamente, o firopicciando la ma-
no , o Saldandola . E cotal luce oltre le carni fi appicca

egualmente ai pannolini, come io l'offervava in uno fciuga-

mani, che con un fuo lembo toccato aveva il latte lumino-

fo . E il ricomparire del lume già fpento torna qui lo flef-

fo o col fregamento, o coli' accrefciuto calorico de' panno-

lini .

Qi-iando m'interteneva in quede fiilche curiofità , mi av-

vidi quanto una forte percofTa del latte contro di un duro

oftacoio fia valevole a far rinafcere in lui il fosforeggiamen-

to perduto. Quel latte che al più forte fcuotimento dentro

a' vali li moftra refrattario a dar luce , fé fi lafci cadere fui

pavimento, in quel che lo percuote, iì fa rifplendente ; e

più vivace ne è il lume, fé più violento ne fia l'urto. Co-
si nell'ore notturne fé verfava cotal liquido da un'alta fine-

flra, finché rimaneva in aria, non lafciava difcernere alcun

chiarore, ma nel ferire la terra, brillava di vivaciffima lu-

ce, che in breve però lì facea morticela, e difpariva .

1 fenomeni fin qui ricordati non competono però al

latte efclufivamente ad altri liquori. L'acqua, nominatamen-
te la dolce, li manifefta, ma il latte nella vivezz.a , e nella

tenacit.^ del fosforo e preferibile a tutti .

Ma un rilevante problema richiedeva da me ogni poflì-

bile attenzione per tentare di fcioglierlo. Il fosforo nelle

noftre medufe fi efl-ende egli a tutto il corpo , o ad alcune
parti foltanto? Lo fcioglimento non poteva ottenerlo da ef-

fe, allorché nuotan nel mare. Oltre che i tentacoli per gia-

cer fottovia, rimangono allora in parte coperti dall'ombrello,

r agitazione fpontanea delle medufe , e quella che fuole ave-
re il mare, nuli' altro mi lafciavan difcernere che un globo
di luce . Mi refi-ava dunque a far quefte indagini fu le me-
dufe nell'acqua de' vafi , che procurai che fofler di vetro,

potendo così veder tutto il corpo, quando l'animale brilla

all'ofcuro. Sebbene da prima non mi fu dato l'avere quelle

precife contezze , che io andava cercando . Tratta del mare
una medufa, e porta vivaciffima ed ofcillante in un vafo ri-

pieno di frefc' acqua marina
,

pareva che tutta quanta fofTe
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luminofa. Solamente la luce era pili viva ai tentacoli gran-

di , e ai lembi dell'ombrello. Io reftava però dubbiofo , fé la

minor vivezza nell'altre parti fofle una derivazione della

maggiore, oppure fc ivi rifedilfe più debole. Lafciai che fi-

niflè l' ofcillazione per la vicina morte dell'animale. Detto

abbiam già, che anche allora qualche luce fi rende fenlibile

,

purché gli occhi noftri rimanendo a lungo nelle tenebre pur-

gati vengano da ogni lume degli oggetti efteriori . Qui co-

minciai ad avere dei rifchiaramenti. In quella total quiete

della raedufa lucevano debolmente i lembi dell'ombrello, non
le altre parti di elTo : e men debolmente lucevano i maggio-

ri tentacoli . A vvifai adunque , che in quefte parti fofle la

vera fede del fosforo: e i fatti che or paffo a raccontare

mi moftrarono di non aver prefo sbaglio. Se con forbice af-

filata a medufe allora pefcate iì recida attorno l'ombrello,

e fi fepari da' lembi fuoi , i quali allora vengano a formare

un anello, che abbia di larghezza cinque o fei linee, e fé

fu quefto anello pafli il dito, di prefente fosforeggia nella

parte, dove è toccato . Similmente fé I' anello venga in pez-

zetti tagliato , ogni pezzetto in toccandolo manda luce , e

feguita a farlo per un tempo non tanto breve , Per 1' oppo-

fito il rimanente dell' ombrello fpogliato dei tentacoli , e

dell'altre fue appartenenze, quantunque di eftenfione incom-

parabilmente maggiore di quella dell'anello, rimane total-

mente ofcuro, per quanto iì ftropiccì, fi comprima, fi ta-

gli , o in qualunque altro modo fi tormenti .

Ma tutto quel tratto dell'anello che fosforeggia, è ve-

flito internamente di un teffuto mufculofo, di cui abbiam

già più fopra ragionato. Sarebbe mai quello l'autore del

fosforo 5 o almeno concorrerebbe comunque a produrlo? Ho
fcoperto che nò, poiché {laccatolo interamente, il fosforeg-

giamento fi aveva come prima: ed ho altresì trovato dipen-

der quella luce da un umore denfetto, e tanto o quanto at-

taccaticcio, che bagna e Ipalma il fondo dell'ombrello: il

elae viemmeglio vedrem quinci a poco.

Ma non evvi parte che faccia di sé moftra più vaga

,

e più apparifcente di cotal luce, come i tentacoli più gran-

di. Se quelli adunque o feparatamente, o infieme uniti Ci

prendano fra l'indice, e il pollice, e le due dita li fcorra-
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no da cima a fondo , generafi un vivaciflìmo folco di luce

,

che dura alcuni fecondi; e l'efperimento medefimamente fuc-

cede , ove dall' animale (laccati fiano i tentacoli . E poffiam
ripeterlo con buon fucceflb le otto, le dieci, ed anche le

dodici volte, purché altrettante fi rinovelli il fregamento
delle dita , col divario però che la luce fi fa Tempre mino-
re . E manifeftiflìma ne è la ragione . Qui , come ai lembi
dell'ombrello, il fosforo ha la fua fede in quell'umore al-

quanto denfo e vifchiofo. Dal replicato fregare i tentacoli

viene portato via dalle dita, alle quali fi attacca. E da ul-

timo del tutto vien meno ogni luce. Altrettanto fi avvera
nei nominati lembi, e nella borfa attaccata all'interno fupe-
riore dell'ombrello, giacché ella pure, toccata che fia, fos-

foreggia alquanto; né quefia tampoco lafcia d'efTcre fupf.rfi-

cialmente bagnata da quel vifcido umore. Per i molti e va-
riati miei tentativi non ho faputo trovare altre parti in que-
fti mollufchi , che dotate fiano di tale luminofa qualità. Que-
fte adunque fi riducono a tre; i tentacoli più grandi, che
primeggiano nel fosforeggiare; a quefti tengon dietro i lem-
bi dell' ombrello , ed in fine la più fcarfa luce fi ofTerva nel-

la borfa comunicante con quell'apertura dell'ombrello, che
è forfè la bocca dell'animale. E quefti fosforeggiamenti fi

ottengon del pari dentro l'acqua marina, che fuori: brilla-

no poi più nella falfugginofa

.

Che poi detto umore
, per quanto agli occhi noftri ap-

parifce , fia l'artefice del lume nelle nofire medufe, iì rende
chiariamo dai feguenti fatti. Se il pollice, e 1' indice nell'

ore notturne toccava or l'una, or l'altra delle tre parti in-

dicate, ma in ifpezieltà i maggiori tentacoli, vi fi attaccava
una porzione di detto umore, e allora vivamente fosforeg-

giavan le dita . Se la mano raccolta in fé ftefla afferrava le

radici dei fuddetti tentacoli, e giù ne fcendeva fin dove fi-

nifcono, l'intera palma rendevafi brillantiffima ed infieme vi-

fchiofa . E fé replicava il medelimo giuoco , ricompariva fu

la mano il fosforo , finché quelle parti ritenevano qualche
porxioncella di fiffatta appiccaticcia foftanza, ed ove fpoglia-

te fé n'erano interamente, più non davan luce di forra. Per
r oppofito palpando io il rimanente del corpo di quefti ani-

mali 5 non più r umore mi Ci attaccava alle dita , e quefieri-
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manevano ofcure . Se poi con un coltello rafchiava detto

umore, e Io faceva cadere in un bicchiere pieno d'acqua o

di latte , e con le dita , o una fpatola ve lo temperava den-

tro , i due fluidi divenivan fosforici. Il che non accadeva,

incorporando ad etìi il fugo efprellb da altre parti delle me-

dufe . Qui adunque conobbi , che quando li fpreme il corpo

d'una medufa in qualche liquido, non è già ogni foftanzadi

ella 5 che gli comunica Io fplendore , ma quella folamente di

che abbiam parlato, che riiìede nei tentacoli grandi, nella

borfa, e nei lembi dell'ombrello. Perchè poi dotato egli fia

della facoltà fosforica, gli è d'uopo che iia recente, o tol-

to almeno da medufe, che di poco ceiTato abbian di vivere.

Altrimenti come è inetto ad ornarle di luce, lo è del pari

a comunicarla ad altri corpi.

E qui noteremo in paifando un divario rilevantiflìmo

tra le prefenti medufe , ed altre affai prima da me oflervatc

in altri mari. QueRe ultime vivendo, o morte di frcfco ,

non fono punto fosforiche; lo diventan foltanto , allorché

infradiciano e impuzzolifcono. Quelle per contrario di che

or ragioniamo, producono, ficcome abbiam veduto, effetti

oppoffi

.

Per le oflervazioni , e fperienze fparfe in quefia Memo-
ria fi raccoglie baftantemente, che il liquor generato dal di-

sfacimento delle medufe è diverfo da quello del fosforo,

giacché il primo li eftende , e s'interna per 1' intero corpo

della medufa, e il fecondo ha la fua fede in tre foli luo-

ghi . Tuttavolta gioverà avvalorare quella pruova per i due fe-

guenti breviffimi fatti. Spremuto dai maggiori tentacoli il

fugo appiccaticcio, ceda ogni lume, come fi è detto, fenza

che ceffi però di gemer da elfi novello liquore , che anzi fe-

guita ad ufcirne fino all' intera loro diffoluzione . Di più

lecili per lo traverfo i mcdcfimi ad una frefca medufa, e

per confeguenza brillantiffima, il piano del taglio rimane te-

nebrofo , non oftante che da eflb venga fuori abbond.inte li-

quore: e il lume fplende foltanto fuperfìcialmente , cioè a

dire dove rifìede l'umor fosforico. Sono adunque due foflan-

ze diverfvi . E di vero non oflante che per la mancanza di

mezzi io non poteffi analizzarle chimicamente, il folo fenfo

del gufto balta a deciderne fondatamente. Il liquamento in

che
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che fi rifolvon le medufe fosforiche è notabilmente falfo, e

la falfedine , come abbiam veduto, fi ha in grazia del muria-

te di foda, di cui eflb abbonda. Non è dunque a ftupire,

fé non fia incomodo all'organo del gufio, ficcome ho fperi-

nicntato in me iìeiVo . Ma lo è bensì moltiffimo il liquido

fosforico, che riefce anche molefto alle parti delicate della

cute, fé inavvedutamente giunga a toccarle. Due fiate la

curiofità mi ha tentato a guftarlo con la punta della lingua.

Il fenfo in me cagionato è ftato quello di un urente bru-

cione, che ha durato piìi d'un giorno. Simile affezione, ma
grandemente più dolorofa, l'ho a mal tempo in un occhio

provata , per una goccia di elfo cafualmente fopra cadutavi

.

Il rovefcio medeiìmo della mano ne foffèriva fempre alcua

poco, fé a lungo toccava quefti animali

Non vogliamo però pretermettere , che l'eccitamento dì

queflo molefto prurito non è riftretto a queflo umore fosfo-

rico , fofTerto avendolo ancora da medufe non fosforiche efami-

nate al Golfo della Spezia , come noto in un mio Prodromo

ftampato nella Società Italiana. Quindi intendiamo che Ari-

ftotile , e Plinio non avevano il torto di chiamare ortiche

coliflatti mollufchi, quantunque d' altronde lia fermo , che al-

cune fpecie di tal genere fono affatto innocenti , come le

efaniinate dall' illuftre Reaumur alle coffe del Poitù ^ e le

fperimentate da me nel Bosforo Tracio , e altrove.

A compimento della fforia di queffi animali poche co-

fe mi reftan da aggiungere. Faceva quefte mie oflervazioni

di ottobre. Allora lo ftretto di Meflina ne era abbondan-

tiHimo, fingolarmente in vicinanza del Lazaretto , dove l'ac-

qua era tranquilla. I firi del mare che fono in calma, fono

i più favoriti per loro; certa cofa è almeno, che per quanto
ofcillino le medufe, non poflbno tener forte contra l'onde agi-

tate
,
per cui vengon cacciate alla fpiaggia, come ho veduto ia

altre parti del nominato Canale. A Metfina fi chiamano ^row/,

e da que' marinai vengo accertato , che ivi fi trovano in ogni fta-

gione . Ne' marittimi miei viaggi attorno all'lfole Eole, non

ne ho veduto che due in tempo di notte nel Canale di Vulca-

no, fcoperto avendole dal loro fosforo, e le trovai efTere della

medefima f;ecie delle già dsfcrittc. A Lipari fono notiffime ,

e con viva efpreffione candcllieri di mare fi appellano.

Tom. VII. Oo
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Una volta nel nominato Stretto ne ofTervai una, che

per via di quell'umor vifcido aveva un pefciolino attaccato

ai tentacoli , e i pefcatori mi atteftano, che iimil cofa fi ve-

de non infrequentemente. Opinerei pertanto, che tai minu-

ti viventi , e forfè altri analoghi ferviffero alle medufe di

cibo, e quindi che i tentacoli fuffero come una rete per im-

pigliarli col loro vifco, quantunque fieno desinati a qual-

che altro ufo, come quello di dar luce. Quefta veggo pure

effere (lata l'opinione di Plinio .

Ho qualche fofpetto, che tai mollufchi fieno ermafrodi-

ti', in quanto che ogni individuo abile fia a propagare la fpe-

cie fenz.a l'altrui commercio, come fi ofierva in aflailfimi al-

tri viventi di mare nella clafie de' vermi . Lo congetturo

non già per non averne mai vedute due infieme accoppiate,

ma per aver trovata medefimezra di organifmo in tutte quan-

te le efplorate da me, che afcendono a più centinaia. La
fomma trafparenza de' loro corpi mi offeriva 1' opportunità

di poterne mirare l'interno, e cercare fé nafcan da uova, o
da feti; ma nulla di ficuro emmi riufcito di apprendere. So-

lamente in taluna delle grandi mi fono appariti a pochidìma

diftanza dai tubetti tracheiformi dei numerofi aggregati di

palline, che non ho mai vedute nelle picciole medufe, ed la

altre più corpulente qucfte palline mi fi fono offerte maggiori
;

il qual fenomeno mi ha fatto correr per 1' animo , fé perav-

ventura que'corpicciuoli foffero uova; ma la neceffità di do-

vere partir da Mcffina , lafciò mio mal grado quefta impor-

tante ricerca indecifa.

Quefta novella fpecie di medufa potrebbe nemenclarlì

così . Medufa phofpborea orbicularis con'vexiufcula , margine

fimbriato , fubtus quinque cavitatibus , tentaculis quatuor craf-

fioribui centralibus , oiio tenuioribus latcralibu.s lon^ioribus

.
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Del Sig. Dott. Giuseppe Bonvicini

Al Sig. ProfefTore Michele Girardi.

ALIorchc mi flimolafte colla gentiliflìma volìra lettera a

dirvi il parer mio intorno al fentimento della vifta

nelle Lumache noftrali , io era già per rifpondervi ciò, che

pur mi dite, avervi rifpoflo tant' altri affai più di me capa-

ci a contentare le voftre brame . Ancor io mi trovava in

biiona parte perfuafo fu la fcorta di valenti Naturalifti , che

queffe beftiuole avedero fu l'apice de' loro cornetti, o tento-

ni, fé così chiamarli vi piace, occhi baftanti a diftinguer

bene gli oggetti, che le circondano; ma riflettendovi più

feriamente in quelle poche ore, clie in mezzo a ftudj più

ferj foglio con piacere donare allo ftudio della Zoologia , e

da me inflituite alcune picciole fperienze, m'hanno quefte

meffo nell'animo più d'un dubbio ; anzi ve lo confeffo colla

mia folita ingenuità, mi fanno piegare verfo la contraria

opinione. Io ve ne darò uà breve dettaglio, e voi da fag-

gio, che liete, ne farete quel conto, che 11 faran meritato.
Voi al certo non ignorate , che V infigne fìlofofo Ari-

Jìotele fu uno tra i primi , che cieche vollero le noftre chioc-

ciole , e qualunque altra fpecie di animali teffacei . Egli aper-

tamente ce ne adicura nella fua lìoria degli Animali ( lib. 3.

cap. 22.); benché a me fembri , d'aver egli gratuitamente
ciò afferito fenza forfè difcendere a replicate efperienze per
inveftigarne la verità, giacché nel luogo fleffb cieche pur
pretende le talpe fenza ulteriore difamina , in tempo, che
dai moltiplici tentativi fatti fu quello picciol quadrupede,
fi fa, che la natura d'occhi baftantemente il provvidde . A fif-

fatta opinione l'erudito Plinio lì fottofcriffe fenza cercar più
oltre, o tratto a cosi penfare dall'autorità di quel grand'

uomo , o non potendoli perfuadere , che quelli animaletti re-

calfero nella cima delle loro corna , ed in luogo sì Itran»

Oo ij



quegli occhi , che gli altri animali in fronte portavano. Voi

ben vedete, mio pregiatiffimo Amico, quanta forza aver do-

vea l'opinione de' due citati Filofofi fui comun fentimento

in un' età fpezialmente , in cui per mancanza de' più acconci

flrumenti l'anotomia, e le oflervazioni fu gli animali, e fpef-

fo ancor de' più piccioli , far non potevano que' progreffi
, per

mezzo de' quali oggi lì veggono a tanto onor pervenuce.

A tempi afiài di gran lunga pofteriori, ed al nolbro in

ifpezial maniera era rifervato il difcutere con più fondate

ragioni, e con più decifivi cimenti, ficcome tant' altri, an-

che quefto argomento.

11 Borelli { De vero Telejcopìi inventore Ohferv. ) è fla-

to uno fra i molti, che ne hanno parlato, che dalla ocu-

lar ifpezione di que' piccioli punti neri, e brillanti, che ri-

faltan dall'apice delle corna delle noftre lumache, fi fé' a

credere, che andallero effe dell'organo della villa fornite.

Così pure la pensò il diligentiflimo L(/?fr ( tradt. de cochleis. )

tratto dalla medefima olfervazione . Fuvvi però , chi non
moilroHi tanto liberale colle nodre chiocciole, e l'illuftre

Aldrovandi fra gli altri, nel fuo Trattato degli Infetti, cir-

cofcriver volle nelle medeiime il fentimento della villa fol-

tanto nelle due corna maggiori, lafciando all'altre due mi-

nori l'uffizio femplice di tentoni. Ne vi mancarono alcuni

altri, che feguaci tenaciffimi dell'antica opinione, le differo

affatto cieche , come avanzò fra non pochi il dotto P. Bon-

nani ( Recreatio ment. & ociil. Frohl. 33. ).

Francejco- Redi elìmio Naturatila , come fapete , e che

a ragione chiamar più volte vi ho udito il vero maedro

nell'arte di offervare, volle anch' egli efaminare le lumache

noflrali , ed i lumaconi ignudi, e pronunziò con tutta la 11-

eurezza , che non macavano cotefti animaluzzi del benefizio

della vifla

.

Ma neffuno
,

per mio avvifo , fpinfe tant' oltre le fue

ricerche fu 1' organo vifualc delle noftre lumache ,
quanto il

celebre, oculatilfimo Suamerdamio , e il diligente Mumlto

,

che molte di quelle facrificarono ad una rigorofa anotomia

per fincerarfi di quello intereffante punto di Storia natura-

le; anzi il primo di quefli giunfe a tanto, che ci afficura

d'aver rinvenuto ne' menzionati punti nereggianti, e lucidi
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óc'loto cornetti la vera fede degli occhi, fcoprendovi la tu-

nica chiamata uvea, e i tre umori dell'occhio noftro , con

un mufcolo, per mezzo di cui ponno entro la tefta ritirare

le dette corna, ed a cui dà il nome di nervo ottico.

La fola autorità d' uno Suamerdamio avrebbe forfè po-

tuto trarre di dubbio molt' altri , che ancora in oggi rifol-

verlì non fanno a creder dotate le noftre chiocciole dell' or-

gano della vifla , fenza che vi fi aggiungeflTe quella d'un

Bonnet , e d'uno Spallanz.ani , a cui vi è noto, quanto la

natura ama rifpondere fenza velo ne' loro dotti quefiti

.

Io rifpetto, quant' altri mai, il fentimento di così efimii

Naturalifti , né totalmente fo condannare que' molti , che

l'hanno feguito lenza prenderfi veruna briga di efaminar più

addentro 1' affare , ma i moltipiici tentativi da me fatti a

tale oggetto non mi permettono per ora di divenirne fegua-

cs . Eccovi ciò che ho potuto fcoprire

.

Ho prefe venti delle noftre lumache terreftri di quella

fpecie 5 che ^il cel. Liìineo nel iao Sijlema natur£ chiama
Coclea tejìà ovata quinque [pirarum , Pomatia diSìa , e che

fpedb diviene una non ingrata vivanda dille noftre menfe
j

ed attentamente efaminatele ad oggetto di fcoprire, fé vera-

mente foffer dotate del fenfo della vifta , i rifultati del mio
fcruttinio furono i feguenti

.

Qualunque volta da me collocate le dette chiocciole fu

d'un piano, ftrafcicavanlì fu di queflo , e prendevano una
qualche direzione, ho porto in piccola diftanza un odacelo

ora opaco, ora diafano, talora d'un colore ofcuro, talora

di un chiaro, talvolta molle, e cedente , e talvolta relìften-

te , e duro, rimpetto alle loro corna, ed ho coftantemente

oflervato , che da quefto non deviavan mai le medefime , fé

prima non giungevano ad urtarvi colle dette lor corna, e

fpezialmente colle maggiori , eflendo quafi fempre le prime

a toccarne la fuperfizie.

Vero è però, che avendo qualche volta oppollo loro

nella guifa fleffa un pezzo di carta affatto bianca , per vede-

re, fé a cagione de' molti raggi di luce , che rifletteva, con-

vincere mi potelfi , che co' loro fuppofti occhi la diftinguef-

fero, fchivandola prima di arrivare a toccarla, e mutallero

direzione , ho veduto , che talora cosi fuccedeva , come fc
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aveflero diftinto l' oracolo, che veniva alle medefime prefen-

tato 1 ma ficcome il più delie volte il contrario avveniva
,

non pofTo, che attribuirlo ad un mero accidente."

Allorché le mie lumache avevano nel loro viaggio ben
allungati i loro cornetti , ho appreffato alla cima de* mede-
lìmi un dito, o qualunque altro picciol corpo leggermente
agitandolo per ogni verfo , ma non hanno mai effe ritirati

tai membri , e dato un fufficiente indizio d' accorgerfene , co-

me fembra , che avrebbero dovuto fare j fé co' menzionati
occhietti lo avelFero diftinto.

Ho porto a rincontro delle medefime, allorché avevano
un moto progreffivo, una candela di cera accefa , eppure
non hanno giammai mutata direzione, né da quella devia-
to, fé non quando il calore della fiamma giugneva ad of-

fender la cima delle lor corna; anzi ho quafi fempre vedu-
to, che, tenendo la primiera lor direzione, fono giunte per-
fino a fpingerle nella fiamma fteffa prima di ritirarle , e mu-
tar viaggio.

II deviare da corpi, che loro metteva incontro, era
colante, li toccaflero effe colle corna maggiori, o colle mi-
nori, baftando , che coli' une , o coli' altre dentro vi urtaf-

fero. Io ho offervato , che colle minori fembrano fcanda-
gliare col loro allungamento, e ritiramento il piano de' cor-
pi , fu cui fi ftendono, tenendole quafi fempre rivolte a ter-

ra, ed in tal pofitura, che a chi ignora la ftruttura di fi-

mili animaletti , fembrar potrebbero a prima vifia piuttoflo
due zampine. Colle maggiori poi, che tengono d' ordinario
adai alzate, mofirana di efaminare, fé v'abbia una qualche
fuperfizie , che fi rialzi dal piano, fu cui ritrovanfi

, per ivi

attaccarfi . Diffatti ho veduto , che ad urtare in qualfiafi cor-
po, che aveffe un rialzamento, fermavanfi torto, e a più ri-

prefe toccavanlo, e rittoccavanlo co' loro minori cornetti,
dopo di cui allungavanu erte, ftendendo a un tempo flefib,

ed alzando i maggiori, follevavano la terta, e facendo un
punto d' appoggio full' am,pio loro piede a quello appiglia-

vano, e profeguivano il lor cammmo , Era un piacere I' of-

fervare la fomina irritabilità di fiffatti cornetti , allorché ur-
tavano in qualche corpo , od anche qualora leggermente
sgitavafi. l'aria, da cui eran cinte, e quel curiofo ritirarli
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all'indentro fino alla loro radice, imitante, dirò cosi, il ro-

vefciamento d'un guanto; il qual giuoco fcoperfi facilmente

anche fenza il foccorfo del microfcopio
, per elTere , come

fapete ,
quafi onninamente diafani in tutta la loro lua-

ghezza

.

Da quefti fatti io farei tentato, per dirvi la verità, a

trarne la confeguenza , che le noflre lumache provedute

non fiano dell'organo della vifta, oppur fé l'abbiano, aver-

lo debbano affai ottufo , e fommamente imperfetto , almeno

qualor pretendafi , che collocato fia nell'apice delle più vol-

te accennate loro corna ; e che fifFatte membra fiano altret-

tanti tentoni desinati a fervir loro di fcorta per ifcanda-

gliare la fuperfizie de' corpi , fu cui fi ftrifciano , fupplen-

do alla totale mancanza, o all' edrema debolezza della lor

vjfl-a, come la penfarono tant' altri, e fra quelH il rifpet-

tabile Naturalità Sig. Adanfon , che ha in gran parte illu-

ftrata la floria fìfica di quello genere d'animali.

E qui permettetemi, ch'io vi dica, che fé replicate io.

buon numero non avefTì le mie ofTervazioni , ed anche ìa

compagnia di alcuni dotti miei amici, avrei creduto d' eflfer

cieco in pien meriggio , o di fognare neli' oflervar eh' io

facea quel continuo tafteggiare, che fanno le noflre luma-

che, allorché incontranti in qualche corpo, o qualor pren-

dono un moto progreflìvo foltanto , e che vi ho già fupe-

riormente defcritto, giacche l'erudito autore del Dizionario

degli Animali apertamente protefta di non vederli in quefli

loro tentoni cofa, che poffa far fofpettarne l'ufo, di cui par-

liamo, fenza però farci partecipi degli argomenti, che il

modero a decider cosi.

Io non faprei efprimervi con qual piacere abbia io ve-

duto confermata quefla mia congettura in una Lettera fcrit-

ta all'cfimio Naturalità Sig. Ab. Spallanzaftì dall' illuftre Ana-
tomico Sig. Dott. Michele Gerardi profeflbre d' anotomia,

e ftoria naturale in quefta R. Univerlità, e che legger po-

trete nel tomo 2. par. 2. delle Memorie della Società Ita-

liana. Ivi vedrete, che il dottiflfimo Autore, dopo d'aver
fuperato lo fledo Suamerdamio nella più fina, e fcrupolofa

notomia delle noftre chiocciole, le ha cimentate in più ma-
niere , e i fuoi rifultati non diflerifcon da' miei , ficchè
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r opinion fua colla mia perfettamente s'accorda. Così la na-

tura in tempo, che tutta era intenta a fvelarfì a un tanto

di lei benemerito oITervatore , mi iufingo non abbia sdegna-

to in qualche modo rifpondere ad un femplice ammiratore de'

fuoi prodigi.

Qualora veniffe concludentemente provato, che fifFatti te-

ftacei privi foflero della villa, non per quello la provida na-

tura farebbe Hata loro matrigna, privandoli d'un fenfo da

lei concelTo alla maggior parte degli animali , mentre ne fu-

rono ben compenfati , loro accordando una lì grande irrita-

bilità nelle loro corna, ed un tatto (i fquilito, e fi fino da

non invidiare tant' altri vermi, ed infetti, cui efla per tal

mez-iO refe fenlibiliffimi : ed allorché pe' fuoi particolari di-

fegni , il più delle volte da noi ignorati, negò loro il ve-

dere, moltiplicò in efli quell'organo del tatto non folo , ma
di queflo li corredò in grado eminente per tutta la fuper-

ficie del corpo , ond'elTere prontamente confcj di ciò, che toc-

cavano, eli refe capaci di ripararfi entro un fedo ritiro d

gli attacchi di molti loro nemici, eh' elfi veder non poteva-

no, e che continuamente alTediavanli

.

Nel corfo delle mie fperienze, non fo come, mi venne

in mente il penderò di cercare , fé in quelli loro tentoni

rifiedelTe mai per avventura anche il fenfo dell'odorato. Io

ho voluto farne la pruova tanto più , che per quanto io mi
fappia , non è flato ciò da altri tentato .

Voi non porrete già in dubbio, che generalmente gli

infetti fiano forniti del fentimento dell'odorato forfè di gran

lunga in elfi più fino, e più dilicato, che in qualfiafi altro

animale. Lemoltiplici efperienze, che fono fiate inllituite fi-

nora, meritamente ce io perfuadono , benché poi refli anco-

ra indecifo, ove un tal fenfo ritenga la precifa fua fede. Le
fodanze ridotte a fermentazione, a cui da ghiotti van dietro

moltillìmi infetti, e. fé ne cibano attirati dall' odore, che

ne efala , benché fiffatte materie liano in modo collocate , e

coperte, che non ponno effere da loro vedute; l'allontana-

mento, e lo fcomparir di molt' altri da certe foftanze di

odor forte, e cattivo, ne fono tutti badanti, e ragionevo-

li indizi, cui non lice iì facilmente di contradire. E fé qui

volelfi adurvenc ulteriori efempj , vi accennerei i fcarabei

acquatici

,
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acquatici, che fentono ben da lungi l'odore delie beftie mor-
te, e vengon fuori dell' acqua per farfene gradito cibo; vi

potrei rammemorare le spi , a cui fapete quanto talora gio-

vino i fufFumigj, e quanto piaccia 1' odore dell' apiaftro , e

del timo. Il fagaciffimo O/tervatore hionnet era portato a
credere, che quefto fenfo fi rinveniife nelle barbe, di cui

vanno fpeflifTimo forniti nella bocca molti infetti , ed i! Gel.

Naturalità Bonnet avea già fofpettato , che collocato foHe

nelle loro antenne : il qual fofpecto parmi , che avrebbe do-

vuto rifvegliare negli amatori della ftoria naturale un vi-

vilfimo impegno , onde verificarlo, o diflruggerlo. Sembrava,

che per una certa analogia dal penfamento foflenuta di al-

cuni folenni Naturalifti, non ne doveflero eflTer privi i ver-

mi, e i teflacei, e fondato fu quefla volli farne la pruova
fulie mie lumache.

Io aveva fui mio tavolino una piantina di Satureja an-

cor frefca , ed accertandola pian piano a' tentoni di quefle

beftiuole, ora ai maggiori , ed ora ai minori, m'accorfi bea
prefto, eh' efle velocemente li ritiravano, li contorcevano ia

varie guife , e voigevanli ad altra parte, quafi che quefl-e

membra tocche fommamente venifTero dall' odore, che con-

tinuamente el'alava dalla detta piantina. Sulle prime io la

credetti piuttofto un' accidentalità da non farne alcun cafo ,

ma replicando più volte l'efperimento , ne ottenni colante-

mente il medefimo rifultato. Io qui non mi rifletti, ma la

volli tentare con altre materie odorifere, come farebbe iL

mufchio, al cui odore fi moftrarono ancor più fenfibili di
prima, non così" però tanto, quanto all' odore della carta

bruciata, eh" io loro prefentai, giacché di gran lunga più

pronte furono a ritirare i lor tentoni, e più tarde d'aflaì

a nuovamente allungarli di quello, che fatto aveano per

r addietro

.

Se quelli miei tentativi non fono concludenti pruove , on-
de in loro determinar francamente la fede dell'odorato, parmi
almeno , che aver (i pollano per non leggieri indizj a io-

fpettarlo collocato nelle defcritte lor membra, tanto più per
avere ofTervato , che variando i miei efperimenti col pre-

fentar vicino a' loro cornetti alcune foflanze inodorifere , o
che almeno un odor feniibile non tramandavano , tenev'a-

Tom. VÌI. Pp
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no effe fiffatte corna quietiflìme, e nella naturale loro po-

fizione fenza moftrare d' efferne tocche in veruna guifa.

Ed ecco, come non fenza qualche ragione potrebbefi con-

getturare, che membra tali poffan loro fervire a un doppio

ufo; per conofcere cioè i corpi, ^in cui s' imbattono , e

per ricever gli effluvi ? che da efli ne partono . Così la na-

tura fempre varia nelle mirabili fue opere fembra , che ab-

bia voluto fcherzare in cotefti curiofi animaletti , moltipli-

cando in un fol membro ciò , che in più ha diftribuito

nella maggior parte degli animali per una forprcndente

economia , dietro a cui perdei! 1' occhio il più acuto , e

fiiofofico.

Né le lumache fono I' unico efempio di animali, cui

un fol membro ferva a più u(i . Voi vi ricordate benifll-

mo, che molti infetti, e teftacei ancora hanno talora for-

tito dalla natura un membro, o 1' altro, che adoperan fo-

vente a più cofe . La mofca de' rofaj , di cui il celebre

Vallifnieri ci ha lafciata una elegantiflima ftoria , fervefi a

un tempo fteffo della deretana fua parte a formare una
picciola fenditura nella pianta , fu cui pafTeggia , colla com-
poftilfima , e mirabile fua fega , e per deporvi le uova. In

molte fpezie d' Icneumoni la loro coda aliai lunga ferve

e per trapanare il corpo d' altri infetti , e per deporvi

la prole. A molt' altri che vivon nell' acque, ferve un tal

membro e per ifgravarfi delie loro uova, o de' feti, e a un

tempo fleffo per refpirare. Il mitolo di fiume adopera la

fua tromba desinata a fucchiar 1' umore, che lo alimenta ,

per alzar le fue valvule , e porle fui taglio, facendola pur

fervire di piede per intraprendere il tardo fuo viaggio. Le

flefle noflre chiocciole ve ne rinnovano 1' efempio , di cui

parliamo ,
giacché , come abballanza vi è noto, correda-

te fono di un foro nella deftra parte del loro collo più

vicina alla tefta , che loro ferve nel tempo medefimo di

paffaggio all' aria , che pur refpirano, e di ufcita alle lor

uova

.

Ma io oltrepafferei i limiti prefcritti ad una breve

ktteruccia , fé qui vt^IefTì farvene una più eflefa nomen-

clatura , e farebbe appimto fredir Nottole ad Atene il

raccontarvi ciò , che meglio di me fapete . Io vi prego
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di replicare quefli miei tentativi, e di fapermi dire, s'io

mi fono ingannato. Frattanto non tralafcierò di ftudiare

quefte beftiuoluzze, con cui ho cominciato a rendermi fa-

migliare , né occaiione alcuna di farvi conofcerc a prova
eh' io fono

.

Parma 15. Giugno 1792.
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METEOROLOGICHE
Fatte in Verona negli anni 1792, 1793-

Dal Sig. Antonio Gagnoli .

OMettendo le fpiegazioni già date ne' due precedenti Vo-
lumi, efpongo il terzo biennio delle mie Ofrervazioni

meteorologiche, compendiato liccome gli altri nelle feguenti

Tabelle, con la giunta però quella volta del medio d'ogni
colonna , defunto dagli anni fei ; il qual moftra così a colpo

d'occhio le varietà particolari d' ognun de' due ultimi.

Il numero delle volte, che lo fpirar d'ogni vento mi
venne offervato in ciafcuno d'elfi, è come fegue

.

Anno T. Gr. L. S. O. G. P. M.
1792 57 184 398 322 117 88 353 356
»793 95 J91 357 3^^ »2+ 77 ^4<5 259

Accoppiando quelle quantità con le relative del qua-

driennio antecedente, fi ricavan le medie, che vengono ap-

preflb

.

T. Gr. L. S. O. G. P. M.
'3' '37 4°^ 295 124 114 274 289

La coftjtuzione ordinaria de' meli, raccolta dal feden-

BÌo, diverlifica alquanto da quella che il folo quadriennio

aveva fomminiftrata , e però non tralafcio di publicarla, for-

paffando bensì que'mefi, i quali non vertono alcun de' carat-

teri diftintivi , che ho preli a contiderare.

Gennajo . Li venti da Maeflro , Ponente, e Garbino, e

li dì nubiloiì regnano più che in ogni altro mele

.

Febbraio. Eguaglia l'Ottobre per la maggior frequenza

dell'Olirò: ed ha poi meno pioggia, e manco giorni pioyo-

fi di qualunque altro

.
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Aprile. Ponente e Maeflro fpirano il più di rado.

Maggio. Quel che ha più giorni di pioggia,

Luglio. La maggior quantità de' giorni fereni , e la

minore de' nuvolofi hanno luogo; col più foffiar di Levan-

te, e Scirocco, e col meno di Tramontano.

Agofio. Riceve la maffima fomma delle altezze barome-

triche ; ed il minimo alito del Garbino .

Ottobre. Il più piovofo di tutti. L'Ortro vi fi diporta

come in Febbrajo; il Greco n' è fchivo.

Novembre. Ha il minor numero de' giorni fereni.

Dicembre. Toglie la minima fomma delle alteize de!

barometro: più viiìtato da Greco e da Tramontano ;
meno

da OiT-ro, Scirocco, e Levante d'ogni altro mefe .

L'anno 1791 è ftato notabilmente afciutto , col favor

di Ponente e Maeflro, che affai pia frequenti, con 1' ab-

fenza di Tramontano e Greco , che men dell' ufato fpiraro-

no . In Gennajo 14 pollici di neve, 9 in Febbrajo, uno in

Dicembre, poca in Novembre e di breve durata. In Giu-

gno, tra li 28 e 29, lieve fcoffa di tremuoto, un' ora e

mezzo djpo la mezzanotte. Li temporali, 2. in Giugno, e

2 in Ottobre.

L'anno poi 1793 è ftato in totale più caldo che fred-

do, atteli i lunghidimi ardori della ftate. Dominato affai

da Scilocco, fentì men del folito Levante, Greco, Garbi-

no, e Tramontano. Ma fé nel pieno non li difcofla mag-
giormente dall' ufato, nelle ftravaganze particolari de' me-

li è ftato in vero ftraniftimo. Di fatti il Marzo fu il più

piovofo, dov' effer foleva il meno: nel folo giorno 19 con

la notte precedente, inaudita cofa , ftraboccarono pollici 3 7
d'acqua. All'incontro l'Ottobre, che della pioggia fuol ef-

fere il più abbondante , ha tenuto il quarto luogo tra gli

afciutti , con eflere ftato per la ferenità e tepore dell' aria

piacevoliffimo. In Aprile infolita coftanza ed intenfità di

freddo. Il Maggio pur freddo, piovofiffimo . Freddi perfino

li due primi giorni di Giugno. In Luglio ed Agofto afciut-

tore e caldo pertinaciffimi . Il maffimo calor di Verona, gra-

di 28 -i
, che non avevo notato mai dopo i io d' Agofto

,

s'è ripetuto ai 14. Quindi il Settembre piovofo metà più

dell' ufato : così il Dicembre , e tepido affai . Di neve fon



30 z Osservazioni

caduti tre pollici in Gennajo , uno in Febbraio. In quefto

poi forte fcofifa di tremuoto ai 28, a fei ore della niattina,

con bd tempo, barometro quali altulimo, e vento da gre-

co-tramontana. Ebbero un temporale l'Aprile, il Giugno,

e r Agofto , quattro il Maggio, un finalmente l'Ottobrencl-

la mattina dei 31 con fragore e grandine .
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O S S E liV A Z I O N I

Del Sig. Floriano Caldani

SOPR/1 LA TRASFORMAZIONE DI UN INSETTO
,

E SOPRA LE IDATIDI DELLE RANOCCHIE

PRESENTATA

Dal Sig. Cavaliere Lorgna.

^. L

SE v'ha parte della Fiiìca, nella quale le oflervazioni ifo-

late e femplicemente annunziate arrecano de' lumi al ra-

mo tutto della fcienza, elTa è certamente la Storia natura-

le ; e fé vi fono oggetti, che fomminiflrino più frequentemente

delle varietà, e de' non attefi accidenti, converrà meco. Io

fpero, ogni Naturalità, che tali fono gl'infetti, de' quali

non fiamo ancor giunti a conofcere l'intima animale econo-
mia, non oRante le immenfe ricerche del Reaumur , e del
Bo/imt per tacere di tanti altri. Tutti gli Entomologi rife-

rifcono delle particolari offervazioni o circa i! modo, in cui

fi moltiplicano quelli animali , o quello di vivere , o circa

la loro flruttura,o finalmente fu qualche non conofciuta va-
rietà: e fé li accumulaffero quede ofTcrvazioni in un foio

corpo 5 ci avvedremmo facilmente, quanto andaffero lungi dal

vero coloro, che prima di quefte fi credevano di conofcere
a fondo l'Infettologia . Non dobbiamo però penfare anche
noi in cotal guifa per effere di tante nuove fcoperte prov-
veduti , ma richiamando fovente alla mente il detto di Sc-
fieca afpettar ci dobbiamo ogni giorno , che venga 1' ii>no-

ranza noftra vieppiù diradata per opera degi' inveftigatori

della Natura. Se le due oflervazioni che fono per efporre

,

fieno atte a concorrere in qualche modo ad un tant'ut.-le

fcopo , lo giudicheranno i Dotti , ed io mi lulingherò di

Tom. VII. Q_q
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non aver gettato e il tempo, e l'opera, fé il loro voto mi
riufcirà favorevole.

§. IL

Nella fiate del 1791, per non effere una flagione adat-

tata ai lavori anatomici , mi venne in capo di offervare con
ifcrupolcfa attenzione la metamorfofi di parecchi bruchi , af-

fine d'iftruire me fteffo, e di verificare quanto fopra di elfi

era fiato da altri pubblicato. Io aveva in pronto alcune

piante di Capficum annuum Linn. , e mi era avveduto , che
le foglie erano qua e là corrofe per opera d'infetti, e an-

dando in traccia de' bruchi, che n'erano fiati gli Autori , ne

trovai un buon numero, e di varia grandezza. Quando un
tal animale è piccolo, eflb è verde di colorito, ed ha 6. od
8. punti neri afiai vifibili fui dorfo, con altri più minuti
fparfi fulla tefta, ma non difcernibili fenza l'ajuto della len-

te. Da quefti punti, che fono altrettanti tubercoletti roton-

di, forgono de' tenuifiìmi peli di colore ofcuro. Crefcendo
l'animale, niente più fi ofierva di ciò, e

(
quantunque il

bruco non fi fpogli della fua pelle ), fu tutta la fuperficie

del dorfo comparifcono de'cerchj di colore più chiaro della

fottopofia fofianza del bruco , e dal centro di quefti cerchj

forge un pelo bianchiccio . Eflb ha undici fegmenti , ed ai

lati della tefta comincia una linea bianca, che giunge fino

al principio del penultimo fegmento ; fotto quefta linea nel-

la protuberanza de! fegmento fteflo fi ofierva una macchia

di color giallo, di figura ovale , e contornata da una linea

nera. Ha finalmente dodici gambe, appartenendo perciò al-

la quinta clafle del Ksaurnur , fei anteriori fcagliofe, quattro

intermedie membranofe al 7.° ed 8.° fegmento, e due pofie-

riori della fteffa natura , incurvandofi egli allorché fi trasfe-

rifce da un luogo all' altro

.

§. IH.

Da una tale defcrizione , e meglio ancora dalla Figura

I. , nella quale vedefi quefto bruco rapprefentato un poco
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maggiore del naturale (a), non fembra ch'eflb abbia delle

notabili varietà da altri finnili animali . Raccolti avendo

molti di quefti bruchi , ne pofi parecchi in alcuni vafi di

criftaìlo ricoperti da folta tela, e ne lafciai degli altri fopra

una pianta di Cap/cum , fomminiftrando due volte al giorno

il folito cibo a quelli, che fi trovavano imprigionati. Dopo
quattordici o Tedici giorni (fecondo la varia età de' bruchi),

vidi eh' eflì cominciavano a teffere il loro picciolo bozzolo,

avvicinando l'una all'altra quelle foglie, che loro erano più

a portata, e lo (ìe.lVo intender fi dee di quegl' individui , eh'

.erano chiufi ne'vafi, nel qual lavoro non impiegano che un

giorno all' incirca, eOendo però affai fcarfo di fila il bozzo-

lo flefTo j e di poca refiffenza ed opacità

.

§. IV.

Dodici giorni impiega quefto bruco nella fua trasforma-

zione, allorché fi rinferra nella feta da lui teffuta . Non tut-

ti però i miei bruchi giunti a maturità Ci fabbricarono il

bozzolo. Ne vidi alcuni, che avevano fui dorfo una promi-

nenza bernoccoluta a guifa di un frutto di moro; quelli ben-

ché follerò crefciuti alla grandezza degli altri, fi rimaneva-

no oziofi , non mangiavano , fembravan deboli , giacevano fu

qualche lato, Ci ofcurava e Ci raggrinzava la loro pelle; e

paffati due giorni ufcivano dalla prominenza porta fui dorfo

due o tre vermetti , li quali formavano in poca dillanza al-

trettanti bozzolini feparati , ne' quali (i racchiudevano, e
cangiati in crifalide comparivano pofcia fotto la forma di

una mofca. Di fimile trasformazione ne parlano moltiffìmì

Naturaliffi , e merita di effer letta la Memoria XI. del fe-

condo Volume della grand' Opera del Sig. de Rsaumur {b)^

{a) Le Figure 1 , Ut, IV, V, VI fono meglio fé ne fcorga la configurazione,
per metà più grandi del naturale > onde (i) Mimoires dei ln[(ll(t.
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§. Y,

Que' bruchi, che fi racchiudono nel bozzolo, d cangia-

no in crifalide, come tutti gl'infetti di fimile fpecie: perciò

alcuni degli animaletti, che form:ivano l'oggetto delle mie
fpeculazioni , divennero crifalidi di quella fpecie, che diconiì

rotonde , e dal Sig. de K?aumiir fono chiamate feves . La
figura II. rapprefenta quefta crifalide lateralmente , eh' è di

colore giallo- dorato, ed è facile il ravvifarvi li piccioli ri-

lievi fui ventre, la tefra dell' aniinale ,e la figura conica acu-

ta. Dopo dodici giorni venne alla luce da quefta crifalide

una beliifrmia falena (a) di colore ofcuro, con due macchie
triangolari dorate in vicinanza alla corta anteriore delle ali

fuperiori, e che nella figura (1 fcorgono di colore piti bianco.

Altri ritennero la forma di bruco ripiegandoli folo alcun

poco ; in tal cafo il color verde li cangiò in bianco - gial-

lognolo ; non fi videro più i tubercoletti, né i peli, né le

divilioni o fegn-venti , ma protuberando la pelle qua e là

,

tutta la fuperficie apparve conformata in tante picciole ve-

fcichette di figura ovale, e diftinte l'una dall'altra {b) . Da
quefta trasformazione dopo dodici giorni ufcirono de' mof-

cherini del genere àiW ichneumon niger pcdibus flavis Linn.

in quantità prodigiofa : ed aperto il bozzolo vi rinvenni il

corpo del bruco cangiato, come poco fa enunciai, con alcu-

ne vefciche forate da fottiliftlmo pertugio, per cui aveanfì

fatto ftrada gì' ichneumoni rinchiufì nelle vefcichette. Sparai

inoltre uno di quefti bruchi , e vidi che l'interna fua foftan-

la era cangiata in minime vefcichette {e) , ciafcuna delle

quali conteneva una picciola mofca . Nel mezzo delle vefci-

che fi oftervò \xn groftb filamento di color neraftro ( Fig.

V. e. ) ch'io giudicai eflere il canale alimentare, tanto più

che dalle oflervaziani del Reaumur fi fa , che quefto canale

non foflre cangiamenti dalle infolenze delle mofche ichneu-

moni. Nella detta figura fi vede l'efterna fuperficie del bru-

co A corrifpondente alla figura IV. e l'interna foftanza B
cangiata come difiì in vefcichette.

(-) Fi£. Uh Lh) fiy Vi- (f) Vìi- V.
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§. VI.

Non tutti gl'ichneuinoni , che fi fviluppano nel bruco,

veggono la luce
, poiché aperto un qualche bruco così tra-

slormato, e dal quale non fi vedevano ufcire altre mofche

,

ollcrvai che nella foftanza più interna dell' animale fi tro-

vano delle picciole mofche morte prima di liberarfi dalla

prigione. Breve vita godono anche que' mofcherini , che

giungono a fvolazzare full'efterna fuperficie del bozzolo, ciò

che fu pure da altri oflervato.

§. VII.

Comuni poi fono i caratteri della mofca (a) , eh' efce

SI nella prima ( §. IV. ), che nella terza ( $. V. ) trasfor-

mazione. Effa ha la tefta nera, la faccia bianca variegata,

il dorfo fanguigno, il petto nero con qualche fottiliffima

ftria bianca, 1' addome tutto nero, divifo in 7 fegmenti

1' ultimo de' quali è acuminato, le gambe giallo- roffe , co'

piedi articolati, due antenne articolate e pelugginofe, e fi-

nalmente quattro ali trafparenti , le fuperiori più lunghe

delle inferiori , che fono angolate

.

§. VITI.

Efpofta in tal modo la triplice trasformazione del bru-

co da me olTervato , conviene ch'io pafli ora alla relazione

di que' tentativi, che feci per afTicurarmi della generazione

de' mofcherini per opera degl' ichneumoni . Vide il Sig. de

Reaumur, come una mofca pianti il fuo pungolo nel bruco

per deporvi le uova (b) e da una tale oifervazione fembra

porta fuori d'ogni equivoco la generazione di queft' infetti.

Io cercai di vedere lo rteflb, si tenendo per qualche tempo
gli occhi ben fidi fopra una pianta di Capjìcum carica di

bruchi e d' ichneumoni, che racchiudendo in un vafo di cri-

ftallo parecchj bruchi con varj ichneumoni della fpecie fopra

(a) Fig. VI. W Op. cit. Tom. IL P»S. <•''.
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indicata: ma per quanta attenzione io poneffi in opera, non
jni venne fatto giammai di vedere le premure dell' ichneu-

mone femina por deporre le proprie uova nel corpo de' bru-

cili, chs anzi gì' ichneumoni viflero un breve tratto di tem-
po , benché aveffi loro fomminiftrate molte foglie tratte dal-

la pianta, e ricoperto il vafo con un velo. La feconda ri-

cerca fu di anatomizzare moltiffimi bruchi, e di efaminare

l'interna foftanza coli' ajuto di una lente di poco ingrandi-

mento, ma non mi fu dato di fcorgervi le uova, ch'io cer-

cava : può però darli , che tutti li bruchi da me anatomiz-
zati follerò quelli appunto, che foggiaciuto non aveano alle

violenze dell' ichneumone . In terio luogo raccold alquante

uova fpettanti ai bruchi, e cuflodite gelofamente , vidi eh'

elle lì fvilupparono, e che dopo il confueto intervallo di

tempo (1 cangiarono in altrettante farfalle, fenza che nep-

pur uno fubille alcuna delle trasformazioni indicate ( §§. IV.
V. ), Finalmente palTati quattro giorni, da che il bruco avea
fabbricato il proprio bozzolo, la anatomizzai , e vidi che

tutta l'interna fua fofianza fi era cangiata in moltiffime cel-

lette , ciafcuna delle quali conteneva un primo abbozzo del-

la mofca . Quantunque il verificare 1' oflTervazione del Keau-
mur aveffe ftabilito con evidenza , in qual modo fi produca-

no le mofche nel corpo del bruco , pur tuttavia non aven-

do efia avuta quell' efito ch'io desiderava, credo che la ter-

za niia ricerca pofTa perfuaderci abbaltanza , che un qualche

ichneumone forando coli' eftremità del fuo ventre la pelle

del bruco vi depofe le uova , che iì fvilupparono dipoi nel

corpo medefimo. Ma mi (i dirà forfè: quella fpiegazione po-

trebbe al più fervire per lo fviluppo de' vermetti riferito al

f. IV. , facil efiendo^ il concepire, che depofle dalla mofca le

uova fottO' la pelle del bruco , ^ fia elTa gonfiata alcun poco
per dar loro ricetto, finché giugnelTe il momento di fvilup-

parfi : ma il cafo enunziato nel §. V. è ben differente, e lì

potrebbe forfè fofpettare con più di ragione, che le uova
fieno (late dal bruco ingoiate ^allorché rodeva le foglie. Ma
io rifponderò facilmente, che lo fviluppo, di tali mofche fu

oflervato nafcere in maniere afiai diflferenti ^ficcome attefiano

le Opere di molti clalfici Autori, e che non ammettendo

la propella fpiegazione, agevole non farà il combinare la
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mia terza ricerca coll'ingojamento delle uova, effendo che

i bruchi nati dalle uova eh' io raccolfi , fi nudrirono colle

foglie della pianta ftelTa , falla quale fcorrevano gli altri bru-

chi, ch'io trovai poi cambiati nella fingolare trasformazio-

ne fopra efpofta.

§. IX.

Sarebbe finalmente da ricercarfi, qua! ragione vi fia, per

cui il bruco .SI ripieno d'uova fabbrichi il fuo bozzolo, co-

me fé cangiar fi dovefie in farfalla? perchè appena chiufo

nel bozzolo Ci cangi la fua foftanza in altrettante vefcichet-

te, diftruggendofi l'organizzazione propria del primo anima-

le , e di quello che dovea da eflTo fvilupparfi .'' Forfè che Io

fviluppo de' mofcherini fegue appuntino le epoche, nelle qua-

li accadono i cambiamenti nel bruco? Ma tante ricerche, né

facili ad effere foddisfatte, richiedono pili di tempo, e di pra-

tica nella Scienza per poterle fciorre a dovere , ed io mi
contento di avere ofTervato una trasformazione , che non
credo delle più comuni , e di averne dietro ai miei tentativi

propofta una fpiegazione adeguata alle idee, che fi formarono

già i Naturalifli della generazione di fimili animaletti dopo
molte accurate fperienze,

§. X.

Pacando ora alla mia feconda ofTervazione , egli è noto
che fpeffe volte occiipandofi i Fifici fopra un qualche ogget-

to giungono a difcuoprire accidentalmente o qualche nuova
proprietà dell'oggetto medefimo da altri prima non avverti-

ta , o qualche parte non offervata da alcuno. Può quafi af-

ferirli , che la maflìma parte delle fcoperte , che ci comuni-
carono i Fifici, fia nata dall'accidente ( intorno a che è da

vederfi una bella Differtazione dell' Ab. Belgrado (a) )-, e da

quefto egualmente debbo io ripetere l' ofTervazione , eh' efpor-

rò brevemente.

{•)) Dell' ax.!(ìne del cj/o nelle ìnvenT-ìtmì. Padova 17! 7- ito-
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§. XI.

Obbligato a tagliare un numero immenfo di ranocchie

per iftituire e replicare le molte fperienze, che fi pubblicaro-

no relativamente alla elettricità animale, mi venne fatto di-

veife volte di aprire delle rane , nelle quali ritrovavanfi mol-
ti piccioli globetti , o vefciche fituate particolarmente all'

intorno delle vertebre dei lombi , e de' nervi crurali . Non
feci per verità alcun conto di quella ofl"ervaz,ione fui bel

principio; ma notando poi, che molti di quefli animali era-

no privi di limili vefcichette, fofpettai ch'effe coftituiflero

una particolare malattia di alcuni individui. Ed infatti con-

fervando molte rane ne' mefi più caldi per poterle fottoporre

agli efperimenti , allorché mi riufciva più comodo, vidi che

ne perivano alcune, e che in effe collantemente io ritrovava

la menzionata particolarità. Ne tagliai molte altre, che mi
fembravano infermicele e languide oltremodo, ed in buon
numero di effe non mancarono le vefcichette medeCme

.

§. XII.

Renduto probabile per limili ragioni il mio fofpctto di

una particolare malattia delle rane dipendente dalle vefci-

chette , paffai ad efaminare le Opere di varj Autori, nelle

quali io potea credere di rinvenire una qualche offervazione

relativa al foggetto ch'io avea per le mani. Ricorfi perciò

fubito alla gran BibUa dello Svrammerdam (a), e trovai che

queffo dotto Naturaliffa parlando del modo d'iftituire alcu-

ne fperienze fui moto mufcolare delle rane cosi fi efprime :

Meditila Spinali

s

, me non Cerebram in Rana id fihi peculiare

habent , quod colliquefacius uditti {al , intra tunicas conclu-

fiis , Z'ajìjque fanguineis intertextus , ufquequaque ipjìs adjaceat ;

ita ut uel in vertebrarum quoque cavitate^ à" ipfo in cranio

repcriundus ft . Colore ii gaudet Margarite Jplendorem referen-

te ^

(^) Ediz. di LciJa 17J8. in fol. cura Boerbaavii

•
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J

w, ùtque SUB FORMA NODULORUM, juxta vcrtebrarim

traflum, in dorfo difpojìtus eft ; ubi loci quam facilUme fe-

rnet confpiciendum exhihct . Nativus ifte fai curri acido liquore

comrrìixHS^ vehementijjime effervefcit . Subflantia ejus quant

proxime refpondet granato illi ac calculofo pulveri ,
qui in ca-

pite Canis Carchari£ invenitur , atquc in oficinis venalis pro-

fiat , perperam ab imperitis prò cerebro hujus Pifcis habitus ;

^uamvis autem fubjlantia ijìa falina in Ranis^

aqua infìar , fluida Jìt ; mox tamen manus usi digitorum ca-

lore exftccatur ; ut nunquarn adeo valide induretur
,

quin

apicibus digitorum quam facillime in tenuem pulverem com-

minui pojftt : quod ipfum circa calcariam illam jìuidamque ma-
teriem , qua in Raja datur

,
pariter obtinst {a) . La forma , ed

il fito, che il celebre Autore affegnò ai mentovati corpetti,

mi fece credere, che fenza dubbio ci eravamo combinati nell*

offervare uno ftefib oggetto; e lo fleflb fembrò pure a qual-

che infigne Naturalifta, cui comunicai le mie ricerche. Quan-
tunque però fia vero, che "le vefcichette trovanfi per lo più

ne' contorni del dorfo, e deMombi , non ne mancano però

in copia grande anche in altre parti , e perfino fu i polmo-
ni , fui cuore, attorno alla grande arteria ecc. , iiccome può
rilevarfi dall' annefla figura VII. In due fole rane morte mi
fu dato di offervare alcuno di quefli corpetti nell' interno

del cranio, ed uno ne rinvenni nella cavità della colonn*
vertebrale in vicinanza di uno de' forami, che rifultano dall'

unione di una vertebra con l'altra. Una gran differenza pe-

rò pareami che paflaffe fra l' ofTervazione dello Svrammerdam
e la mia, vale a dire l'allerire, che fa il rinomatiflimo Au-
tore l'eliftenza di quefti nodi fenza diftinguere la ftagione

,

nella quale furono da Lui aperte le ranocchie , e il non
averli io ritrovati in tutte, come di fopra accennai . Ma e
non potrebb'egli aver efperimentato in tempo di eftate, al-

lorché le rane erano attaccate dalla malattia? Se la conget-

tura è ftrana, non ha però alcuna impolfibilità.

(a) Tom. II. pì%. «ti - 8j9.

Tom. yiL R r
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$. xiir.

Reftavano a verificarli tutte le altre fperlenze tentate

dal citato Autore fu i nodi; e perciò prefi fra le dita alcu-

ne delle vefcichette , e feci che il calore della mano le di-

feccaffe, onde oflervare fé reflava veramente una foftanza fo-

lida, calcarea, e capace di efiere ridotta in polvere. Pafsò

buona pezza di tempo, prima che otteneffi l'intento, ma eb-

bi finalmente la confolazione di vedere, che tutta la vefci-

chetta Ci riduceva ad un picciolo corpicciuolo bianco e fria-

bile. Ciò fi vede ancora lafciando fu d'un vetro , o di qua-
lunque altro corpo afciutto le vefcichette per poco tempo,
anche fenza che vi concorra il calore della mano . Il diflac-

care poi quefli nodi dalle parti, fulie quali fi vedono poggia-

re, mi afiicurò, che deffi non hanno comunicazione di forta

alcuna co' nervi , ma che il nervo pafTa foltanto a contatto
della picciola vefcica ; che anzi trovandoti , che molte di

quefle vefcichette fono vicine a de' vali fenza comunicare co'

nervi, cominciai a fofpettare , che o v'era dell'errore nelle

ofTervazioni dell' Olandefe Naturalifla , o che le noflrre ricer-

che verfavano fopra oggetti differenti. Nella Fig. Vili, n." 5.

fi vede un nervo aa, ed un vafo bbb diftaccato dalle ver-

tebre di una rana, con due vefcichette ce aderenti, il tut-

to più grande dei naturale. Per replicate indagini poi glunfì

a difcuoprire , che il mezzo col quale quelli piccioli nodi

rimangono attaccati sì ai nervi, che ai vali, fi è una bre-

vifTima cellu!are5che facilmente fi rompe rimanendo una per-

fetta integrità e alla vefcichetta, e al vafo, e al nervo vi-

cino .

§. XIV.

Coir idea di affondere alcune goccie d'acido nel fluido

contenuto nelle picciole vefciche , io ne aprii più d'una, ma
quale fia fiata la mia forprefa nel vedere, che in quella poc'

acqua nuotava un vermetto , io non fiprei dirlo a parole .

Punfì allora molte altre vefciche, ed in tutte coflantemente

troxsi-<in limile animaletto. Egli è quefto di varia grandez-
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za fecondo la mole diverfa della vefeica. II più piccolo è

lungo due linee e mezzo : giace nella vefcica ravvolto in le

ftedb (a), ed olTervando le vefcichette medelime allorché co-

minciano a difeccarfi , il vede a iiieraviglia la naturale di lui

politura . Egli ha una picciola tefta (b) , ed il fuo corpo va

a poco a poco afTottigliandofi fino alla coda (f) : è di colo-

re'" bianco, e lafciandolo feccare, la tefla rimane folida e cal-

carea, mentre il rellante del corpo non comparifce più all'

occhio ofiervatore; tanto è fertile e pellucido. Da ciò com-

preli un'errore àdlo Swijmmerciiim , il quale dice, che feccan-

dofi il fale contenuto ne' nodi divien calcareo, e friabile.

Né può fofpettarfi, ch'io abbia prefo abbaglio riducendo la

vefcichetta alla forma di un verme
,

poiché non è così ma-
lagevole il vedere il verme diflaccato affatto dalla vefcichet-

ta. Nella Figura Vili. n.°. 4. , fi rapprefenta uno di quelli

animaletti ab colla buccia o membrana della vefcica e attac-

cata al di lui dorfo , ed efaminando varj di quefti vermi , mi
parve di potermi aflìcurare, che il loro appicco alla vefcica

lìa alla regione del dorfo , egualmente che altri Illuftri Of-

fervatori videro, che le tenie contenute nelle idatidi , erano

unite all'interno parete dell' idatide fleUa o per mezzo del-

la coda, o di qualche altra parte del loro corpo. Confìde-

rando la figura di quefti globetti , elfi fi rapprefentano ova-
li (</) , ma adoperando una lente anche di poco ingrandimen-
to, ficchè la mole divenga doppia, o tripla del naturale, if*

vede che quella è formata come di due fegmenti , uno mag-
giore, che coftituifce la più gran parte della vefcica, ed uno ,

minore , che forma una di lei eftremità , rimarcandofi fra

l'uno, e l'altro una picciola divifione, o ftrozzatura di po-
ca profondità (e) . Le vefciche che fi lafciarono difeccare di

per fé ftefle , fecero apparire , che nel fegmento minore era

contenuta l' eftremità della coda del verme, e nel maggiore
rinferravafi il reftante del corpo , colla tefta abbracciata dal

corpo fteffo .

(a) Fig. vili. n. t. (^ Fig. vili. n.
(i) Fig. Vili. n. j. a. {() Fis. Vili. d.
(e) ibid. i .

Rr



3l6 SOPKA i-A TRASSORM AZIONE

f,. XV.

Non mi trattenni però dall' affondere delle goccìe d'ac-

qua forte della più potente fui fluido contenuto nelle vefci-

chette , e non mancò l'effervefcenza citata dall' Olandefe Spe-

rimentatore. Ripetendo quefto tentativo, m'avvidi che dopo
l'effervefcenza rimanea un piccioliflìmo fartolino , eh' efaminato

con accuratezza rinvenni effere quello fleffo, che refta nella

regione della tefla, quando fi fecca l'animale.

§. XVL

Dal racconto fatto fin qui delle ricerche da me iftitui-

te fu quefti globetti o vefciche, le quali per molti rapporti

mi fembrano quelle ftefle , che lo Swammerdam chiamò nodi ,

parmi , fé non erro di molto, che fia palefe lo sbaglio del

dottiffimo Autore, che defcrivendo le fue fpenenze deduce

da quefte tacitamente delle confeguenze, che aver luogo non
ponno nella modgrna medicina teorica. Il fale contenuto nel

fugo nervofo , la di lui efìèrvefcenza , la concrezione in una

foRanza calcarea e friabile non fu ammeffa giammai da'Fi-

iiologi. Ma e quanto grande non Ci giudicherà l'errore del-

lo Swammadam , ora che i nodi contenenti il fuppoflo fale

ii trovarono efTere altrettante vefciche, le quali racchiudono

*\in picciol verme, che bulica, e fi contorce, allorché eilrat-

to dalla buccia fi ftimolaj o fi tocca 5

§. XVII.

Non è cofa nuova , che negli animali fi trovina de' ver-

mi, e di quei rinchiufi in particolari facchetti membranofi

.

Le ofTervazioni moltiflime del celebre Francefco Redi intor-

no agli animali viventi , che fi trovano negli animali viven-

ti ^ moftrano ad evidenza non efiervi quafi fpecie veruna di

animali, in cui non annidino de' vermi particolari o per for-

ma , o per grandezza , o per fede . Parlarono anche di que-

fti vermetti il Tyjofi {a) , il Vallas {b) , il Bloch (e) , il

W, Phllof. Tratt/. n. ijj. XXIV- pag. tj».

(i/) Eimc. Zoopb- p. il}. Ccmm. de ri- {e) Cummdii. citati Voi. XXIV- pag- #*J.

im in fcitmU nat. C mcd. lejìii . Voi.
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Lefl;e (a) , il Fontana {b) : ma da quanto rilevar pofTo dagli

eftratti delle loro Opere , parmi che abbiano eflì pofte tutte

le loro confiderazioni o fu quelle picciole tenie, o vermi,

che trovanfi nel cervello delle pecore, onde (1 vuole origi-

nata la pazzia di quefti animali . Da tutte le quali offerva-

zioni io mi determino a giudicare , che i vermetti da me
odervati nelle molte parti delle rane fieno dello fteflTo gene-

re di quelle, che dalla buona parte de'Naturalifti chiamane

idatidi ^ e meglio ancora vermi 'vefctcolari , non potendone

per ora determinare la fpecie , attefa la poca perfpicuità che

ritrovai negli edratti di quelle Opere , che poco innanii

enunciai

.

§. XVIIL

Fu anche, ed è tuttora una queftione pe' Fifici, e pe'

Naturalifti : donde abbiano origine fiflatti vermi. L'impoflì-

bilità d' iftituire delle accurate fperienze fu mai fempre un'

oflacolo infuperabile per fciorre un tal problema, e quindi

lì contentò il Pallas di giudicarli congeniti negli animali (e)

,

ed il Blumcnbach di dichiarare equivoca una tale generazio-

ne . Dovremmo per verità ricorrere al fiftema delle uova, che

fu trovato il pia verifìmile ed il più acconcio ad ifpiegare il

gran fenomeno delia generazione . Una lunga ferie di efperi-

Hienti pofero fuor di dubbio un tal fiftema; ma domando io:

da quali uova denno nafcere le noftre idatidi':' donde provenir

debbono quefte uova? Non vi fono, né pollbno forfè effervi

efperienze atte a dimoftrare , che le idatidi generino le uova:
e fé le generafTero ; come , e per qual via dovrebbero quefte

penetrare in tutte quelle parti, nelle quali d ritrovarono

quefte idatidi? L'averne io rinvenute moltiffime fulla fuper-

lìcie eflerna dello ftomaco , e degl'inteftini , mi farebbe quali

congetturare, che veniflero le uova di quefti piccioli vermi

ingojate dalle ranocchie, e che attaccandoli al parere inter-

no di quelle cavità, perforafTero a poco a poco 1' intima

membrana, fermandofi poi e fviluppandofi ove trovaflero una

(a) Ibìd. pag. ». . (e) Vedi \ì Biblìot. .Anatom. dcU'Hallec.
(b) Lettera al S<'s- D^ìtui . Tom. II. pag. j»i.
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più acconcia pofitura. Per rendere probabile la qual conget-

tura, iftituir lì dovrebbero non pochi efperimenti, l'efito de'

<]uali non farebbe forfè aflatto decillvo : oltre di che il con-

iiderare, che fi trova coperto di molte idatidi il cuore, i

polmoni, l'interna cavità della teca vertebrale potrebbe ren-

dere le fperienze medelime poco o niente concludenti.

§. XIX.

I fenomeni da me riferiti fui principio, acquati fi ac-

compagna la prefenza delle idatidi , o vermi vefcicolari nel-

le rane 5 cioè il poco vigore nell'animale, e la morte, il

ritrovarli di quefìi vermi negli altri animali quali tutti „ ed

i fintomi moibofi, alli quali vanno foggetti , ci cordunebbe
a credere, che nelle rane egualmente, che nelle pecore, ne'

cani ecc. , coflituifcono i detti vermi una particolar malat-

tia. Di qual genere efTa fìa , e quali potrebbero efiere i ri-

medi per guarirla non fi cercò fino ad ora, né porta fece

un vantaggio, che meriti gli (iudj de'Fifici, quardo però

non fi giungefTe ad ifcuoprire, che le rane attaccate dalle

idatidi follerò, dannofe alla falute degli urmini. Se ciò fi ri-

trovaffe , e fé prevenir fé ne potefTero le ccnfeguenze , io mi
lufingherei di non avere inutilmente, e per femplice curio-

fità confiderata la prefenza delle idatidi nelle rane , correg-

gendo quanto fu dallo Svammerdam erroneamente veduto

.
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L E T T E li A
AI Sig. Prefidente Cav. Anton-Mario Lorcna

SOPRA DIVER91 ANEDDOTI MATEMATICI

Del Sig. Pietro Ferroni.

Metoi 7\Ujyi? »' i/d^KO'i'; '

NEI porre l'ultima mano il Diporto Analitico, dd quale par-

lano in più luoghi le mie Meditazioni Analitiche intornia

alla Formala Sdx{ — Lx)±^ ecc. (a), mi fono incontrato in

alcune mancanze d'Autori celebratiffimi , non avvertite, per

quanto io fappia, prima di me da neflun altro Geometra . Mol-
te di queRe entrando nel piano della mia Opera precitata,

verranno allora ad effcr fatte di ragion pubblica, né farà dif-

caro a conofcerfi, come certe teorie recentiffime , comunemente
fuppofle nuove, in materia di Funzioni ed Equazioni finite o
difierenziali, e l'ultime o a differenze infìnitedme , o a diffe-

renze finite, tanto affolute
,

quanto parziali, nafcano con
maggior chiarezza e femplicità da delle più antiche e già

note, Ibmminifl-rateci da Nevrton , Leibnitx. (b) , e Moivre (cj.

(<i) Particolarmente il %. »8. e J».

,

e le Note !!• no. i£i. e 170.
(i) L'Abate Bojfut nella (ui eccel-

lente Memoria intitolata Ujagcs de la

dijférentìation des Pararne tres pour In

folution de pluficurs Problè/ncs de la.

ynèthode inverje des Tingerite ' , ed in-

ferita nel Tomo II. delle Mémoirei
de Mathèmaiique & de Phyfique pre-
fentès a l' ^cadimie Royilt des Scien-
ces , par divers Savans , iy l'us dans
fcs .Affemblées flannpato a Parigi l'an-
no 175 f., combina meco ( vedafi il

Prodromo ecc. a pag. no. e fegg. del
Volume V. della Societi Italiana ) nel
far autore il celebre Leitnitx d?i fon-

damenti d'alcune profonde Scoperte
moderne in materia di Calcolo Infì-

nitefimale . Ecco come egli fcrive a
pag 4j5. D« rejìe , je faifis f occa/ìon

d' avvertir qae le foni de ceite tnèthode

ingènieufe , dont cn a fait honnear 1
des Auteurs Ues-cé'.ibres , appartient

en propre à C incomptrable M- de Leib-
nitz. C' etoit à t' inventeur du cahul
des Infìnimens-petits , d' y ajohter une
branche dont la fèconditè me paroit im-

menfe Si par'a del metodo diffèren-

tiationis de Curva in Curvai».

ic) V ideilo generofo fentimento l' fia

ancora elìernato in rapporto a quefto

lommo Geometra efule dalla Francia
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e vale a dire fino di quando incominciò a fublimarfi l'Ana-

lifì de' Moderni. Altre fono accennate nella mia Efercitazio-

ne ftampata in queft'anno (rt), o avranno luogo per la fimi-

litudine dell'argomento nelle Continuazioni del Prodromo

fui Calcolo Integrale ecc. (b), o in una Memoria fopra dei

Majfì'ini e Minimi., che fpero in breve di pubblicare. la

quefta principalmente m'occorre fpeffb di far vedere, come
male a propofito per rifolvere dei Problemi lineari abbiano

inciampato taluni in Equazioni di più alto grado (e), e co-

me

( Londre! T. !• edizione del t^^o. a
pag. »7«. ) M. de la Place , dandogli
il primato (uU' integrazione dell' Equa-
zioni a differenze finite ( febbene con
metodo indiretto ) dove cita la Tbeo-
ry of Chancet alla pag. 611. del Tomo
VI. della precitata Raccolta Accade-
mica, nella quale inferi l'ingegnofllTì-

ma Diflertazione {ur la probibilitè dcs

ctufes pxr les évenemens , eli' è il Pro-

blema inveilo del comun Cilcolo dei

Probabili.

(a) De Calculo Integralium Exercita-

tio Mathematica ijc. Soprattutto deb-

bono conlultarfi le pag. 98. 117. 177.

j86. »}i. ?4. Intorno al principale og-

getto dell'Opera merita d'elTere olìer-

vato di più, oltre di quello, che ho
detto parlando di Leonardo Eiiler alla

pag. n». e iij. , che nel Capitolo VI.

( T. I. Sez. II. Parte I. Libro I. ) In-

(ìitutionum Calculi Integralis , egli pal-

la lolamente di volo lu della Formo-
la generale degli Integrali dipendenti

dagli Archi delle Sezioni del Coqo , e

io fa difcorrendo occafionalmente di

tutt' altro argomento. Ex hoc autem
Capite ( fcrive nello Scolio 1. al §. f»>.
e pag. 455- ) compiralio arcuwn ellipti-

corum ér byperbolicorum fimili modo
inftitui pote/i ; cun enim in gen:re ar-

cui SeSionis conica' tali formula expri-

matur Sdx\^
""

hac transformata
e -f- exx

iniflamS-y,^/"'''''^^'"'^V '.ac+ {ae-\-bc)xx + bcx'^

fcr prcecepta tradita frasari potffi

.

{b) Una è di gii» preparata per la

flampa {Nota »•
) > e tratta principal-

mente dell' Equazioni di condizione

delle Funzioni , ed Equazioni a diffe-

renze finite come criterio d integra-
bilità, e degli Integrali particolari non
comprefi nell' Integrale compiete, in
feguito del bel Teorema di M. de la
Place , annunziato la prima volta da.

lui nella Memoria e Tomo citato dall'

.Annotazione J. alla pag. ^54., e poi
dimoflrato e promoHo dalle lue Ke-
cherches fur les johitions particulières
des 'Equations diferentielles tra le Me-
morie della R. Accademia delle Scien-
ze di Parigi per l'anno 177}.

(f) L'Algebra è un liìrumento , che
fenza il giudizio fino di chi l'adoperi
non conduce quali mai di per (e nel
rifolvere e coftruire i Problemi alla

maflìma femplicità ed eleganza. Così
la penfava il Cav Newton , e dopo di
lui Colin Mac-Laurin nell'ammirabile
lua Introduzione al Treat'fe of Flu-
xions , non msno che Koberto Simfon
nell'erudita e profonda fua Prefazio-
ne all' Opera .^/Jo//o;j/7 Loca plana {Tltp'j

TCTuf iTTiTTiSai) reftitHta,tiitì àt\ 174^.
Meritano d eller Utti a quello propo-
fito il Proemio di Tommajo Perellì

,

che precede la loluzione di alcuni
Problemi geometrici inferita nel Gior-

nale Letterario di Firenze ( Articolo

». Parte I- del T. VII. ediz. del i7SS- ).

e V Elogio ecc- in forma di Lettera al-

la pag. 64. pubblicato dall' Abate Vaa-

lo Erift ( J7!'4) nel Volume LUI. del

Giornale di Pila »
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me dimentichi o mancanti dell' Iftoria delle Matematiche,
ed in particolar modo della Sintefi Geometrica (<?) , abbiano

altri derivato affai da lontano dei ritrovamenti pur troppo
cogniti, o almeno d'agevolifiìma deduzione. Poflono princi-

palmente fervir d' efempio quei due Problemi famofi , uno
dei quali tende a trovare la Somma minima di due Rette
tra le innumerevoli , che partendo tutte da due 'punti afle-

gnati vadano nell' ifleflb Piano a congiungerfi fulla circonfe-

renza d'un Circolo dato; e l'altro, ch'ha in mira di deter-

minare tra tutti i Triangoli Sferici circofcritti da degli ar-

chi di Circoli mafTimi, infiftenti fulla medefima bafe, e col-

Je loro fommità , che vadano a finire o a difporfi falla pe-

riferìa d'un Cerchio minore (alwicantarath), quale fìa quel-

lo, che goda dell'Area majjima e mìnima. Il primo, per lo

fcioglimento del quale ha moltifiìmo faticato, ma indarno,
ai giorni noftri un Matematico Italiano di qualche credito,
Jo conduffc finalmente ad un'Equazione trigonometrica in-

tralciatidlma ij}) , e perciò da lui abbandonata fenza rifolver-

la , e fenza nemmeno accorgerfi ch'ei lavorava fopra d'un
Problema Ottico antichiffimo in Geometria come quello , che
in virtù dei monumenti reftatici apparifce avanti di tutti

trattato dall'Arabo Aihax.rn, e quindi da Vitellione di Po-

ta) Trattando d'un Problema d'Uro- della Bafe, e congiunta CI, che per
tnetrìa teorico-pratica m'incontrai in gli Elementi viene ad eilere parimen-
un Teorema elegante di facilifllma di- te normale all'ifiefia tangente, nafco-
moflrazione , attenente ad un Gono no l'abito le Proporzioni ^B : BC : :

circolare recto, ed è che fé un Pia- , CS CS
no gli fia tangente fui Lato ^B (Fig. ^^'^^•'^j '

BC
" ^^"'^^^ ^^ ^^"

*• )> ed in elio Piano conducafi qual- _4Rn Scn CBS
filla retta BC, ed a quella dal vertice

(i,
'

Non fo'che trafcriverla fe-
a perpend.colare^C e d=. punto C j^,J^„^^ j^i ,^^ Or.g.nale efifiente
la norma e Ci al Pian della Baie, ..«-„ j- j ,i i i,„,,. r ,

• ,„ ' prello di me, onde polla il ettora
s abbia lempre la proporzione AB : . ,4-,„ • ,' _„ j, r. ~»j.i-
D/- . e ^nrt e r-nc i> cf,..» Brudito giudicarne da le medei.mo.BC : Sm.JlBO : Sen. CBS . Uittatto con- °

dotta SI perpendicolare alla tangente

Si/iKV (.t—e'^.
£^R

. , Ccs.RyU .

dove g , p fono le quantità cognita , fendo ^ un angolo dato, x l'angolo
i8o°— AT j8o°—>—jf) incognito, che fi cerca di flabilire .

•""— ,1=7 ; ef-

*Tow. VII.

*

S s
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merania («) , e fciolto elegantemente dipoi dall' Z7^e«/o , Sin-

fio, Barrow, Catelan , Smith, Robins , Simfon ecc. (t)
, per

non dire di tanti, che hanno ufato ali' iftellb efietto del Cal-

colo Differenziale. Ed in rapporto al fecondo Problema non

lafcia di far maraviglia, come con grande apparato di Calco-

lo abbia prefo a rifolverlo poco fa "E. T.- Schubert npl Tomo
IV. degli Atti nuovifilmi dell'Accademia di Pietroburgo per

l'anno M. DCC. LXXXVI. (e), quando il hìajjlmo e Minimo,
che appartengono ai due Triangoli Sferici cquicriiri , fono la

naturale e faciliffima confeguenza si dei Teoremi elementari

fuUa mifura delle Aree di quei Triangoli afl'egnata nel co-

minciare del Secolo XVII. dal Cavalieri (d) , sì del noto

principio Ugeniano
,
quafi contemporaneo, de' wajjìmi e mi-

yiimi {e)

.

Non avvi però a mio giudizio neffuno argomento geo-

metrico, ch'abbia fubìte tante vicende, e fia flato foggetto

a tante repliche preffo i Geometri ,
quanto quello della qaa-

(a) Propofizione XXXIX- del Libro
V. d'^lhazen, e XXII. del VI. Libro
di Vit:llione .

(b) Si confultino le Divers Ouvra-
ges de M. Hii^cns de Zulichtm alla

pag. J}6. itWs.Kaccolta pubblicata nel

J69?. dalla Rea! Accademia delle Scien-

ze di Parigi, dov'è (crino Ccnjìiuclicn

d'un Prcbleme d' Optique , il Volume
IXXI. Parte II. delle PhiUfophical

Tranfacìio7is al Num- XXX- Example
VI. da p. 47». a 476. ( By William
Wales ), e foprattutto Seci'inum Coni^

cariim Libri quinquerr^.^ucìore Rober-
to Simjon =r eJiz- ». del 17JO. nel

Problema IlL dell' ^ppendix , dove
( Fig. loj. ) da queflo imitatore pro-
fondo dell' Analili degli antichi oltre

della fiia folqzione fi d'a l'elenco del-

le foluzioni deRli altri , tranne quelli

di Koierto Smith neìV Optics CJTi;. , ed
altra di Betiiamino R.obin's nei luoi

Mathcmutical Trafis

,

U) Nova ^cìa ^endemia Scientia-
tum Imperialis Petrcpolitance pubblica-
ti nel 1789. =r Prcblematis cujujd.am

Sfbarici jolnlio^ =r ( 1%. Junii 1786.)
dalla pag. 89. imo alla 95.

{d) Vedali il Dircfloriiim universale

Vranometricum ÌTc. fìampato in Bolo-
gna nel 165». ( annotazione i. del
Teflo della mia Exercitatio iXc ram-
mentata nella Noia 4. ).

(f) Divers Ouvragrs de M-ithemati-
qiie Ù" de Phyjìque ( Nota 10. ) z^ a
faris M-DC-XCIIl. da pag. }i6. lino

a ?Ji- , ove efifte la bellilllma fpsco-
lazione intitolata ,, Demonftraiio re-

gulx de maximis ér minimis „ . Q.ue-

iia regola venne appoggiata dal gran-
de Ugenio ad un principio tutto diver-

fo da quello del Calcolo Differenziale

o fivvero del Senatcr Pietro Fermai ;

ed è appunto per fifFatto motivo, che
ieri vendo anni fono ad un Matema-
tico di mia conofcenza gli feci avver-
tire che non %\ì Fermat , ficcome ave-

va creduto , ma Keplero , ed Ugenio fi

doveUero dire con tutta ragione i pri-

mi difcuopritori d'una regola canone

ecumenico per l'invenzione dei MaJJi-

tni e 'Minimi, Il principio Uceniano
coniìfle in quelle brevi parole ,, Cer-

ium eji utrinque a-qualitatis cajum cxi-

Jìere ,, , ed ha molta eleganza e fem-
plicit'a nel rifolvere alcuni Problemi

di llmil forte, come renderò manife-
lio in altra cccafione. <
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Granirà eTatta deile parti della celebre Lunula Ippocratica (a).

Ognuno fa , a deverebbe fapere che fofle il primo a trovarla

Artiifio de Lyonns fino del M.DC. LIV. {b) y con determina-

re a quale Spazio rettilineo fi uguaglialfe precifamente qua-

lunque porzione indefinita della medefima Lunula, purché

tagliata per mezzo di Rette condotte dal centro del fotto-

pofto Quadrante (e) .Tfchirnhaufrn fenza fapere di lui, la det-

te per nuova correndo Tanno M. DC. LXXXVIL (d); e do-

po di quefti due Matematici fece l'iftelfo Giovanni Perks nel

M. DC. XCIX. (e) . Pareva che nel Secolo XVIII. dovefTe

(a) La genuina contezza t'ella di-

menlìone della Lunula ( Mnv/Jxos
)

può leggerli Ipecialnience alla p.ij. 19.

e legg- àeW Hifioirf dcs recherchcs fur-

ia ^i{jjyat:<>-e dit Ccrcle ZJ'c. far M.
MuìitucU ( 1714 ). Che la prima fco-

psrta della quadratura dell'Area inte-
ra Luna' are t'jile d' Ippoo-^tc , e non
di Eiiopide [ l'uno e l'altro dell' Uo-
la di Chio nel Mar Jonio ) , mi pare
pruovato da M. Cramtr con molta
erudizione nella fua Differiatìcn Jitr

Hippocrate de Chio ( ved. CUffc de Bel-

lej- Leitres dtiV Hi/hirc df i' ^cadi-mie
Roytlc &c. = ^nn^'i 1748. =r a B:r-
lin 1750. dalla p. 481- fino a tutta la

ijjS. ) contro di M. Heiniiis , e di Gio-

tianni-^lbirto Fabricio ( Hi/ìoire CTir.

della prefata R- Accademia per l'an-

no I7<6. rr: Dijfertation jur Oenopidas-

de Chio :zr alla pag. 401. e (eeg: , Bi-

bliothcca Gr^ca Lib. IL Cap. IV. §. i8- )-

Tutto confifie nella retta interpreta-
zione comparativa del pafio di Picelo

ti xxì Mni'i'ffxd/ Tiipxyà'naii , ed in

una Critica fana delle deboli fcoperte

di Enopidt in propofito di Geometria .

Del rimanente i"i può Itabilire con tut-

ta rettezzi l'epoca della jQ^uadratura

della Lunula nel V. Secolo avanti
Crifto .

{b) ^rr.xnt Ciirvilincortim contem-
flatio &€ Si conlulti a pa^. Xlll. la

Prefazione del P' Abate Don Guido
Grandi al Ino OciLilVolo di Quadratu-
ra Circuit Ù' HypoboLt riftampato ia
Pi fa l'anno 1710.

[e) Pochi anni dopo, e fegraramen-
te nel i468. R^mto L-ia>ii:cfio Slajio

S S

nobilitò r iOelTa Lunu'a d' Ippccrate

( vedafi Me/olabum Ì3'c- nr i/lcccjjit

pars attera de ^nalyfi ,
Ù" Mifcetlanea

z::z Leodii Eb.".ro/iun =r ) colla de-

terminazione del fuo Centro di gravi-
tà , e della mifura di tutto il Solido
rotondo da lei generato rivolgendo.'!

intorno ad un Alfe parallelo all'eftre-

ma fua corda ( Gap- IX- delle ram-
mentate Mifcellanee ) . Ne' miei Pirel-
liani catto CIÒ è dimoftrato d'una ma-
niera molto più femplice, e naturale.

(,d) ^cla Erudiciorum Lipji^ anni
1887 =: D. T. Adiitamentum ad me-
ihodurn quadrandi curvilinens figuras ,

aut earum impolfibilitatem demonjiiandi
per finitam jeriem = alla pag. 5x6.,
dove cos'i s'clprime ,, quorum demon-
,, /irationem , (b facilitatem /uam lii-

,, ttns hic ornitto ; quanqitam nefciam
„ an ulli Tbeorema hoc animadverfutn

„ fuerit , utcìinque h.fc lunula multo-
„ ru>n mathematicorum igenia exercue-
„r,t ".

(e) Nel Tomo XXL n. »V9. delle
Philofophical Tranfaciionr far the Mont'f

cf December , 1699. avvi dalla pag- 411-
lino alla 419. Num. IL ^ Letter 0/
Dr. Waltis 10 Dr. Sloa?i! , concerning
the Quadrature of the Parts of the Tm-
nula ofHippocrates Chius : per/ermed If

Mr. lohrt Perii! ; Witb the furtcr Im-
pro-vemenls cf the fame , by Dr. David
Gregoiy , and Mr.lohnCafWel. La ver-

fìone di quella Lettera è riportata da
pag J06. alla i'?. degli Ada Erudi-
tonnn Lipjtjr anni M. DCC- Non è pe-

rò da tacerli che quantunque il tf^jllis'

fcrivelle But C as to the Parti e/ it
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elTere ormai volgatiiTima quella fcoperta; ma tuttavìa ricom-

parve come nuova e pellegrina invenzione in uno Scritto

del cadetto Clairaut , citato dalla Francefe Enciclopedìa {a).

Malgrado tante repetizioni dell' iftefTa geometrica verità, e

contuttoché Guglielmo Whijìon 1' avelie renduta più famiglia-

re € comune inneftandola ai fuoi Comentarj fagli Elemen-

ti ò' Euclide pubblicati dal P. Tacquet (b) , chi potrebbe mai

credere che in linea di nuovità , febbene mafcherata , e fot-

to d'un afpetto illuforio, riibrgeffe nel M. DCC. LXXIV.

,

e vale a dire affai piì.i d'un Secolo dopo della fua prima

comparfa? E nel riforgere chi crederebbe giammai, che foffe

riforta con grave fcapito della fua originaria univerfalità

,

cioè come Propofizione limitata e particolare, mentre nella

fua nafcita era generale ed indefinita 'f E pure è così ; né può

da chiccheflìa dubitarfene fubito che prenda ad efaminare la

Mémoire fur la quadrature de la partii ecc. alla pag. 400.

del Tomo VI. delle Mèmoires de ÌAathématique & de Pfyji-

que prejentés a l' Académie Koyale des Sciences par divers

Savans , & lùs dans fes Ajjemblées . Elfendo quefta Memoria

di M. Bourand adai breve (e) , tornerà bene di fedelmente

trafcriverla . ( Fig. 2. )

.

^

Lunula, and the ^ppartenances tberc-

unto ) tieW di/coi/crics bave heen la-

telymaJe , Whkh ( Ithink. ) bad net btoi

£onfiderd by ajiy befors this preftnt agi

< p. 411. ), ed altrove ( p. 41». ) n-.t

KnoV/ing that the like had bien before

attempted by any oìhlr , contuttociò

rell' iftelTo luogo , e nominatamente
alla Fig. 6. e pag.4i4. ( Verfione Sud-

detta a p. J09. ) David Gregory ram-

menta a Vallis elTere fiato Mr. Perh
prevenuto dallo Ifchirnhtiufen. Q.uefla

olTervazione del Gregory (erabra siag-

gita , non che al V^allifio, ancora all'

Abate Grandi quando krirte ( 1- cit.

nella N'ota ij. ) della pubblicazione

della (coperta comunicata da Perks

fin del Novembre «699- -/f» cbjervem,

in iifdem ^Bii LypfÌK anno 1700. ite'

rum ufi novam adduci eandem partium
Lunulce Hyppocratic^ quadraturam a D.

Perks propofitam in Epiftola D. WallsAi

ad P, Skan , cum Notis David Grego-

rii , & Cafuelli &c. ?

(a) Air Articolo Lunule .oltreché

v' ha perfetto iìlenzio li» tutta 1' Iflo-

ria della quadratura delle parti ecc. >

( poiché citandovilì gli Atti dell'Ac-

cademia di Berlino del 174X. nulla vi

fi parla di ciò, coma vedremo tra po-

co ) viene allegato fenza data quelV

Opufcolo fotto il ùtoìo Dive rfes Qj<^'
dratures eirculaires , elUptiques ,& hy-

perboliques • MontKcla ( 1- e. Nota 14-

pag. »7. ) i7?o-

{b) Neil' Edizione Romana del 1745':

fatta a fpefe di Venanzio Monaldini fi

confulti lo Scholium r. della Propofi-

zione II. del XII. Libro i.i%,\\ E!emen-
ti citati, alla pag. »4(. e legg. , Tav.

j. , e Fig. II.

{e) Comprendelì in una mezza pa-

gina dell'edizione in 410 originale Pa-

rigina , ch'io credo eller l'unica fino

al prelente-
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1 ." Si chms k cerclc RBA , aprés avoir tire la corde BA de

120 dcgrés , l" on tire le diametre HD de maniere qu' il di-

vi fé r are BDA de no degres en dcux parties inégales , dont

cella BD [oit de IO dcgrés , le Je^eur de cercle CBD Jera -^
du cercle RBA

.

2." Si de la corde de 90 degrés AD l' on decrit l'are FD ,

le feEleur de cercle FSAD qui viendra de cette operation , fe-

ra /- d'un cercle doublé, l'angle A ayant pour mefure la

moitié de l' are BD ^^ 30 degrés, & par confequent ^ du

cercle RBA .

De-ld il fuit que CBD = FSAD; mais ces deux fecieurs

font communs pour da partie FSD, des-lors le triangle SDA=:
CSB -f- BFD , ain/i l' excb du triangle SDA fur celui CSB
ejì la juperfide de la partie BFD . ,-, Ce qu' il faihit démon-

trer "
.

Prima di tutto avverto, che quefta Quadratura non è

riftretta, come vorrebbe l'Autore, al folo cafo fpeciale dell'

Arco AB di 120°, e perciò DB di jo" , ma per l' oppofto

(I verifica in generale per qualunque altr'Arco da D per R
(ino in H, onde fìa veramente una Quadratura geometrica

indefinita. Imperciocché prefo l'Arco DB', DB' ecc.; fi ha

fempre per gli Elementi di Geometria il Settore DAF'-=-DCJj'-,

DAF^' = DCB' ecc., ed in confeguenza tolto lo Spazio comu-
ne DF'S\ DF"S\ ecc., rimane l'Area DB' F' = DS' A—
CS'B\ DB"F" r= DS"A + CJ"'B", ecc. offia eguale alla

Somma o differenza di due Triangoli rettilinei , fecondo che

il punto jB'' , B\ ecc. cada dall'una o dall' altra parte di R
dividente la Semi-periferia in due Quadranti

.

Rifletto in fecondo luogo, che gli Spazj DBF, DB' F'

^

DB" F" ecc. così niifurati fpettano alla Lunula Ippocratica,

e fon quelli ifteffi già per l' addietro quadrati, febbene ora

lo fiano d'una maniera molto meno comoda ed elegante.

Dilfatto in virtù dell'antico metodo o feguitando la maniera

di Perks o l'altra di Tfcbirnhaufen (a), ambidue combinano

/«) Gregory nel luogo delle Tianfa- di ciafcheduno dei quali ( a form*
zioni fuddivifato alle pag. +15. e 417. del primo , e fecondo dei prelodati
dimoftrò t' equipollenza dei due Tri- Scrittori ) veniva ad elVere eguale ia

angoli (Fig. 1.) Dyfi, DOIì, all' Area parte BDF dsilaLunuli. Diverumea'
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neir afTegnare, dopo condotte le perpendicolari EI, E! T

,

B" r ecc.-, gli Spazj predetti rifpettivamente eguali ai Trian-

goli ADI i ADI' i ADI' ecc., che fono la cofa medefima di

SDA — SIA — SDA — CSB per le parallele AC, BI, co-

me ancora di S'DA-S'I'A = S'DA — CS^B', di S"DA-h
S"I"A = S'DA 4-- CS"B" ecc. per motivo delle parallele

B' I' , B" I" al Raggio AC nominato di fopra. Quel che dun-

que non ha fatto adedo Bourand , di determinare cioè il

Triangolo ADI eguale alla differenza degli altri due , lo fe-

cero già circa ad un Secolo avanti i Geometri predeceffori,

e fpecialmente Tfchirnhcinfiiì, che febbene non annunziaffe il

luo metodo, dovette battere l' ifleffa ftrada , e partire dall'

ifteflo principio dell'eguaglianza dei Settori DAF , DCB ^ lic-

come è facile indovinare {a).

Oltre di ciò mi è flato di molta forprefa, che non fiali

l'Autor Francefe pruovato a continovare 1' Arco DF , per-

chè avrebbe veduta nafcere immantinente l'antica Lunula
DFPHRBD , e nel punto C fvanire il Triangolo CSB, e

farfi perciò la Semilunula =zCDA, tutta la Lunuh :=zHAD ;

il che l'avrebbe fubito tolto d'inganno, rimandandolo al

tempo d' Ippocratc {b)

.

Finalmente mi fono maravigliato, come nemimeno loScrit-

tor della Prefazione ( che fembra effere il Segretario dell'

Accademia ) (e) non abbia avuto quello naturalillìmo accor-

gimento, ed anzi nel render conto di quella fuppofla Sco-

perta geometrica fi efprima nel modo feguente (d) . Cettc qua-

le dal Gregoiy fi potrebbe affai com-
pendiare il fuo metodo, lìccome è fa-

cile di ravvifarlo . Ho ricavato da
tutto queflo un Teorema nuovo , ed
elegantiffimo , cioeTriangoIo ^DC:rz^
RBFP, Triangolo ^B'C = KB'F'P , e
cosi difcorrerido degli altri . Siffatti

Quadratura delle porzioni liiniilari e

diretta, ne dipende di niuna coj'iru-

Zf'onf preliminare, a differenza di tiuel-

le già note.
{d] A fine di giungere direttamente

all'eguaglianza di DBl- in rapporto
ili' area del Triangolo DAI fenza pai-

lare, come lece Virk' , dalle propor-
zioni dei Segmenti circolari ere, ognua

vede die l'unico raziocinio dovevi
elfer quello, che Hegae ., DTBF =
DTByt — DFA = DTBA — DTBC
CSA—CSB=:DSA— ISA=. DAI „

•

(a) E vale a dire uno slancio di »!•

in»?. Secoli indietro- (Vedali V An-
noiaùonc i\- lui fine }.

(i) Diffatto nelle Prefazioni appolle

a ciafchedun Tomo di queAiCellezio-

ne eccellente fi da non (olo un bre-

viffimo Eflratto , ma ancora il giudi-

zio accademico delle Memorie . Si ve-
dano per elempio le^f^ToJ.- feguenti jS-

e 44-
(e) Pri/jce alle psg. '?. e io. , ed

all' Articolo Gco-ftetrit = Quadiatu-
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arature ejl citi mème genrc { quand'ella è non folo della me-
de(ima fpecie , ma l'iltefTa iiTeflìfTima porzione lunulare di già

mifurata tanti anni prima ) dcs efpaccs fi connus fous le nom
de lunides d' Hippocrate . E quindi foggiunge con altro erro-

re patente d' Ifloria Matematica . On trouve dam ks Mémoi-
res de l' Académie de Berlin des rccherches analytiques de M.
Cramer où il paroit avoir ìpuisi cette matiere des lunules

quarrables , mentre all'oppoilo Gabriello Cramer nel Volume
dell'Accademia citata, che lì riporta all'anno M. DCC. XLVIII,
((7), non parla mai della quadratura delle parti lunulari, co-

me lo è quella di M. Bourand , e termina appunto la fua

Memoria con dire „ Je ne dis rien des ^uadratures partiales

de ces Lunules . Cela me meneroit trop loin ,, occupandoli

unicamente, si col mezzo di Curve trafcendenti , si di Curve
algebriche (b) , di generalizzare le intere Lunule circolari

tjuadrabili fui tenore dell'Ippocratica, ed ifcanfare quello

''ì:'w(io'ypx(fny.ix, che dette origine nell'antica Grecia ad una
falfa Quadratura di Circolo (e) .-

Che fiano del medefimo genere della quadratura della

Lunula d' Ippocrate gli elegantiflimi Spazj quali in figura di

A"f0n'^o?, o piuttofto di néAiKoH^v; (d), che ha rica'/ati mo-

re if un e[pace circulaiie . Par M- Boiir-

yand zzz •

(«) Differtazìone mentovata dalla

Nota 14- alla pag. 49t.

(b) Dopo della parte erudita comin-
cia dalla pag. 49). la parte geometri-
ra fotte il titolo Trouver une infinti^

de Lunules quarrahU-s , ma fempre di

Lunule intiere. E' olìervabiie che le

Curve algebriche , le quali fommini-
llrano infinite Lunule circolari qiia-

drabili differenti dall'Ippocratica, eh'

è però la più iemplice , abbiano non
poca analogìa colle R^oafowf.t? del Gran-
di ( come pruoverò nei miei PereUia-

ni ) conofciute fino del 17»?-. (ebbe-

ne quivi non nominate da Crutner .

[e) Alla pag. 4!!f- della prelodata

Dijfertatì'one M. Cramer parla della

vera Quadratura della Lunula, ed al-

la pag. 4}6. del paralogilmo, o vero,
o fuppof!o,in cui cadde Ippocrate me-
diante una falla Figura ( vsdafi anche

la pag. 487. ), fecondo ^ri/iotelc , d'-
ducendone la jQ^uaàratura del Cerchio,

{d) Q.uefto vocabolo Greco adopera-
to da Pappo d' Aleliandria n':l Libro
IV. delle lue tol,ezicni Matematiche
( prima di tutto dopo del Teorema
XI I. a pai;. 7 . „ Circumfertur in qui-
tusdam libris antiqua propofnio otiju!^-

modi " edizione del 658,0 p.uttcCo
1660., ed a tergo della p.<g. 4<. icDa
prima edizione del i^ii , < (Tis .601

,

quindi nell'enunciato della Prrp X> I.

del medefimo Libro a p. 79 ) , e la-

fciato lenza verfione dj Federigo Com-
mandino , e da rrolti che ve 1. ero do-
po di lui, fignifica uro Sp-zio com-
prefo fra tre circolari Sem circor f-;-

renze , che fi f^cchiro ini emc , eci è
ben diverlo dal Minnctm . IViri'vcii»? rc ,

dove le Semicirconteienze , o rrchi
di Circolo fanno ;'ngolo tra di loro-
France/co Vieta però, ed i due felui-
ti Giovanni de la Faille, e PaoLGul-
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dernamente dal Circolo Gio: Enrico Lambert, e defcritti nel

lU". Volume degli Atti Elvetici (a) , non ammette alcun

dubbio, andando del pari e l' una e gli altri nel dipendere

la loro efatta niifura geometrica da una felice compeni'azione

o equipollenza di parti, per mezzo di cui l'Area curvilinea

facciafi eguale alla rettilinea fenza obbligare il Geometra ad
una vera, rigorofa , e diretta fpecolazione di ^^adratura (b)

.

Concedo egualmente, che fìmili Quadrature indirette',

nate piuttofto da una fortunata combinazione, che da fpirito

vero geometrico, pruovino affai meno ingegno non che del-

le Quadrature dirette, come farebbe 1' Archimedèa della Pa-
rabola é' Apollonio (e), delie velociffime approflimazioni al-

tresì , o per mezzo di Numeri , o per mezzo di Linee , del-

le

dìno lo tradufTero full' autorità de' mi-
gliori Leflìci , ficcome altrove dimo-
ilrerò, per Secuvicula , Scaìpntm Ù'c-

( pag- 9"^. Operum Mathematicorum
&c., e Note «7. «?. ) ( Caput IX. z

375. erteli, & Luniiiarum quadratio-

nes aliqi4i£ . Vieta prevenne Lambert:
Si veda la Nota leg. ?i- ).

(a) Edizione di Bafìlea del 17 f 3. al-

le pag. 14». e 14?. dal §. zo. lino al

§ 17. òeMeObfer'vationes varia inMa-
ihe/in piiram . L'Autore, quantunque
impropriamente , chiama ertili nel

§ ij. alcuni di quefli Spazj

.

{i) A queflo propoilto iìa Ietto il

§. »o. delle Objer'vatiojies pocanzi ac-
cennate. Neliz Diffeiiazione di Cramer
citata dalla Nc/a i^). mi ha molto for-

ptelo il parto Seguente ( a p. 485- )

Voilà If premier e/pace circulaìre
, qui

ait eté quarré , & ceite quadrature

,

indépendammetit de ce qu elle a de cu-

rieux , feri à prevenir une erreur , oà
l' ci?i pnurroit tomber , & qu il feinble

j;(f Ues- Cortes ( Geomet. t-ib. II. p.

}9 Edit. •659 in 4to ) méme n a pas

cvìfée • C eft de croire que les Lignes
àroìtes Ù" les Cnurbes {cut d une natu
re fi t^ijJi-nbUble qu' il ejl impo/j':ble de
les comparer- Mh in primo luot^o li

lunula d' Ippocrate non da un elem-
pio di lettitìcazione di Curvt ; ed
oltie di CIÒ qudiido ancora non folle

efi(lita,nfe fiata conofciuta all'età del-

la Geometria di Cartefio la mifura fa-

cile della Lunula, mancava forfè 1'

efempìo della quadratura della Para-
bola ?

[e) I Traduttori, che fono di rado
degli uomini di Scienza, peccano per
lo più, quando gli prenda il piacere di

far delle giunte al Teflo fincero , o
di brillare con delle glofie Dauid
Rivalio nel fuo Prtemie tanto al Li-
bro i" .Archimede fulle Spirali, quan-
to all'altro fulla Quadratura della Pa-
rabola, vorrebbe far credei e , che il

modo meccanico di dimoltrarla adopra-
to dal gran Geometra di Siracula ol-

tre a quello dedotto dalla teoria del-

le Serie, folle un metodo grolfoiano
e materiale , e non già rigorolo , né
efatto, con e iì conta di Galileo, allo-

ra, quando per mifurare il fuo 'pazio
pesò una Cicloide in cartone. Alcuni
confondono le Linee Spiriche colle

Spirali , o colle vere Elici o(TÌ3 Vo-
lute di Corone di Ssmo ( APXI-
MHAOT2 nANTA SnzOMENA e-

diz. di Pariii del 16. j. ) . Oel riirunente

non v'ha a lenfo mio dimrfir.izione

più bella, e p'ù didafcalica dell-t mi-
fjTJ dell Area della Pararci,: li' Apol-
lonio, come quella di Robrto Siwjon
in tordo del Libro V. deii' Opera da
me citata nella lo. .Arintitazioue •
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le Aree, delle Curve a dei Spazj rettilinei , cui prefTo gli an-

tichi adattavafi la parola oggigiorno poco intda.Q'KUT6Toog (a)y

che converrebbe beniflìmo alle belle e fpiritofe coftruzioni

moderne d' Adamo Kochanskì (b) , Euler (e) , Lambert (d) ,

Outhìer {e) ecc. onde confeguir prefto e graficamente una Li-

nea retta preflbchè uguale ad una Circolare Circonferenza.

Ma tuttavia, febbene le quadrature di quelle porzioni

di Lunula lìan cofa non molto pregevole, e nulla fublime,

bifogna pur dire effer fenomeno fempre raro quefto di paro-

diare (f) una Scoperta antica, e nel darla per nuova più di

un Secolo dopo deformarla cosi ftranamente da far due palli

gigantefchi all' indietro ( come ho moftrato di fopra ) in

rapporto a ciò, che allora fapevafi. Dei plagj fé ne conta-

ro molti, o per dir meglio, di quelle {"coperte, cui con
tutta ragione potrebbe applicarli I' epiteto di norvo-antiqu£

.

Non è però a mia notizia , né in materia di Erudizione ,

rè in materia di Scienza un cafo limile a quefto , dove in

cambio di progredire, o almeno di eflere fiaz.ionarìa , una
Scoperta antica fiafi fatta retrograda . Abbia , fé pur (ì vo-

glia, il P. Enrico Noris fenza faperlo lavorata la fua dottif-

lìma interpretazione dei Cenotafj Pifani fui Modello MS. di

Giovanni Pagni: nulla ha però da invidiare né di bellez-

za, ne di dottrina all'opera di chi 1' avea preceduto in que-

(a) Queflo, ovvero H'xt/r^poov, fra
il Titolo d'un Libro psrduco à\ Apol-
lonio Pergéo come rilevali dal Co-
mentario d^ Eutocia ^fcalonita al Li-
bro d' Archimede De Circuii dimenfio-
ne , dove lalciò fcritto verfo la line

(b) Hiftoire ire. di M. Montucla in-

dicica dìlVAnnotazione 14. alla pag. 64.

(e) Nozii Commentarii Acudemi^e
Scientiarum Imperiai is Petrcpolitance

rrr Tom. VIH. nel Sommario al N.
VII. p i6- e >7. ( Excerptum ex MSS-
ttrtefii ; Opera Poftitma Cartefii Ù'c. ,

ediz. di Amllerdim del 1704. ) •

_
id) Acla Helvetica Phyf.co- Mathema-

tica -Anatomico- Botanico - Medica &c.
Volumen III. a pag. i??. verfo la fine

del §• jo. e 1)4 1)5. S. IX. E' di

Tom. VII. T

Snellio.

ie) Tom IL citato nella Nota ».

alla pig. }j} :^: Sur une nouvell:
Quadrature par approximation La Pre-
lazione oSommario alle pag. XV. XVI.
r encomia co«i ,, Cette idée a para
fimple & irtgénieufe „. Di fatto eli'

ha grande eleganza , e la rettiiìcario-

ne della Periferia circolare vicinitTì-

ma al vero fi confeguifce con molta
facilità, ufando fpecialmente del A(a-
/}n'Tf\i C circinus ) adattato alla delcri-

zione d' Archi di Cerchio di lungo
Raggio, il quale Ifirumento fuol chia-
marfi col nome d' Epimetro .

(/) Domando perdono alla Crufca

,

fé prendo ardire da novatore anche
fui correttifllmo Vocabolario Tolcano
del 17?{.

t
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fta letteraria fatica (a) . Siano pure i primi Filofofì della

Grecia (^j, ed i Pitagorici in fpecial modo (e) quelli, che

concepirono avanti di tutti l'univerfalc attrazione della Ma-
teria: dovremo fempre ammirare, e riempire di giufti enco-

mi il Cav. Ifacco Newton , come quegli , che l' abbia tanto

arricchita , 'nobilitata , accrefciuta , e ridotta a canoni , e

leggi certe , almeno per tutto ciò, che rifguarda il gran Si-

llema dell' Univerfo {d)

.

Qiianto fia neceflario oggidì effere al fatto di tutta l'Iflo-

ria Matematica avanti d' aflicurariì di qualche nuovità nella

Sinteft o nell'Analifi, chiaro apparifce da molti altri elempj,

i quali ci debbono convenevolmente inftruire . Diflatto avan-

{a) Cenotaphia Pifana Caii ir Ludi
Citfarum Dijfcitationibus (4) illu/ìrata

:=: Venttiis , 1681 :n: in fogl. di p.

490. ^iti e Memorie inedite dell' ac-
cademia del Cimento ecc. , pubblicate

dal Dr. Giovanni Targioni Tozzetii
Tomo I. ( 1780. ) alle pag- 471- 47»-

e 474. Quefio infìancabile raccoglito-

re di MSS. ed altre anticaglie , lup-

pone nel loc. cit. inferiore di merito

i' Opera flampata del t^oyif all' ine-

dita del Pagni. Ma ficcome per l'ab-

bondanza delle materie da elTo trat-

tate non lafcia di prendere abbaglio

in delle cole chiariflime ( neil' iftelTo

Tomo I- ( ex- gr. ) al §. LI. e pag.

461- egli dice „ nel Frontcfpizio la

data della jiampa de' Saggi di Natura-
li Eiperienzt è \666. " quando l'Edi-

zione prima e magnifica ha nel Fron-
tefpiz'o di molte Copie 1667. ), ne
lalcio ad altri il giudizio.

(b) Empedocle tra gli altri, il quale
fioriva nel V. Secolo prima dell'Era

Crilìiana, aflerl che il Mondo era re-

golato dall' ^OTOif e dalla Dijcordia,

cioè da due fole forze attrazione e

Kipulfione . ( Oble/Tjations genèrales jiir

i elude de la Philojophie ancienne

zzz Pjr M- Freret = Jtffembicc pii •

bliqtte dn t^. Nov. «744- =3 alla pag.
101. delle Mèmaires de Littcratiire nel

Tomo XVIIJ. flanipato in Parigi l'an-

no i7fl. dell' Hifloire de l'accadèmie
Royale des Infcriptions & Bclles-Let-

iì-ei ifc. depitis /' année M. DCC XLiy.

,

jusques ir compri! /' annie M. DCC-
XLVl. ).

(e) Prxfatio ^uBoris, cioè di D"»-

"vid Gregory, la quale precede tanto
l'edizione iC Oxford del 170»., quan-
to quella di Ginevra del 17x6. degli

^jìronomìx Phyfiae & Geometriche Eie-
menta dalla pag. J. fino al fine , eh' è
un capo-d'-opera d'Erudizione tratta-

ta da vero filofofo .

(d) Per ifpiegare i fenomeni , che
accadono nel Mierccojmo , in rapporto
ai quali NeìVton , Pemberton , Mac-Law
rin , Keit , Clairaiit , Bujfon , Sigorgne ,

Gio: TeofilQ Dejaguliers
, Jacopo s Gra-

•vefand , e cent altri ufarono delle

medefime forze fotto diverfe leggi ,

r efito non è flato egualmente ficuro ,

e felice. Deve confu'tarfi fegnatamen-
te l' ingegnofilTim» fenza pari Memo-
ria filica di vi. Monge , intitolata Sur
quelques ejfets d' attracHon ou de repul-

Jion apparent entre Ics motécules de ma'
tiare, dalla pag. yof. lino a 559. del

Tomo della R. Accademia del le Scienze
di Parigi per 1' anno M.DGC.LXXXVII.,
pubblicato nel 1789. Matematico fom-
m3 com'è 1' Autore, non poteva far

meglio conofcere ai Dotti, quanto deb-
bano in materia di fatti tenerli fem-
pre lontani da intuonare i'ti'pnxx, sVpnxa,

ne potetra mai dare un etempio più
illuftre della (uperiorità del fuo Ipiri-

to neir anteporre a dei Sillemi famofi
la femplicitii delle L«ggi ordinarie del-

la Natura.
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zandofi le Matematiche con forprendente rapidità vclut tm-

da fupcrvenit undce
-,
non può mai eflere a meno, che di ro-

vente i Geometri s'incontrino tra di loro nell' ifteflb fogget-

to, ed alcuna volta quelli, che vengano dopo, o vadano

meno felici, o nulla fappian dei primi.

L'Abate Bolfin nel Tomo IP. dell' irteffa Collcz.ìon£ Ac-
cademica, in CUI è regiftrata la Memoria di M. Boum~/Jd , ha.

fciolto quefto facil Problema ( Fig. 3. ) Trouver la folidité

d' un [egmcnt BKROX de Conoide parabolique ABXDO coupé

par un pian parallele a fon axe (a). Impiega quali un'intera

facciata di Calcolo per dimoflrare, che la Curva ROX gene-

rata dalla fezione del Paraboloide mediante un piano nor-

inale alla bafe ila una Parabola del tutto identica alla gene-

ratrice del Solido (b) . Le Teoriche d'Apollonio Pergeo vi

conducevano direttamente; e noi altri Italiani l'abbiamo le

mille volte Rampato {e) . Imperocché nella Parabola genitri-

ce è fempre DK. KB= KX'^RK. Parametro, D%'.K'B'=
K'X" = R'K'. Par.° Dunque ecc. Gareggiando con un altro

Geometra egli di più fi felicita col pronunziare quefte paro-

le : Il ejì à propos de remarquer en pajfant qiie cette méthode

efl generale pour tous les jolides de revolution , & qu" elle fe-
ra toùjours trouvcr la nature de la courbe ORX au mqyen ds

fimpks fubjìitutions : e' eJì au leB.eur a juger fi celle de /' au-

teur que j ai citi a le mime avantage . Ma da un Teorema
di EvangelifiaTorricelli (d) puhhlìcito fino del M.DC.XLIY.

(a) Solution de deux PrcbUmes de
Ct-'owje/f/f dalla pag. 14?. alla 557. Par-
lo qui del fecondo, ch'è a pag. 55? ,

e principia ^utre Prcbléme . Nella
Prelazione o Scmmario { p. XVI. XVH.)
ii conchiude il giudizio della Memo-
ria nel modo feguente „ Ces deux je~

iiitions cut pam txaHes & élégantes ".

[b] Leggali lino a parte della pag-

554- Il Problema parea si difficile che
un aiiìre Geometre la aiijfi rèfolu dans
les Mémoires de Mathèmatiqites pìéjen-

tés à l' jlcadémie de Paris CTiT.

U) Mi (ovviens ( per dirne una )

<3ella Propoiizione ??. ( alla pag. 8j. )

odia Lemma IV. del Libro IH. della

aotilliau Opera di Vincenzo Viviani

Tt

D* Locis folidis jemndaVivinatio Geo-
metrica in quiyique Litros iniuria tem-
porum amijjos Jlriliai fenioris Gecme-
trcc Ì3'c., pubblicata in Firenze l'an-

no i/of. ,e dedicata z\Ke Luigi XlV.
E poi bafH ii dire eh' eli' è la Piopi
ultima del L- IV. dì Pappo { ediz. di

Bologna 1660. a p. •'»•).

{d) Tra te Opere flampate di que-
flo Geometra , e raccolte in un lolo

Volume, fi legga ntW Jtppendix de

dimenfione Cochlece il Lemma piimum
alle pag. i}6. ( ma veramente '44- )

e 14 f. della »• numerazione • Siftatt»

Teoremi ammirabile e(tli lo nomina
( MS. Palatino ecc. ) Fnifio Capiteli»'

re , ed alcun» volta Fruji». Diabclit»'
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ho facilmente dedotto, che per ogni Solido rotondo fia tale

la Curva ROX , offia la fua proje^ione ortografica fui piano

del Meridiano §IATF parallelo al piano fecante ZROiC, che

§.P.PT= §yP'.PT, ecc. =CI.IC':=zCP=:RP, di dove

ricavanfi immediatamente fenza di neffuna foJìituTiions la na-

tura ^ le proprietà, e l'equazione della Linea cercata (a) co-

9 ' me quella, che ha iempre l' ifteffo rapporto colia generatrice ^

di cui gode l'Iperbola Apolloniana referendola alle due Ret-

te 3 che a lei fervon di Àfintoti {b) .

Nel VI. Volume della Raccolta medefima ,
precedente-

mente citato parlando di M. Bouraad , mentre ch'io racco-

glievo tutto ciò , che potelTe mai appartenere alla provincia

in oggi coltivatiffima delle Funzioni arbitrarie, tanto co?iti~

nue ^
quanto difcontinu^, mi accadde d'aver fott' occhio la

maniera affegnau da M. de la Place per andare in cerca del

valore dell' Integrale Srjrr^-— da ^a^o fino a fx=:i , cui

V (
— /m)

veniva condotto a fin di rifolvere un Problema belliflìmo in-

torno ai giuochi d'azzardo (e) . Avevo, qualch'anno fa, fpe-

culato fopra di quefto Integrale; onde nel leggere il modo
nuovamente adoprato da quel valentillimo- Matematico, mi

parve che l'Autore peccafìe per tre differenti ragioni.

In primo luogo lo dà per nuovo , o almeno non cita

neffuno, che n'abbia trovato il valore = /FI, come fé

quella Formola adai bizzarra non foffe mai ftata nel cafo

propoflo integrata prima di lui
,
quando lo fu da Leonardo

Euler, e dal Cav. Gio. Alberto fuo Figlio negli Atti delle

Accademie delle Scienze di Pietroburgo, e Berlino (d)

.

Secondariamente per riconofcere ^ che porto ; = tj

(a) Ecco 51 metodo generale anali- (e) Mentefre ftir la prcbabìlit-é des

tico . Sia r = (f.v l'Equazione della m«/>x par Us evènemens dalla pag.

generatrice 5^r : farà ( pofla /C=:a ) Éii. fino a 6j«. ( N'jta 3. )- Si veda

l'Equazione cercata della Curva XRO il Num. IH. al Problema I- (p. tf»4-)«.

efpreffa fempre cosi i^=zC(f;c)^—a*. e leggafi principalmente la pag- ^»9-

(i) Intendo però qaeli' analogia o W) Volumi V. e Xl. dei vecchi

convenienza di relarione in rapporto Comentarj della prima Accademia t

all' Ipetbola d' Apollonio paragonata e Tomi XVI. e XVII- della leconda .

unicamente jl (uo Aàe pyimario

.
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I — u"
fia L__— —/^, chiama in ajuto, fcrivendo nel m.dcclxxiv.,

k regola dijferenz,ials di Giovanni Bcrnoulli (a) y qiJando fi-

no del M. DC. XCV. aveva di già pubblicato fenza di quel-

la regola Edmondo Halle/ efler femore '-—- — =:/a,
o 2.0

come rifulta dal Volume XIX. delle Tran/azioni Anglica-

ne (b)

.

Ed in fine ricava da un Teorema remotiffimo d' Eukr
^ uTda. ^ u"+'da i n , ,'^ S~~r,z=- .—, facendo »= /=o.
Vi-tJ." \/2-,a^' i{n-hi) z

il ricercato valore (e) , quando lenza ricorrere a queflo arti-

fizio indiretto, e quali divinatorio, e fenza prender la cofa

sì da lontano deriva immediatamente, piuttoftochè da uà

prodotto di due Integrali, dall'Integrale unico S ^rrVI — ^*

pollo ;?= 00 , ficcome ho altrove provato, e vale a dire

da un'agevolilfima Formola Ne>5^toniana (d) .

Avvilo ciò per il folo motivo di far veder fempre più

quanto dobbiamo andar cauti nel giudicare del merito, e

dilla vera epoca delie fcoperte, fé taluna volta declinano

dal diritto fentiero uomini fommi quanto i teftè nominati ,

dei quali non avrò mai l'ardimento d'efferne giudice, e fa-

rò in ogni tempo rifpettolilUmo ammiratore. Son convinto,

che dove giungono nell'età noftra gli artifizi del Calcolo,

farebbe vano il penfare, che v'arrivafiero i metodi (almeno
i fuperftiti ) degli antichi. Opulente come fon oggi le Ma-
tematiche, fi lafciano indietro tutte le fcoperte dei Greci,

e dei Geometri trapafiati , che calcando fempre dapprefib le

loro orme precedettero, o non ufarono l'Algebra di Carta-

io) Nota 40. , e Num. io. del §• I. nella paE. tf»r. Dtl redo fi veda il

delie mie Meditazioni analitiche ecc- Gap. Vili, del Volume I- ( a pag. 250.

citate fin da principio. e fegg- ) In/litiitiontim Calcali Integyj.-

(b) Tomo XIX., e Ncta 97. delle lis di £.. Eutir .

preaccennate Mi di tazioni

.

{d) Si confulti il §- M- delie Medr-
(c) La Sigla FI rapprelenta la Semi- fazioni fudJette intitolato N'iC'Z'oim-

circonferenza del Circolo , di cui t fia todo d'integrare la Formola Euleriana.

il Raggio , ficcome Icrive 1' Autore
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fia (a). Nacquero tuttavolta alcuni felicifllmi ingegni, i qua-

ii fpiccaron dei voli, e fi aperfero nuove flrade per arric-

chire gli Annali della Geometrìa, tenendo ferma l'eleganza

delle corruzioni e dimoftrazioni , e quell'aurea chiarezza e

lemplicità, che diftinguevano i Matematici delia Grecia.

Keplero , Galileo , Cavalieri , Torricelli , De la Faille , Guidi-

no , Gregorio da San Vincenx.o , Pafcal , Hujgens , Simpfon ,

Simfon^ ecc. {b) hanno dei capi-d'-opera di quefta Ipecie .

Non conviene abolire del tutto ( e particolarmente 'in Ita-

iia (e) ) l'elegante lor modo di dimoftrare , ne mai turbar

{a) Anche affai dopo l' epoca delU
pubblicazione della Geometria di Car-
ie/io , che accadde nell' anno 16J7.

,

molti dei Masematici eziandio oltra-
montani , in cambio di iervirfi dell'

Algebra, come aveva incominciato ad
effettuare con qualche frutto France-
fco yieta , il quale naori nel Jioj, ie-

guitaroQo a Ì3.t fcoperta per via di

Sintefi , e particolarmente col metodo
dfgli indivirUji'li e dei Limiti de' rap-

porti.

(b) Su di Giorvaiin! Keplero ho tro-

vato un aneddoto lìngolare di mano
del Viviani, che qui tedelmence ri-

rotto. Confiderando egli alcune de-

boli dimofirazioni nella Nova Stereo-

metria Dcliorum 'oinafiorunt, /'» primis

^u/lriaci figura omnium aptijftm^ . ^c-
(ejj'it Stereometria archimedea jupplc-

TT.enttfn rr Linài 161 f. ir: fcrifle ia
insrgine Senjui non fiJit Geomeiria-
Gaiil^iis ergo dum Ccecus erat , hanc

conclufionem minime perciperet . Oirquam-

bumilis Geometria fi coiporis oculis in-

digeret'. Quanto al P. Giovanni de la

Faille , cioè alla di lui bella Operet-

ta flanipata in Anverfa. del i<}». pref-

fo i Meurij , col Titolo Theoremata

(40) de Centro gravitatis partium Cir-

cuii & Ellipfis , mi fece affai d'ama-
rezza quando di sì piccolo Libro lellì

il giudizio, che M. Moniucla ne put\-

blicò ( H'fioire Ù'C. fw la Quadrature
du Cercle Nota * a pag. 61. ) • La
Faille piibliit en 16}». un owvrage très-

ingenieux
, quoique un peu prolixe &i.

intorno all' Opera del P. Paolo Gu-Ulir

no Pe Centro ^rxvitatis trium fpecie-

rum Quantità! is continua Liber L
= Vienna ^u/ìria i6{f. , Liier IL
De compofitione & refolutione Pote/ia-

tum rotundarum = ibid. ^6^o. , Liber

III- Geometria S^otundi -riz ibid. 16*1.,

Liber IV. ylrchimedes illu/l,atusp=. itid.

1641., il medelìmo Iftoriografo ta un
altro fbaglio affermando {Hifioire des
Matbematiques T. r. P. I. L. V. pag.

JM- e T. 11. P. IV. L. I. pag. »i. )

che- nella prima Edizione di Pappa

C Nct:i }o. ) mancalTe il luogo delia

Prefazione al VII. Libro ( lì confron-
tino le pag. »js. della ». ediz. e i5f.
a tergo della I. ) dov' è in termini
puntuali accennata 1' ifieffa regola di

quel «Jefuita Stncio Gallenfis . Com-
mette altro errore nella data di quel-

la Edizione , che non fu , come Icri-

ve , del 153»., ma del «58^. Poteva
piuttofio dire > che i taotti appolfi a
quelt' Opere erano poco degni di un
Matematico rrr Po/iderant fine pende-

re , nec aquiponderant = Rotando cen-

trum fiunt t:^ Facia centrum prome-
•vet rr: Obfciira centrum illuflrat ^zzù'c.

Ù'C. Quando non li volelle elTer mol-
to indulgenti per un Geometra Sei-

centifta . ( Vedali la Nota 58. )

(r) Certuni acculano di pedanterìa

gii Italiani per avere applicate ie frali

matematiche alle materie di Politica,.

e di pubblica Econom'ia . Ma a parer
mio quefta veglia di geometrizzare do-
ve noa fembra.che do velie aver luo-
go la Geometrìa, è venuta con altre

di là dal Mare. La -vèritable Equation

du commerce , pour parler le langagt

da Geometre! , eji l' abondance eu [n
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l'ordine delle fcoperte. Abbandonando onninamente lo ftu-

dio delJz.iofiflìmo di quei Geometri , anderebbe forfè perden-

dofi quel vero fpirito d'invenzione e di combinazione d'idee,

che pafla per efTere il fommo pregio dei Matematici

.

Saremmo di certo più ricchi di quefto genere d' inven-

tioni , fé ci fofTero pervenuti tutti i tefori dei Greci , con-
fanti per la maflìma parte attefo gli incendi delle due Li-

brerie di Pergamo ed AlefTandria {a) . Il folo Commentario
di Frodo Diadoco al I. Libro d' Euclide (b) , e la Prefazione

al Libro VIL delle Collezioni di Pappo Alejpindrino {e) ci

farete de ce qu on préfcnte au public

,

de ce qu on expofe en uente , multi-
pliees par le beloin que l on en a , ou
par la demande que /' on en fait . ^
toni prendrc ,pltis il y a de dcmandeur
d' u?ie dcnrée cu d' une marchandije

,

quelle qit eli: Joit ,plus cette denrée iiT

cette marchandije prtnnent faxieur ,plus

te prix en aiigmenle ( pag. lUj. dell'

Effay fur h Marine CT jtir le Commer-
ce ediz- del i7-»j- ) . ( Si conlulti la

Nota 98. ).

{a) li primo avvenne nel Secolo !•

dell' Era Crillia^a , perchè fecondo
Strabone quella Biblioteca elifleva re-

gnando Tiberio , quantunque ave(re
iolYerte diverle vicende al tempo di

Cleopatra , Marc-Antonio , ed Aiigit/ìo-

Eli' era fondata da Eumene 11, ed Ì4t-
iah 11. , Sovrani d' un piccolifTimo
Stato nella gran Milìa dell' Afia Mi-
nore, i quali rtgnarono j. Secoli pri-

ma della venuta di Grillo. Se fi deb-
ba credere a Plinio , non conteneva
meno di locooo. Volumi . Q.uar esem-
pio immortale di Re Filofotil L'altro
incendio tu poco dopo del 641. olTia

verfo il mezzo del Secolo VII. dell'

Era volgare . Era fondata la Librerìa
Alcilandrina da Tolomeo Solere colla

direzione di Demetrio di Falera. To-
lomeo Filadelfo , e quindi Tolomeo Vhi-
Jcon l'accrebbero aliai. Vien detto,
che ronteneffe più di 4C0000. Volu-
mi . L'ordine del Califo Omar , eieiui'
to da .Amry Generale dei Saracini

,

badò in breve a dilìruggerla per ri-

Icaldare i pubblici Bagni . Mai Terme
più ricch; non efifterono al Mondo.

Ecco gli Annali de' Barbari.
(i) Dì Proclo ellfle la Vita , che fcrif-

fe il di lui (co'are Marino, flampata
da Gio. Alberto Fabricio nel ) 700. in

Amburgo, e ripubblicata in Londra
l'anno iioj.alla fine delia (ai BilHo-
iheca Latina. Molto li t.cva (critto

di lui , e d' altri Prodi nel Lefllco di

Suida ( ei'iz. di Cambridge del j7»j-
per Ludoifo Kiiflero ], nella Vita d'

Apollonio Tyanèo compilata di Filo-

Jlratù , non mtno che nella Fie d' A-
potlonius de Tyane "zz. a Bei Un :=. in
4. Volami 1774., e nel Lib- V. Parte
IV. della BibUotheca Gr^ca iì'c. al ti-

tolo Prodi antiqiii(.res 12" jtiniores dal-

la pag. 4j5- fmo alla 464. ediz. del

1717. Ma più di tutto viene illuftra-

lì riHoria di Proclo da un' Infcrizio-

ne Tyatirena , che pubblicherò in al-

tro tempo inlìeme col mio Comen-
tario . Uel rimanente viveva Proclo

poco avanti di Achilles Taiius nel V.
Secolo della noflr Era. ( Differtazions
di M. Heinius citata dalla Nota 14.

,

dove fi legee alla pag 409. Prcclus

furnommè Diadochus , Philofopke Plato'

niciin , & Mathematicien celebre , qui

irilloit dans le V Siede ^c. ( Vita d'

Apollonio ecc. perMonfignor Gio Bir-

nardo Gualandi , in 8vo Venezia i r49 ).

U) Non manca chi creda efnlere

oggigiorno in Arabo nella Biblioteca

di Fez, fondata da Almanzor , e co-
me attefla Fupennas compofla di Jicos.
Volumi , tutte le Opere di Pappo , il

quale fior'i fui cadere del IV. Secolo,
checche ne dica in contrario Giovan-
ni Stoefero ( Commentariin in Predi
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rammentano le noftre perdite , e perdite a fenfo mio irrepa-

rabili dopo di tante diligenti ricerche fatte a queft' uopo

durante l'aureo Secolo de' Medici in tutte le Biblioteche del

Mondo cognito (a). Le Coniche A' Apollonio mutilate del

Libro Vili. (^), Pappo mancante dei due primi Libri, dei

quali efifte in grazia del Wallis la traduzione di un breve

frammento ricavato da rariflìmo Codice d' Oxford (e) , Eucli-

ds corrotto da tanti Scoliafli ed Amanuenlì (d) , ci hanno

impoverito di più col privarci di molte originarie bellezze

dei

Dìjdochi Sphceram editiis Tubingce i J}4 ).

Porle la maffìma parte di quefle vti-
fioni d' antichi Codici Greci rifale al

X Secolo, e molti iaranno di quelli,

che il Califo ^tmamon obbligò a dar-

i,lieli a fcelta Michele 111- Imperator
di Coflantinopol' dopo d'averlo vinto
in battaglia. Quante maggiori ric-

chezze letrerarie doveva avere diffat-

to r antica Citta di Cizanzio Cuperior-

mente a quelle, di cui c'ifiruilce la

Prefazione accennata ? Converrà ora

cercarne dei miierabili avanzi fulle

Cofte occidentali dell' Africa ? Non
no'va , fed nove: tale è fiata lempre ,

e lar'a la fatalità d'elle «ofe umane.
Intorno alle ricerche dei Libri man-
canti di fai'po, e d'altre Opere rare

inedite, come l' Haymonicon Ccelefte di

Vieta ecc., fi legga ciò che (crive del

Cardinal Leopcido il Targioni da pag.

499. a 504. d;l Tomo I. citato dalla

NctJ 40.

(a) Per un femplice faggio ii legga

la P..rte 1. del Tomo li. degli ^tti e

lAemorie inedite dell' Accademia del

Cimento e Netiiie aneddote ecc- , pub-

blicata d.il. Dr T^r^ioni in Firenze

r anno J7S0. ai Num. }CXX1. XXXU.
e XXXIII. dalla pag- »?». fino alla

»4». , dove pillali di Pappo, e Archi-

mede- Solamente ritletto per digrelTio-

ne che Luca Holftenio citando ( a p-

»4I. ) il Libro Archinisdèo n£|5Ì riòv

iyy^.trìì , lo citi mutilato, e perciò

naancarte di ienfo- Imperocché eiTen-

do il Libro De infidentibus hiimijo

( dei Galleggianti ), e n?pi' riìt cX'j/jLiv-ìt

{ignificando De in/identibus ( vedali al

Verbo ix'"t 'X"!^"-' ' «"X"."*'
'^^^^'

lauri Lingule Gra-Cce ab Henrico Stepha~

no coniìruEii Torniti II. alle pag. ijii'o-,

158». '), e nient'a^tio, fa di meOiero

completarlo cos'i Tlipi rài òx^y-'^i'^'' «f

iypà 1 com'è in altri Tefti. Nella ce-

lebre Biblioteca Bodleyana d' Oxford,
e nella riftrettiflìma Libret'ia del Ser-

iagiio dflla Porta Ottomanna , che
comprende foli tre in quattromila Vo-
lumi tra Turchi, Peifiani, ed Arabi,
feuza nellun Codice Greco, non eh-

ftono per le di gi'a fatte rimazioni ,

Opere di qualche importanza tra le

mutilate o fmarrite .

(i) ìrlalUy reflituì il Libro perduto,
di cui fi parla ( Nota 7 j. ) , e lo re-

lìitu"] con tanta lagacia e profondità ,

che Roberto Simfon ( giudice fenza pa-

ri ) ebbe a dire di lui qui ta-

men magno aciimine a ci- Hatleio refii-

lutus ejt . ( Sia letta Prcefatio ad Le-
cìorem dell'Opera Simloniana mento-
vata dalla IO. Nota )

.

ic) Pappi Alexandrini fecundi Libri

Mathematica' Colleffionis fragmenlunt
hadcnus defideratum ex Cod. MS. an-

no 16815. primum editum , latine y(d-

ditiim , e?" Notis illiiflratiim . ( Tomo
in. della S,accolta di tutte 1' Opere
Matematiche Wallifiane (lampato ia

Cxfard e Theatro Sheldoniano V anno
1699 )

[d) Quelli errori fi correggerebbero

fubito, mentre ci foUero pervenuti gli

altri Elementi di Geometria compila-

ti da Scrittori Greci anteriori ad Eu-
clide , come Ippocraie di Chio , Leone,

Theudio , Hirnnìimo ecc.
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dei Codici Greci . Federigo Commandìno
, piccolo Matemati-

co e mediocre Grecifta , moftra in parecchi luoglii di non
avere intefo il vero fenfo di Pappo, liccome apparifce dal

confronto della fua verfione coi faraofiflìmo Codice Vatica-

no (a) . Proclo aveva fofferto di piìi tradotto da Giovanni
Hervagio di BafiJèa {b) , e quindi da Francefco Barocio (e)

.

E poco meno che i Dati d' Euclide ( Afédafva ) non liano

flati sfigurati egualmente da Claudio Hardy di Parigi {d)

.

Quanto alla Collezione ftampata nel M. DC. XCIII. lotto il

titolo di Veterum Mathematicorum Opera Gr£ca & Latina da
Filippo de la Hire (e), oltre che non ripara di gran lunga

ai gravi fcapiti , che hanno fotferti la Geometrìa, e l'Arit-

metica, sì nella parte Iltorica , come nella Teoretica per la

mancanza d' importantiffitni Libri, e fegnatamente tra quelli

degli Elementi ( A'pxotì ) d' Archimede (f), e dell'Arte nu-
meraria ( Aóyiiiyrì ) d'Apollonio g) , né fono abbaflanza ri-

compenfati dalle dotte fatiche dei Vieta , dei Snellj , dei Vi-

(a) hoc. eie. dìW annotazione ^i

,

ed Opulolo di Giuferpe Tonili inti-

tolato Co/e Geometriche , edito in Ve-
rona ecc. ( Nota io5 ).

(i) L' Opera è Greco -latina dipin-

ta col titolo nPOKAOTAIAAOXOT
Eis To npnxoN ton etkaei-
AOr STOlXEinN BIBAIONnPn-
TON, e vieti do^o all' ETKAEIAOT
STOIXEinN BIBA . lE' dell' edizio-

ne di Ba' Itfa d-1 «f {}
(e) Prodi Jucceforis Ly:it Phìlofophi

Platonici iJ" Mathematici probatilfimi

Commentariiis in primum Ehmentorum
Euclidis Libri quatuor latine "verfi ecc.

in Venezia ij6o. colla dedica al Pi-
triarca d' Aquiitja Monfignor Daniel
Barbaro. Pare che M. Cramer non
conofcefle quella ida. Edizione , aven-
do fcritto nel loc. cit. dalli Notn 14.

a pas-^SS Jf préfente d ahord IcTex-
te de Proclus , tei qu il fé trcwve
dans r edition uniqti; , à ce que je penfe,
ctt jluteur . C e/ì celle d' Hervagius
à Baile Mf.

(<i) AEAOMENA Thfcremata geo-
metrica 9T. cum Prcefatione Marini
fhiipjophi Neapoliiani rz: Euclidis Da-

Tom. VII.

ta = Parijiis , 161;. edizione Gre-
colatina .

(f) Vedafi a pag. ?67. il Tomo ir.

i-eVC Hi/loire de r ^cadémie Royil des
Sciences ÌTc. avant le renonveliement
edizione Parigina del '755 . £ una
Raccolta confimile a quella d' Am-
flerdam del 1S5». yfntiqux Mufcce Au-
clores Jeptem , grcec'e , & latine Mar-
cus Mtibomius refiituit , ac Notis ex-
plicauit = in un folo Volume .

(/) Altri fcrivono Apxài , Era un*
Opera indirizzata dall' Autore ad Zeu-
xipptim, e la nomina egli msdefimo
nel (uo Libro -ìraiJ.y.iTiii { jlrenarius )•

Molto n' lia fcritto M- Melot nel

Tomo XVI. ( non XV. com= dice

Montucla alla pag- »jr. Nota [b) d«l

I. Volume della iua Storia Matema-
tica ) dell' Hijloire de /' Acaiùmie
J{i,yale des Injcriptions tre. edizione
di Parigi del 174^ .

{g) "«'allJs nel Tomo HI. Optr.Ma-
ihem. alla pag- 5f?. ,e Fabricio B/f/.

Grax. r,ib. III. nella Nota in pi'e del-

la pag- jljj. fuppongcno che q iclt O-
pera citata da Eutocie nei fuoi Com-
mentari al Libro d'Archimede Ku'xnok

Vv
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'Viani , degli HalUy , dei Simfon scc. , i quali, e nel pafTa-

to, e nel preferite Secolo fi pofero a indovinare diverfe Ope-
re Greche fmarrite (a), eli' è una raccolta di cofe, che fi

riportano per lo più alle Matematiche mifle (b)

.

Giova eziandio di riflettere, che le bellezze dei Greci,
le quali tuttora ci reftano io propofito di Geometria, non
abbiano fatta tra noi fino al giorno prefente quella maggior
comparfa e rifalto , di cui eran capaci

, perchè i Geometri

( tranne David Gregory^ ed Halle/, cui dobbiamo le inap-

puntabili e veramente preziofe Edizioni Greco-Latine d'E?<;-

clide , Apollonio, e Sereno di AntifTa (e), edizioni che ono-

M='rpH3-i£ folle d' un antico Geometra
nominato MaT-vct. Io però credo, che
fìa d' Apollonio da Perge, eie e dell'

ineflo Scrittcr delle Coniche, chia-
mato per ar.tonomafia da tutta 1' Au-
tichit'a Geometra Magnus . So bene che
i Greci Icrivevano 'M.tyr.t , e non
Mx'71'05 , ma fo egualmente che nei

bafTì tempi decadendo la puritij della

Lingua, e promifcuandolì colla Lati-

na , molte parole Romane usò, che

veniffero (critte colle declinaaioni e

caratteri della Grecia. Eutocie vive-

va nel VI- Secolo della noftra Era o
fui declinare del V. e forfè regnan-

do A ruftafio Diofcuro. Trai molti

efempj , che altrove pubblicherò

per fondamento della mia conget-

tura , ricavati per la maffima parte

dui Di;f,c[ne D. Du Gange G/cffanum
ad Scriplores medice & infimce Lati-

nitalis =r Tom. VI Payi/iis , 171». =
cito adelfo il folo Tlo'pTcs Ma'yvc!

Portus Magnus ( oggi Portfmouth ) nel-

le liole Britanniche, ce m' è fcritto

nel Capo HI. del Libro II. della Geo-
grafia antica di Tolomeo.

(a) .Apollonius Ga/liis per riflabilire

il Libro -ìTipì ì-natat ( De Taciioni-

b:is ) ( Opera Mathematica {Nota jc. )

in unum Volumen congejla ac reccgnita,

(pera atqiie fludio Francifci a Schooten

Ltydenfis &c- ^ir: Lugdiini Bata-vcrom ,

J646. rrr ex Officina E/zeviriortim :n:

.ApolloniusBataiius feu exlufcitata ^pcl-
lonii Pergami nEPI AIÌÌPI2MENH2
TOMH2 ( de ietermtnata Sezione )

Geomitria irr lugodini , i6e8.
-, De

Maximis V Aliniwii Geometrica • Di-

vinatio in V. Librum .Apollonii Pergai

r= Florcniiif 'tJJ-; De lodi Sdidis

^ri/ìcei Seniori! &C- {Nota ^i. ) ; 'Xop'iOJ

àirtiiìpi.t\i di Apollonio jeu de Spani

jecf'one,& de [eSiane rationis= Oxoni^e,

1708; JlpoUonii Pergcei Loca pUnare-
fiituta ( Nota 6. ) , De SeBione deter-

minata Libri duo ye/ìituti , (!f duobiis

injuper Libri: aiicfi , TlópKTi/xTÙt

( Porijmalum) Liber r:z Gìajgiix, 1774.
nella Raccolta pofluma intitolata Ro-
berti Simjon Opera qucedam reliqita

pubblicate 8- anni dopo la morte di

quefl' egregio Geometra , che mancò
di vita r anno 1768. e Simo- dell'

età (uà .

{b) P.ù fortunati dei Libri Geome-
trici fono Ibti quelli di Geografia.

Abbiamo tutto intiero e corretto nell'

ediz. de' 'Wetflfni Stephanus Ryzan-
tius de U.bibus 2TE*AN02 HEPl'
nOAEnN ediz. d' nmlterdam del

I7tj. , Dionifii yllexanirini Periegeti'

con, ftve de fitit Orbis ,
Geographi uete-

res mincres , per non dire di Tolo-

meo , ne del Phylo Bylantius de fep-

tem Orbis jpeclaciilis grcece & latine

'verfui , & notis illuftratus d Leone
Jlllatio =1 Komce, 1640. ^=

{e) Euclidis omnia quce [iiperfunt =_
Oxonii , 170^. = — spolloni! Pergcti

Ccnicoriim Libri ccio & Sereni uintij-

fenfis de [celione Cylindri (T Coni Li-

bri dito cum Pappi ^lexandrini Lem-
matis & Eutocii ^[calonitceCommenla-

riis. Ex Codd MS. edidit EdmimdHS
Halleius O-c. = Jipollonii Pergami

Conicorum ( pag- M7- i'"0 » '7'- )

Liber ccfaviis refìitiiiiis Jive de prolle-

V
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rano le Stampe d' Oxford, ed il principio del Secolo XVIII.)

qualora fiano profondi nella Scienza fublime , eh' effi profef-

fano , hanno a fdegno di edere , o forfè non pofTono effere

eccellentemente periti della Greca Lingua, e Letteratura.

Di qui n' accade, che in parecchie delie traduzioni , che ab-

biamo, o fia male appropriato il fignificato delle parole alle

cofe per mancanza di fapere Geometrico, o non fìa flato

intefo , né interpretato per imperizia di Lingua (a). I replica-

ti padaggi di Codice in Codice , mentre mancava la Stampa,

Je corrofioni , e lacerazioni della Carta bombacina e comu-
ne, dei Papiri, e Pergamene antichiffime , l'ignoranza dei

Copifìi , la decadenza della Lingua dotta, la promifcuazione

o confufione dei Dialetti (b) hanno, o feparatamente o cu-

mulativamente aumentato il male fino al fegno, che fenza

combinare in un uomo folo i talenti di fommo Matematico,
e di fommo Grecifla , non fia mai fperabile di porre in chia-

ro , e difotterrare dai Libri fortunatamente rimaflici, ed
avanzati alla voracità del tempo, e all'ingiuria, o trafcu-

ran^a degli uomini , tutto ciò che fi potrebbe fapere delle

Scoperte antiche Geometriche , ed in particolare di quelle

nate e promofle fotto il bel Cielo dell' Jonia (e)

.

xiatis detcrminati! rJivinatio ( vedafi

la Nota 6t. ) Oxonix e Tbralro Shci-
donijno, anno Vom- «7(0.

(ii^ Potre!'be lervir d'efempio la vo-
ce Tlofia^a, la cui interpretazione
lìnc-ra riltrverò ad altro tempo- Ma
ehe pia ? Vi lono ftati taluni ogei-
giorno, che non hanno difìirto ildit-

ierentilTnio fignificato dei due voca-
boli Topty^ta, WxyXv^M . Molto mag-
giori abbagli s' i. centrano nell' in-

terpretare diverle paffioni dei Nume-
ri dcfcritte da Ocello di Lucania
( contemporaneo d' Ippocrate di Chio
(Nota 14.) ), la cui opera è l'unica
pervtnutsci intiera tra i rilofnfi Pit-

tagorici , dei qusii non abbiamo che
pochi Frammenti-

li) Per efempio Archimede fcrilTe

in Dorico , ed i Copifli dei bsfll

tempi lo trafcrilTero nel Greco comu-
ne . Confultifi a quello prcpol:to la

Parte I. del Tom. II. degli ^tti e
Memorie citate nella Nota ( 66 3 alle

pagine «40. e 141. Quel Dialetto co-
mune o confuficne di antichi Dialet-

ti non fe per altro la Lingua Omeii-
ca, ficcome certi andaron peniando ,

contro dei quali con tutta ragione
opifia il eh. Autore dell' Jirs metri-
ca ffu de Gracorum Pro/odia T/acìa-
tiis = Colle 1781. = a pag- J07.
Kum- III.

[k) Si fa che r Attica e 1' Ionia
ebb-ro 1' ifiella origine . .Atticcrum

& lontim antiquitus cadem fitit fermo-
ìiis i-rcprietas , & litica Europea lo-

niif pars Crefctnte vero tnuttitudine

poftca quam miffx in iAfiam Colonia ,

Imum appetlationem u,'urpaffent &c.
( pag. %. Jacobi Zurngeri . . • . Grceca-

iiun Dialeciorum hypoiypofis , in pie

del I.effico deilo Scapula flampato in
Anifttrdam 1' anno i6ji. )

Vv ij
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Cade il Secolo XVIII. , ed è ancora miftero l' interpre-

tazione fincera dell'Epigramma al Re Tolomeo dì Eratofìens-

da Cirene^ confervatoci da Eutocio d' Afcalona (a) ^ lafciato

fef!7.a verlione dai Traduttori {b) , e comprendente il Voto

( h'jy.Qì']ax ) fofpefo sii d' una Colonna in rirrgraziamento

agli Dei per la foluxione del Problema Deliaco. Anton Ma-
ria Salvini, e Vincenz.o Viviani mutuamente aiutandoli, noa
furon valevoli a interpretarlo, come apparifce da un MS.
originale, che confervo tra le mie fchede (cj »

La parola A'fjnp'KrixxTx ufata da Pappa nella Prefazione

al VII. Libro (d), che contiene non meno di tutta la Teo-
ria Csntrobarica prodotta tanti anni dopo dal Gefuita Paola-

Giildifio (e) , fi cerca invano nei Ledici manuali (f) , contato-

ancor quello diligentiffi "no di Beniamino Ederico (g) , e l'iftef-

lo Teforo d' Enrico Stefano {h) . Confultando Snida (i) , fi

U) Neil' Archimedi'- Gtecolatino dì

Baiìlea del 15^4. vien riportato, ma
fenza cradiizione , a pag. ii. del. Tc-
tlo Greco. Manca in quello di Pari-

gi del 161J. quantuaqae ancor elfo

Grecolatino, perche non vi fono i

Commentari d' Eutocio, non meno
che in altre Edizioni. Non è r^mpre-
fo nell' ecce\'ente R iccolra 2TE'<tA-
NON. rnirPAMMA-TON o Jlvvcro

neU" ytnthologia. Vieta ne parla alle

pag. J4J. e ?49. Operiitn Mathrmati-
corum ire. , ma fenza verfjone . Inco-
mincia il Tefio Greco dell' fcpiOoIa

in fronte dell Epigramma co>ì"! B«a-(\i""/

^TaXiixai'ia Epaj-oJ&ivnf p^ai'pH/C a pag-

»o. della imi. ediz. ecc.

(6) Goainandino, Sturmio , Mau-
rolico dee. Scc- ( EJiz d' Arch-imede
di Paolo Manuzio in Venezia del
J5j8. di Norimberga del 1667. e la

poderiore Palermitana del isSj. pro-

curata da AHbnfo Borelli.

(e) Salvini doveva elTerc molto gio-

vane , quando prele a tradurre quel!'

Epigramma con avere al fianco il Vi-
viani. Imperocché la verfione inco-
mincia Supplcmentwn Epifiolje Eutocii
.Afcalonitce .Ammonio fhilojophj in-

(cripta', ex inifrprttfthne Cl.^doUJc.

.Ant. Maria Sal-vini . E' però vero che
il Salvini li fece aHai pre;lo dilli 'i-

guere per eccellente Grecilfa avendo
di foli »{ anni ( e vale a dire nel
1669. , perche nacque del i6^6. ) otte»
nuta nello lludio Fiorentino la Cat--

cedra d! Lingua Greca .

(d) Nell'edizione del iS5o. rammen-
tata dalla Hota io. lì guardi alU^
pag: »5»

(f) Nota $7.

(/) Cornrlii Schr:v;lii Lexicon rta-

nttal' Grcsco- Lati'in-n i^T I^at.no Qrx-^
CUfTt ZTc = Patavii , i7''9. = jV

Jotnnis Sc^pulce Lexicon Gt.f-colati-

num (Te =z Am{liij^iami, 6ji . =: ^
(jc- CTc Nel pvim,. fi trovan le loie

voci A'fj.f'-'a(ixii* A'fii^i'ffftava , ch«
voglioii ire tott' atio.

(g) Beniamini He-ter:ci Lexicon ma-
nuale (jr^ ttm r^ L>pfi.f ,

7«».

Ih) 0K2ATPO2 TH2 EAAHNI-
KH2 rAn22H2 Tom. 1. a pag. 40*.

e f=g. della Ida. edìz. qua annxtm.

nuìhon gerit . ( Mich Maittaire An-
naus TyP'graphici Tom. HI- pag 75 J..

= Hagte''Comtum , i7*S- ì

(i) l'omo ì. alla oag. 1J5. dell

Edizione Inglefe fopracCJsaM del M.
DCC. V. typis aead^micis.
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trova con'autorità di Ellanico {a) interpretato per Kcs con-

trovi^ftS- I Traduttori l'hanno lafciata fino ad ora veftita

alla Greca (b) , fenza vedere che A'jj.(ih ftava per cantra co-

me per circum , d'onde nafceva A'^cp^tr/xx ( Rcs circum ver-

fa-, rotundum Ò'c. ) non altrimenti che da E^o" E'p((r//x (e).

Che dirò io del precitato Titolo dell' antichifllmo Libro

Q.\ur6jSoog , ch'era una giunta, e promozione felice dell'Ope-

ra Archiraedèa De Circuii àimenfione (d)ì Giovarmi Wal/iSy

febbene foffe tra i primi dei Matematici dell'età fua , for-

prefo da quella Greca parola la lafcia tal quale ella è, van-

tandola inefplicabile (e) avvengachè amafle molto, e non

fcmpre a propolito di grecizzare . Ervagio , Viviani , e Gia-

(«) Vi furono , fecondo Fabricto due
Ellanici , uno cioè Hcllanicus Les-
lius hij?0)ii-us , r altro Hcllanicus ]ii-

'lior grammaticus ( vedali Bibl. Gr^e.)

Jl B.rone de Sainte-Croix e 1' Aba-
te Barthelemy non fo per quale fviHa

non fiano d" accordo tra loro nelle

TwvJe cronologiche del Tomo Vii.

del Voyagc du Jeunf ytnachayfis in-

Grece in rapporto al tenpo.nel qua-
le vivelTe hllanico Ltsbio. Ditatro

nella Table I { Epcqiits ) e nella Vìi.

a pag. 'éj. ( ediz. de' Due- Pc nti del

1750 ) Ellanico nafce dell'anno 4?^.
avanti Criiìoje poi nella H. e 111.

( pp. »Sy. e }04 ) il fa fiorirenel VI.

Secolo prima di Crifto, cioè quando
Ellanico ideilo non era ancor nato.

(i) Nel luogo di Pjppo indicato dal-

la Nuta 8». fi le^i;* Pcrfeclnrit-r, utro'

rumqiic ordiyium priporlio compnfita f/?

ex proporlione an.fhijm-iwm ÌTc- hn--

p:rf:iìùrum autem proprrytio compcftta

efi ex proportione amphijmaiHm (Se.

Viviani nelle poftille margif^ali fcrit-

te in matita per illuf^'^azione di varj

de' più oleari pifTì del fuo Pappo,
pailato pncanzi ex M^focomio Floren-

tino nella Libreria pubblica Maglia-
be.-hiana , indovinò colla puida del

Salvini il vero fenfo di Afipj'o"^» .

Ecco come es!i fcrilTe. ^A'npìrjmx fi-

gnificat fortafe omne quo l circumfer-
tur aut circum. rotaiHr, V(l Jìt linea

'Ufi fa {uperficiis. ..

{e) Jounnis Scapuljt Lexicon lirc. ci-

tato dalla S^ma. ylnnotazione

.

(d) L' argomento era prefifamence
!' ifteffo di quello , che Giovanni Ber-

nouUi il feniore elprefie nella feguen-

re maniera Feripbeii.:g ad Radiur/f ra,-

iio p:r numeros celeriter appropinquan--

tei iNum- CLXV. del Tomo IV. della

Raccolta delle fue Opere Schedrafma
Cyclometncum ÌTc. alle pag. J07. e

J08. ) ( Si rilegga la Nota H, )

{e) Opera Mathematica &C'Tom. UT.

alla pag 599. nella Nota. Liquet bine

O" ex fequenlibus .AppolloniuTH quenr
dam ( Pergceitm credo ) iraBatum Jcri-

pfiffc ( qui p-riit ) de numeris quan-
tumvrs magnis inicr fé multiplicandis ,

unde hcec dejumpta funi colleUanea.

j^iiis fitriì ille liber aut quomodo cp-

pilUtus , non conflat , eoquod jecundi
hujiis colteci, ncorum libri initium de-

fit , nifi forte ( quod non efi vero al~

fimile ) ille fuetit , qitem Euiocius

( fiib finem commentario ttm in Archi-

mrdis dimrnfionem Circuii ) Ùxuto'/Jco*

Tjocat ab Apollonio Pergceo conjo iptum
( [ed qui periit ) , cujui argumcnium.

buie abfimile non fuijf^ inde ccnfijt

Ma Walli$ a mio giudizio ha qui cor-

fufo con queiV opera d' Apollonio
r altra, eh' io penfo eflere parimen-
te di lui ( ìv TO Maym Ajyinìtar ) ,.

della quale ho parlato r.ell' ^nncta'
zione ; i. , ed era di pura Aritme-
tica ,
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•vanni Alberto Fabrìcio ( eh' è quanto dire un valorofo , ed
inftancabi! Grecifta ) la traducono, o piuttofto l'annunziano

per Mocyntocium {a) , corrompendo il Tefto , e cavandone

una voce vaga, fenza nefluno lignificato. Almeno avellerò

fcritto Ocytocium { Q'xvTÓxtoy, che aveva fenfo , ed appellava

al Cito-paricns , colla quale ardita metafora fecondo la tefti-

monianza del Lellicografo Snida s'intitolava l'antico Frafario

( Fromptttarium) di Telefo (b) . Montuda {e) cambia il vero?

vocabolo nell'altro Oxutc^-.oc ( come fé permutando ì'Q'uéyx

in O'/j.iXjó'ì e variando o trafcurando gli accediti e gli [piri-

ti non (ì facelle torto alla Lingua, e quindi profella alta-

mente di non intenderlo. Io mi lulìngo d'averlo col fuffra-

gio di molti Eruditi felicemente fpiegato (d)

.

Cramer nella Diflertazione accennata Ini da principio

ha occalìone di nominare l'Opera di Sporo Niceno Kriptx

A'pt'OTfXixa (e), e sii di quella foggiunge. Je laijfe ce Titre

cn Grec , ne Jachant co'mrmnt le renare en Francois . Kyj'iov

fynijìe un gateau de Ciré , un Kaion de miei . Mais quel ra-

par t de ce mot avec le Titre d' un Livre r II eft zirai que les^

Titres fingulier.s pewvent ètre hien anciens , puifqu' ih om leur

urigine dans la bizarrerie de l' Efprit humain ò" Hans /' en^-

vie de mettre de l' efprit par tour. Da quello palio primie-

ramente apparirle, come Cramernon avelfe prelente il luogo-

Co) Wallii 1' aveva tradotta 0:y<o-

iium ( loc fit. pag. f;9. }, e vale a

dir non tradotta , fcbbene Hervagio
ptima di tutti co-rompendola n" avef-

fe fatto Mocynt. cium { i ne ^7. del-

la (.11 v-'"one ETTOKIOT A2KA-
AnNlTOT EI2 TA APXIMHAOT2
HEPI S'I'AIPAS KAI KTAINAPOT
KAI TA AAAATnOMNHMATA n

fendo deli'APX.MHAOrS TOT 2T-
PAKOT2IOT, TA MEXPl NXN
SnzOMENA , AHANTA &c. del

1544. ), leguitato in CIÒ dal Viviani

{ a pag. «7. PolìiJla marginale appoHa
da lui ìA. un Codice tipografie"', eh*

era del Nofcccmio di S. Waria Nuo-
va, e aderto della Libreria Maglia»
bechi , il quale comprende oitre la

fola vetfione latin.i ùti Conanientarj

d' Eutocio diverfi Trattati di Pearba-
chio , Regiomontano &c. ) , e dal Fa-
bricio , come appare dalla pag. 561.

del III- volume della BibtiothicaGractt

dell' ediz. di già mentovata.
(b) Ovvero traducendolo letteral-

mente ^<te d' accelerare ii parto

.

( Note 57 e 9S. )

<c) Sia conli'ltata la pag. ?5. dell'

Hifloire &c. , di sui parla la ATo/ii tf.

,

e »éj. T. I- iJiftoires des Materiati-

ques

.

[d) Ne' mio comentario citato dall'

annotazione 46S. a pag. Joy. dell

Exercitatio Mathematica Scc. pubblica-

ta in queir anno-
U) Vedafi la Pag. t^. del 1. accen-

nato dalla Nota 14. 'Wallis !. e. alla

Eag- H7- ( ^»^ Si- ).
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del I. Libro di "Plinio feniore hifcriptio/iis apiid Gr£cos mira
felicitas &c. o fecondo Giovanni Arduino full' autorità à' Au-
lo Gellio fejlivitas {a) , letto il quale ogni meraviglia fva-

nifce eflèndo in termini puntuali. Di più col paflb di Pli-

nio fott' occhio averebbe veduto , che fé i Codici portava-
no fcritto Krt'ptx , non mai potevali quello Titolo , ma Krpt'x
interpretare per Favos o Mellijìcia ( Officine o Serbato; di

miele) come piacque tradurlo al Fabricio (è) , Scritto adun-
que, come Cramer lo fcrive K-nptx, e come efifte nei Codici
di maggior fede, inclino a credere che fignificafle Fr<fcipua ^

Selcia ecc. coficchè il Libro di Sporo altro non foffe che
Selcila ex Arijlotck , non diverfamente che ad ufo delle

fcuole, s'intitolano ancora oggigiorno ex Cicerone, ex Plau-
to, ex Terentio SekBa. E difatto quel Libro di Sporo vien
riportato da Eutocia (e), che fcrivendo all' Jonico- Attica
o feguitando il Te(lo originale doveva fcrivere K'i'px in ve-
ce diKa/'f)r« col cambiare, com'era l'ufo, il dittongo «;' nella
lettera vi'(^), ma tener fermo nel fuo pofto l'accento acuto,
ed allora il vocabolo non derivava altrimenti «.m ra KmS

{a^ Cali Piinii ffcundi Hi/ìo/hv Si-
luralij Libri XXXVll- ,

qtr-s interpre-

tatione Cy" nou's il.'ujiravit Joannes Har-
dtiinus IS'c- Edilio altera emendatior

CT auciior Tomus I. rr" Parifiis , 17H.
-—

:

alle pig 4. e j CLueflo bel paf-

fo Pliniano è una Satira fina della

ridicolezza e pampolìta dei Titoli da-

ti dai Greci ad alcune delle Opere
loro. Egli fcrive che qutU' inlulfa

moda terrrinalTe prello dei Greci coli'

ìlijloria Calholica di Diodoro Siculo

,

che ville nel I. Secolo dell' Era Cri-

fliana :=: ^piid Grcccos defiit niigatì

Diodcrus , CT lhff}.io9,'ìir,yh!/ìoriamji(ain

inferipfit . (Comprendeva 40. Libri,

dei quali ne fon rsnati ijfoli, e po-

chi frammenti d'altri). Ma fé quefìo

gufto depravato terminò nella Grecia,

riprincipiò col riTorgere della Lettera-

tura e delle Scienze ìt Italia, e quin-
di in altre parti d' Europa- Abbiamo
ancor nciinoPri Prati (?.Éi/Uiav«s). non
ci mancano le XlavJt'/irai , lolp»^cchio

K-n7(nrT;>t», e Pettino Omnium boyj-

yum cpfonia ) Francofurti , curante Jo:
Jacobo Porfio , Jl. i6i^. ) , con cento
altri motti , che per molte ragioni
giova di non rammentare . E difatto
Platone fcriveva ai fuor tempi ( e va-
le a dire 4 fecoli prima di Criflo )
che Socrate foffe dedito all' ironia ,

principalniente prendendofelacon Hip-
pia il Scfifia ; e febbene il gran Xe-
nofonte difendere da queft' attacco
queir immortale Filofofo , contutto-
ciò gli Attniel; feguitarcno fempre U
pcrfecuzione del loro onorevole Con-
cittadino .

[i) N ta in pie della pag. i€%. del
Libro IIL della nió/iothecz Grccca &c.

{e) Commcntarii in Litutn ^rchi-
medis de Circuii dimenfioni verlo la

fine (a pag. 49. del Tel^o Greco neli'

ed'z. del 154} }Walli:, F.?bricio &c nei
luoghi altrove citati hanno letto Por«/
in vece di Spcrus .

W)ZuinEero nelb fua Kypoiypofls Scr.

indicata dalla Neta 78. ( Bafih^ t6.

Nov- j6oj. ) al DialeBus attica, e
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ma da Kai'po^ ^ Né quefta mia coniettura s' indebolifce, per-

chè le due voci mortalia
,
precipua verrebbero in Greco rap-

prefentate dall' iftelfa parola K)i'p/a , edendovi in quell'Idio-

ma altri efempj di lìmil forte, come At^V^ Linx , Singultus,

e cent' altri conlìmili.

Non finirei mai quello faggio, fé voleflì tutte trafcrive-

re dalle mie Schede le olTervazioni , che ho fatte fopra dei

Codici più autorevoli per illuflrare lo flato antico delle Ma-
tematiche nella Grecia. Né fidandomi del mio folo giudizio

SI nella fcelta dei Codici di miglior fede, sì nella interpre-

tazione dei pafiTi di maggiore impegno e difficoltà, ho chia-

mati a parte del mio lavoro i luminari più inlìgni d=lla

Greca Letteratura, tra i quali è per me molto onorevole

di nominare l'Abate Gio: Crijìoforo Aniaduz.z.i -, il Canonico
Angelo Bandini ^ ed il Propoflo Domenico Maria Becucci

amatifTimo mio Cugino materno ex Sorore (a)

.

Di eccitamento ed impulfo più grande a perfezionar la

mia Opera, ed anzi ad eflenderla a molte verlloni di luo-

ghi difficiliffimi della Geografia di Tolomeo (b), e di Straho-

fegnatamente a pag. j. , dove efifìe

r intitolazione marginale D diphtongos

qiicque pcrmutant Attici , e di nuovo
a pag. 48. nella Diaiecforum omniun
synopfis , flabilifce la mutazione di Al
in H ciim ioti fubfcripto , come ài
àivdats aivfv;'5 , ed altresì ubi 'iotanon

jubjcribitur ( ex. gr. ) da Tioié/j.eiat

wois/LiEfu. Lmcellotto , e chiunque che

lo ha feguitato, non notarono queflo

cafo • Non fé ne fa nemmeno parola
rieir altro Opufcolo , fiampato dopo
di quello del Zuingero nel medefimo
Leflico dello Scapula pag. ^4. e fegg.

De Grceca Lingule Diatecìis ex jcriptis

Joannis Grammatici Q.uindi è che la

vece Greca ««pòi cera non fia proba-

bilmente la radice del derivato Ktipi*
,

com- lo farebbe di «rp/a , e neppure
fia Jdifi jors , factum , mors , febbene
i due derivati xxipia opportunitas

,

tempe/ìivitas , e xxipta fajcite {eputcra-

ies , cambiato o nò 1' «< in n , di li-

gnificato tanto diverfo non ricono-
scono differenza fenlìfaile ne di com-
pollzìpne né di pronunzia. Intanto
abbiamo fptf' occhio altro efempio

della voce xxipia,ìì quale, avvenga-
chè derivi da xti'p , tuttavia ha fof-

fcrta la mutazione di n in xi anche
indipendentemente dalla diverf-tii dei

Dialetti.

(a) Oltre di tante Opera infìgni

,

che la Jiepubblica Letteraria deve a

quelli valorofi Eruditi , balli di nomi-
nare in rapporto al prima Monumenta
Matthifiana &c. , in pr'^pofito del fe-

condo il fuo famolo Cataogodelii Li-

breria Mediceo- Laure^z aia ,e rifpet-

to al terzo 1' Ars metrica rammenta-
ta nella 77ma Nota.

(b) In apologia di Tolomeo ( non
già delle Carte Geogrptiche ai.nelìe al-

la fua flimabililTì n Opera , rh^ fono

di Agathemer ) merita d ' Uer letta

e ben ponderata la Memoire f"r '<*

Gcographie de Ptolemée ;
Ù" particu-

liérement fitr fa defcriplion de /' intè-

rieiir de i' A(riqite z= Par M. Bua-

che =r dalla pag. 119.. lino a .sS.

del Tomo degli Atti della R. Acca-

demia delle Scienze di Parigi per l'an-

no 1787. fiampato del 1789.
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ne (a), mi è flato il vedere, come abbiano ancora di frefco

con delle interpretazioni infedeli alcuni Traduttori poco av-

veduti data nafcita e credito a dei moflruoll Romanzi di

Fifica, ed in particolar modo d' Idrometria , fovvertendo

l'ordine delle cofe fui debole fondamento d'un paHb d'anti-

co Scrittore per lo più mal intefo, e fabbricando fulP ali

della fantafia non regolata dalla ragione Siftemi arditi, e

meno brillanti dell' immaginofa Teoria della Terra e del

Cielo del Conte De Buffon , e delle fue Epoche della Na-
tura (b)

.

Ma prima di render pubbliche I' altre mie rifleffioni

afpetto con impazienza la Stampa é' Oxford di tutte le Ope-
re d' Archimede ^ di nuovo interpretate e corrette dal fem-

pre celebre Giufeppe Torelli fulla fcorta fpecialmente d' un
rarifTimo Codice della Libreria Veneta di San Marco , come
giova fperare in virtù dell'annunzio datone dal Cav. Fin-
demonte alla Repubblica Letteraria {e) . Forfè quel Geome-
tra eruditiffimo almeno in parte mi averà prevenuto ; ed
amo meglio che dalla lua dotta penna, anziché dalla mia,
vengano fparfi dei lumi intorno ad un argomento , che al-

tri credano inutile, altri leggiero nell' età noftra, in cui

alcuni degli uomini addetti alle Scienze non folamente tra-

fcurano la fentenza del YcnuCino : Difficile ejì proprie commu-
nia dicere (d) , ma contano a lode ignorare le Lingue della

Grecia e del Lazio, onde fia che decadendo a poco a poco
in Italia , fembrino minacciar davvicino il ritorno di quell'

epoca trifta così bene defcritta da Lord Malmesbury . „ Stu-

pori &miraculo erat c£teris
,
qui Grammaticam nojjet " {e)

.

Intanto ho 1' onore di effere ecc. ecc.

{a) V edizione di Amfìerdam del to il dì »i. Novembre nel Tomo de-

J707. affai più acrurata di quelle del- gli ^tii per l'anno 1776-
lo Xylandro ( Bafilèa i{7'- ). e del ih) Les Epoques de la Nature. To-
Calaubono ( J587, ) è l'unica da me mi 1. in 11. ediz. di Parigi del 1785.
adoperata, non (apendo fé la recen- (e) Parte I. del Tomo li. della So-
tilTima d' Oxtord fìa venuta ancora cietà Italiana ftampato in Verona
alla luce. Avvi di più tra 1' edizioni l'anno 178^.
moderne la verfione Tedefca di M. {d) Horatius De .Arie Poètica alver-
Penzel in due 'Volumi, annunziata fo i»S. ( Pata-vii, 1769.
lavore»olmente dalla R. Arcademia W Londra T. ITI. aila pap- 4S- ediz.
di Berlino a p=p 55 dell' Hilìùie kt- di Neuchatel dell' anno 1771.
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CALCOLO
DELLE VARIAZIONI FINITE NELLA

TRIGONOMETRIA PIANA E SFERICA

Del Sig. Cavaliere Lorgna.

JLyU^^ero Cotes , ingegno {ingoiare , è il primo che iu

le variazioni trigonometriche abbia verfato in un Opufco-

lo che ha per titolo AEjìimatio erronrm in mixta mathe-

fi, are. nel fiio libro de Harmonia Menfurarum . Altri in

appreffo , diffondendone l'ufo, ne fecero più ampia trattazio-

ne , difponendole in l'orma di proporzioni , onde pref;ro co-

munemente il titolo di Analogie differenziali . Ma quelle

variazioni fi fuppongono da Cotcs , e da tutti gli altri infi-

nitamente piccole, e come tali iì maneggiano nel ridurre e

C|Onformare le analogie. E per verità fé fi trattalTe di ritor-

no da quefte analogie differenziali a grandezze finite, come
dai difl'erenziali Ci palla alle integrazioni , tutto il rigore

geometrico potrebbe in quefto calcolo, come nell' infinitelì-

limale , aver luogo indubitatamente. Ma le grandezze finite

che fi determinano con quefte analogie differenziali proven-

gono dall' attribuire ne' termini alle variazioni infinitamente

piccole valori finiti; il che non può mai fomminifirare va-

lori efatti, fé non abbiafi riguardo alle grandezze fvanite

nella prima fuppofizione . Con miglior configlio pertanto pre-

fe a confiderare prima di ogni altro quefie Variazioni nella

loro condizione finita, vera e naturale, il dottilfimo Sig.

Cagnoli ^ e ne trattò metodicamente nella fua eccellente e lo-

devolifiima Opera di Trigonometria piana e sferica: del che

fé gli deve grandiffima obbligazione. Ma ficcome una ffelTa

proporzione involge talora nel primo membro la variazio-

ne incognita di una grandezza, e nel fecondo lo flato va-

riato di quella medeiima grandezza , e talora vi comparifco-

no implicate, fingolarmente nella Trigonometria sferica, tre

diverfe variazioni , così avviene , che non Ha permeilo con
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metodo fcmplice e rigorofo di feparare, e definire le varia-

z-ioiii dimandate. Se ciò non accadefle farebbe quefto il mi-

glior trattato che pofla defiderarfi in sì fatta importantiliìma

materia . Pensò di rimediarvi il Sig. Camerer di Parigi , al-

meno nella Trigonometria Piana, s'era polfibile, ed ha perciò

propofto due cangiamenti per quefte analogie difl'erenziali fi-

nite (Giorn. Aftronom. del Sig. Bode Berlino 1793) i.o Ha
mutato in politivi li differenziali negativi implicati nella

feconda ragione, affine di procedere fenra errore alle tra-

sformazioni analitiche, di cui parleremo or ora: ma come
per quefii cali il Sig. Cannoli ha avvertito precifamente

( §. 282 ) come {\ poffa operare con ficurezza , cade l'accu-

la del Sig. Camerer fu quefto punto. ii.° Ha ridotto in fe-

rie i valori totali d'ogni differenziale, liberando il fecondo

membro dell' equazione dal differenziale ignoto . Non fi

deve negar lode a queflo efpediente ; ma è vero altresì che

per Io più riufcendo complicato il calcolo delle funzioni af-

funte dal Sig. Camerer, la di lui approflimazione col mezzo
di quelle ferie fenza dubbio è più laboriofa che non è quel-

la per via di falle pofizioni additata dal Sig. Cag'/ioli al §.

281; ma non fi deve ricorrere alle approffmiazioni in mate-

ria che ammette determinazioni efatte. L' occafione ch'ebbi

di verfare intorno alle variazioni analitiche finite ( Mem.
della Soc. Italiana T. IV. ) mi fece fin da quell' epoca en-

trare in opinione, che bifognava prendere fott' altro afpetto

l'argomento, e trattarlo per altra via, onde avere tutte le

variazioni feparate ed intere knza approffimazioni . Cosi ho
fatto; ed ecco il metodo che n' è rifultato certamente efat-

to e rigorofo, e faciliffimo, fé non erro, così nella piana,

come nella sferica Trigonometria.

5. I.

Sei , come tutti fanno , fono le parti , dì un triangolo

.

Date tre di quelle parti, delle quali una almeno fia un la-

to del triangolo, fi determinano le altre tre. Ma ficcome H
viene in cognizione di quelle tre ad una ad una feparata-

mente , così ciafcheduna di effe è fempre efpreffa da funzio-

ne delle tre parti date . La variazione dunque di cialchedu-

Xxij
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na di quelle tre parti non altro può eflfere fuorché la varia-

zione di quefta funzione delle tre parti date . Bifogna per-

tanto , che per l'ertimazione di sì fatte variazioni fi dia luo-

yo a opportune relazioni contenenti le parti del Triangolo
a quattro a quattro , ove una di effe qualunque polla ri-

guardarli e trattarfi come funzione dell'altre tre.

Ma dovendo altre di effe variar per sé , ed altre per va-

riazione indotta, ed altre neceifariamente reflar invariate, fi

dicano Varianti le prime, Variate le feconde, e Co/?j«?i quel-

le che non variano né per sé , né per variazione cieri-

\ativa.

Quefl' idea chiara della cofa fa fubito comprendere,
I. Che le Varianti non debbono dipendere l'una dall'al-

tra, ne indurli variazione fcambievolmente

.

II. Che le Variate debbono entrare una fola per volta

nelle relazioni fuddette , che diremo R'flazio/ii Appropriate ^

non effendo luogo ad altre parti Variate fubito che non è le-

gata la mutazione dell' una con la mutazione dell' altra ; e

deve ciafcheduna feparatamente derivare dalla fola mutazio-

ne delle Varianti

.

III. E che perciò ciafcheduna delle Variate dovrà fem-

pre effere rapprefentata o da funzione di una Variante e due

Co/tanti ^ o da funzione di due Varianti e una Cojiante , o da

funzione di tre Varianti iniieme , fecondo che o una fola

parte nel Triangolo varierà per sé , o vi dovranno variar

due o tre parti fimultaneamente

.

" §. II.

Efporti i principi, fia lecito di premettere all' applicazio-

ne che ne faremo alcune neceffarie avvertenze

.

I. Un angolo che abbia per feno la grandezza z fi fcri-

verà ang. fen. z. , così ang. cof. z. , ang. tang. z. &c. farà un

angolo che ha per cofeno, per tangente ecc. la grandeza 2,^

II. L' efpreffione of. ang. jen. z. lignificherà il cofeno di

un angolo che ha" per feno la grandezza z, . Così tang. ang. Jen. z
farà la tangente di un angolo avente per feno la grandezza z.,

e così d' altre fimili efpreffioni. E facile da vedere, che la
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prima equivale alla forma efplicita ^(^i—x'),Ia feconda a

quefta —rr^—r- 6cc. Ma eflendo nelle Tavole de' ferii' a fian-

v/('-~;)
co del feno z. il coleno corrifpondente del medelìmo angolo,

la tangente &c. può efl'ere più comodo nella pratica il con-

trafiegnare cosi tali linee, che non è il calcolarle di fatto.

III. Con la lettera S fi efprimeranno le variazioni di

valore incognito, e con la lettera A le variazioni conof-

ciute

.

IV. Lo (lato variato di 2: fi efprimerà , coni* e coflume

,

col {imbolo 2,', e farà z.' lo flefTo che z. + èz., oppure

2: + £iz, , fecondo che z. farà una parte Variata, oppur Va-

riante del Triangolo.

§. III.

TTilCOKLOMET-RIA VIATSLA

Varia-^ìoni htcìotte dalla variabilità dì una parte

nelf altre partì del Triangolo ,

I.

Ariabilita di un lato. Sia ABC ( fìg. I. ) il triangolo,
". (Fj il lato variante, e CD o CD la variazione di

quefto lato. E' manifefl-o, che due parti reftano invariate o

cofianti , cioè il lato AB (G) , e 1' angolo adjacente BAC(A},
e che variano le altre tre parti del triangolo, cioè I. l'an-

golo ACB(C) II. 1' angolo ABC (B) III. j1 lato BC {H)

.

I. Per trovare la mutazione indotta nell' angolo varia-

to ACB la relazione appropriata ($.1.), in cui non entrino

che la variante AC (F) , le coftanti , e la parte variata

4CB{C), è la feguente fomminiftrata dalla Trigonometria

^ Gfen.A ^ ^
"

tang. C= .^
' —;:—^ • ^^rà per tanto ang- C= ang. tang.

F—Gcoj. A

(r-r-^' r ,
-^ • P»^f la qual cofa, variando fiato da ambe It

^F—G cof.A
' ^
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/ G fen.A \ . .

parti, fi avrà an^. C= an^. tan^.
(^,_^^ ; , cioè

miX^lC=:m^.tang.{~^~^-^^. e pero

, Gfsn.A V ^T J^C= ang. tang. (^-^^,-^-^)_ .«^. C
^

IL E quanto all' angolo variato ABC, è cofa evidente,

attefa la permanenza dell'angolo BAC , che la fua variazione

è la ftefla dell' altro angolo variato ACB , ma in fenfo con-

trario .

III. E quanto finalmente alla variazione del lato 5C(H)5,
poiché fi ha , come nelT artic. preced. , ang. C =ano. tan^.

, Gfen. A . , ^ „ ^ , G fen. A s.

(F~Gcof.À> P"" fey^.C=fe..a.g.tang. (^z^^;^)
($. IL) y la relazione appropriata farà per le regole trigono-
metriche

rr__ GJeyi^_^ Gfi^. A
fen.C.

^~"
^ , G/hì.A >.

f''-'''^-'''^-(F-G^
Laonde , variando ftato e trafponendo

, i\ avrà

•' ^ ^F±Ù.F-Gcof.A )

t r r^ ,• G ft'ft- A
che le fi YOgha j1 valore efplicito di JH,fi faccia

F-G cof A
farà per i principi di Trigonometria
Ce}i.an^.ta}7^x=::zx:\/(i-irx'); e però, foftituendo il valore

di X , fi troverà ±m=z\/(G'+(F±Ù^F)'-2GiF±^F) cof. A }-H

IL

Variabilità di un angolo . Sia nel mcdeiìmo triangolo B
r angolo -variante-, e la fua variazione fia l'angolo CBD, o
€BD' . E' certo, che per quefla variazione fi mutano i lati

I. AC{F) II. BC{H) III. l'angolo BCA{C), reftando cojìanti

1' «ngolo BAC(A), e il lato AB^G)

.
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I. Per trovare la variazione del Iato 'variato AC, la.

relazione appropriata , in cui non entrano che le varianti

( atJg. B ), le colanti , e il lato variato AC{F) , lì definirà

in quefto modo

.

EfTendo fen. G : fen. B=.G : F , e fen. C =/f». (A-^B) , farà im<

Gfen.B
mediatamente f=-T^-^-7—„-. Pertanto variando flato, e

fen. {A-irB)

, .
Gfe-n.(B±C\B)

trafponendo farà ± ìF= -^

' t^

Jra.(A+B±^B)
II. Quanto alla mutazione dell' altro lato variato

BC(H) , poiché la trigonometria fomminiffra

fe?3.C:fcn.A=:G:H=fen.{A+B):fi».A^ lì avrà

„ G fen. A . , „ ^ ,"•=-:

—

•—;—;-. Dunquc variando itato fard
Jen. (A+B) ^

^
./>«. (A+B+ùB)

III. La variazione finalmente dell' angolo BCA(C) e la

fìefTa dell' angolo ABC (B) , ma in fenfo contrario, com' è

manifefìo

.

ITI.

Ma debbano efTere per condizione cojianti im lata d'an-
golo oppofio . Sia BAC (A) l'angolo coOante (fig. IL), il lato

coftante lìa 1' oppofto BC (H) , e (ìa primamente
Variante un lato, come AB[G) . Le parti Tìariate izvan-

no L il lato AC {F) IL V angolo BCA (C) IH. 1' angolo
ABC (B) .

I. Per la variazione del lato AC, eflendo per i princi-

pi di Trigonometria

r A G'-{-F'—H' , , . . ^ ,

coj. A:=. ' —- , la relazione appropriata farà
^GF

F= Gcof. A±]/ {H'-G\foi.\A)

.

Dunque variando itato farà fubitamente

>F=={Gt^G) cof. A ±\/ {H'—{G-i-:^Gì'fin.'A)—F
Nello fteffo modo ù troverà la variazione del lato (7, fé fof-

fe il lato F afTunto come variante , di quefta forma

èG =iF+ùF) cof. A±i/{H'-{F+^F)'fin.'A)-G
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fi avrà col folito metodo 5F=
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IL E quanto alla variazione dell' angolo BCA , poiché

fen. C= —ff- 5 farà

artg.C.=cing.fen.(——=^— ). Dunque variando flato fi avrà

III. La variazione poi dell' angolo ABC farà la ftefla,

che abbiamo trovato per 1' angolo AcB , ma in fenfo con-

trario .

Variante un angolo^ come ABC. Le parti variate faran-

no I. il lato AC(F) IL il lato AB (G) ìli. l'angolo ACB.
Hfrn.B

I. Per la variazione del lato ^C ,e(iendo F = —: j'
fen. A

Hfen. {B-\-CiB)—F fen. A
jen.A

II. E per la variazione del lato AB, effendo

G= - / y , e fen.C=jrn.(A+B),ondQG= / .
S

jsn. A jen. /i

B.jcn. C^+B+^B)—G /?«. A
iara e G= — ^—;

\m. A
III. Ed è poi evidente per la variazione dell'angolo

C, che lC=.-ÙiB.

- I V.
''•-,'

Ma di nuovo debbano edere per condizione cojìanti due

lati del triangolo, porta variante un' altra parte qualunque.

Sia pertanto Variante l'angolo ABC {B) ( fig. III.) ,e iìano co-

jìanti i lati AB{G), BC (H) che lo comprendono. Le parti

Tariate faranno I. il lato AC (F) divenuto AD II. I' angolo

BAC(A) IH. r angolo BCA (C)

.

I. Per la variazione del lato AC , elTendo cof. B. =
-, la relazione appropriata farà

2GH
F=^±y/{G'-\-H'—iGHcof.B)

Variando
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Variando pertanto ftato, e trafponendo, fi avrà

SF=z±\/ (G'+H'—2GHcof.{B^^B))— F
II. Quanto all'angolo BAC

-, fi confideri, che

^ H/en.B

cmg. A = ang. tang. (-—^3^—^r-^j. Dunque variando
^G —- ri co/. i>

flato farà J^= ^«^. tang.
( ^^^^^-^^^^^^ )- <^ng. A

III. Similmente fi troverà

, G [cn.{Bl^ùxB) . ^K= ang. tang. ( j^^GcofiB^^ùS?" '''^- ^

Variante V angolo BAC (A) adiacente a uno de" lati co-

fianti AB. Le parti 'variate faranno I. il lato ^C (F) II. l' an-

golo ABC{B) III. l'angolo BCA(C).
I. Per la variazione del lato AC ^ giacche cof.A=

-~ , la relazione appropriata fari
2FG

F= Gcof.A±\/(H'-G'fen.'A), e però

èF=G cof. (A ±ilA)±\/ (^H'—G'fefi.'(A±ùiA))—F
II. E quanto all' angolo ^BC (B) , edendo /^«. Aifen.C

=H : G=:feft. A :fe». (A-^B) , farà fea. (A+B)= -=^— ,

onde ang.{A-irB)=iang.fen.{-'^-j^)i Dunque

ang. B= ang.fcn. ^ —^

—

'—
^— ang. A , e però immediatamente

JB= ang.fen.i^J^^p=^) - ang. {A+^A-^B)

III. La variazione dell'angolo BCA fi trarrà facilmente

dall' effere fen.C-.fen. A=:G:H , onde /?»; C = -^^|^—

,

^ r fifen.A^
e pero <7«^. C=ang.fen. (- ^r — } > e

K=ang.fen. (
-^— ^^^ )— ang. C

Tomo VII. Y y
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§. IV.

Varìa'-^ìonì indotte dalla variabilità d'i due parti

neW altre farti del Triangolo .

I.

y Ariahilitd di due lati. Sia AEC (fig. IV.) il triangolo,

AB(G)., BC(H) i due lati varianti. Reda invariato o co-

fìante il folo angolo BAC (A) , e le parti variate faranno.
I. 1' ang. ABC (B) II. 1' ang. ACB(C) III. U lato AC (F)

.

Come pertanto le mutazioni inforte in quefle parti variate

derivano da tutte due infieme le variazioni de' lati AB-, BC ,

è cofa indubitata, che dette varianti non debbono fepararlì

nelle relazioni appropriate , e che perciò le parti variate deb-

bono ad una ad una metterli in relazione , non con una
variante, ma con tutte inlìeme ($.1.). Poflo ciò

I. Per trovare la variazione dell' an^. ABC; giacché

fen. C : fen. A = G : H = fen. ( A4-B ) : fen. A , farà variando

'iì&toG':H'z=zfe-a.(A+B'):fen.A, e però /f». (A+B')

= -tTjT-'
o"de aM^.(A-tB')= a;j^.fen.(-^^—).

Per la qual cofa an^. {B+lB)-=ang. fen. (—77;

—

^—O/ig.A

e immediatamente _ k _

IB = ang. fin. ('-^^—^-^ ) -^ a»g.(A +B)

II. Attefa la permanenza ddV ang. BAC, la variazione

dell' tf«^.^C5 è la medefima manifeftamente adì' ang. ABC,
ma in fenfo contrario .

III. E quanto finalmente alla variazione del lato AC(F),

/r ] I -r • • ^ G fen. A
ellendo per la I rigonometna tang.C= ' ^—t-o^' ^ '^ F—Gcof.A

G fen. A .
, ^ ,

ang. C= ang. tang. ( -r——^— ), ed cffendo pure -^ /,
^r— Cj co . A ' ' '

.
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jen. C.^=(——j^ j onde an^. C = ang. fm.

Gfen.A. . ^ . Gfen.A ^
^

( H~^' ''' ^ F--Gcof.A
'^==''"^- ''''^^^'^

Gfm. A. . .

( -~fi— }• Perciò la relazione appropriata farà

G fen. A
F= GcQf. A 4- ^

-p.
—

. e Ja variaziio-
. r ,G irl. A.
tang.ang.fcn. (_^'_^j

ne dimandata

èF^G (cof. A+ ^^^-^^ )- F
w«^. a:g. fin. ( ^Uf^ )

Che fé fi voglia quefla variazione in termini efpHciti è

G fsn. A
tacile da vedere , che tang. ang. jen. ——=^

G fen. A
. Sarà pertanto

\/ {H'— G' fen.' A)
F= G cof. A+\/(H'-~Gfen.'' A), e la fua variazione

èF=iG+^G)cof.A + \/ ( (H+ilH)'-{G+CxGr.fin.'A)~F

II.

Variabilità di due angoli. Sia ABC ffig. V.) il trian-

golo, BAC (A)., BCA (C) gli angoli varianti. Refta co-

fiants il folo lato AC (F), e le parti variate faranno I. il

lato AB (G) II. il lato BC (H) III. L'angolo ABC (B).

1. La relazione appropriata per la variazione del Iato

AB (G) II. farà per le regole trigonometriche

F fen. C F fen. C
""

fen. B ~' fen. (A + C)
'

Per la qual cofa, variando flato, farà

G = ^^ e pero
fen. ( A' + C)

P

Yyji
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II. Nello fteflb modo, effendo H=-^^^^^^^^,
fiiì(A-rC )

fi troverà

"~
_/:^;z'. 'CaT^aVc+:iC )

III. E quanto alla variazione dell' Angolo ABC^^B) è

raanifefto, che deve effere 55=:= — Ayl—£^C.

II L

Variabilità di un angolo e di un lato. Sieno nel medeff-

mo triangolo ( Fig. V.) l' ang. BCA(C), e il lato AC (F) le

parti varianti irtttcrk colante il fblo ang.BAC {A) ^t le parti

variate faranno I. il lato AB' { G ) II. il lato BC {H)
III. 1' ang. ABC {B}.

I. E quanto primamente alla variazione del lato AB,
la relazione appropriata, ia cui non entrino, che le varian-

ti, la coftante, e la parte variata, farà

Ffin.C Ffrn.C .,
.-

,. G=—^— .^r-= --:
;—rr— - Perciò avremo va-

fen.B J';n.{A+C)
riandò ftato

^G^ (J+AF)^, {C-^ùxQ—Gfen. f^+^^+C+AC)

fen.{AJri^A^C+/\C)
IL Nello- fteflTo modo troveremo la variazione del lato

BC(H) di quefta forma '•;,
i

^ (F-^^F)fi» A— Hfen.jA'^C+Ù.C)

fcn.{ A^C-^ÙiC)
III. E la variazione poi dell' angolo- ABC èB farà la

fteffa ^C data dell'angolo variante, com'è manifesta, ma in

fenfo contrario ^



NELLA Trigonometria 357

l^arìai^ioni indotte dalla variahìlita di tre parti

nelf altre parti del Triangolo »

Re efTendo le varianti fimultanee in qaefla forta di va-

riazioni, e dovendo le parti variate e;Ter pode in relazione

ad una ad una con tutte iniicine le varianti , è certo, che

in queOo cafo non è luogo ad alcuna parte invariata o
cojìante nel triangolo.

Variabilità di tre lati. Sia ^6C(fig* VI.) il Triangolo , ira

cui fono varianti tutti tre i lati AB (G) , BC(H) AC{F) ,

convertito perciò nel triangolo CDE . Varieranno pertanto

gli angoli I. BCA (C) II. ABC (B) IH. BAC (A).
I. E quanto primamente all' angolO' C, la relazione

appropriata farà

COL C= prvT
—-, onde nfulta

pr
I J_72

/^r

an^. C = an^. coj. ( — ), e la variazione
ir ti

IL nello fleflb modo fi troverà per Vangalo B

§B=:an?. co/A ^ )—anp.B

III. E la variazione poi del terza angolo A farà nsa-

Difeftamente

IA=^[\B-[\Q

IL

Variabilità di un angolo , e di due tati;. Siano nel me-
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medefimo Triangolo V an^. BAC (A), il lato AB(G), e j1

lato BC (H) le parti 'varianti. Le parti variate farann o

I. il Iato AC (F) II. l'angolo ^BC (Bj III. l' angolo ACBiQ
I. Quanto al lato AC , eflendo , come qui fopra

,

, . F'+'G'—H'
, ,

. . .

coj. A = —
, la relazione appropriata lara

ZjTU

F=G cof. A±]/{H'-~G'fen.\A\
Dunque variando flato , avremo immediatamente

èF={G+C\G)co[.{A^^A)±^({H->rù^Hy
—{G-^C\G}\[en.'{A-{-!lA})— F

Che fé in vece del lato BC folle fl-ato variante il lato

AC (F) , con lo ikll'o metodo fi farebbe trovata la variazio-

BC del lato H di qiiefta forma

^H=i V/ (iGi-dGr+(F+ùFy~i(G+^G) (F+^F)
coj-{A+Ù.A))~H

lì. Per la variazione poi dell'Angolo ABC (B) , effendo

fen. Ctfe}i.A— G:H=fe».(AJrB):f<:n. A, farà

Gfen.A
'

^ G feri. A
.
fra.(A+B)=-^j^ , e an^. (A+B)= an^. fen. -J-^-

n -^ r> r Gfen.A .

rercio ayi^. B = an^ fen. ~-~—- — ang. A , eH
, _ . . (G+£iG)fen.(A-]^^A-)

.

, , ^ , n.e B = ang.Jen. ( J^fj
'
) " ''^S- {A-^^A^-B)

III. E finalmente per la variazione dell'angolo ACB{C),
poiché la relazione appropriata è

r ^ G fen. A
, ^ G fen. A ^ ,

jen.L= ^3:— , onde^«p. C = ang. fen. -^-—— , farà

. „ ^ . {G-\-^G) fen. (A-irCiA) s.

J^C= ang.fen. ( ^^^^^-__i ) _ ang. C

•..^ .
Ili'

, .:::. , .

V Ariahilita di due angoli e un lato . Sia il raedefìmo trian-

golo ( fìg. VI. ) in cui le parti varianti fieno V angolo BAC
(A), l'angolo ABC (B), e il lato AC (F); e però le va-
riate faranno I. il lato AB (G) IL il lato BC (lA) III. I'

angolo BCA ( C )

.

.
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I. Pertanto la relazione appropriata per la variazione

del lato AB, ftante l'analogia trigonometrica /?».C:/e«. 5=
G:F=fcn. (A + B):fin.B, farà G=i U^±jA±l2 , Dun-

jcn. B
<jue , variando (tato, fi avrà immediatamente

_ ( F+ A F ) fen, { A-{-C:xA->rB-\-!^B )— Gfcn. ( B-^-Ù^B )
""

fen. ( B + ^B)
Ffen. A

II. E con Io fteflb metodo , effendo H = —-—r— ,

/?«. B
fi troverà la variazione di H È

III. E quanto finalmente alia variazione dell' angolo

ACB (C), effendo date le variazioni A ang. A, A ang. B,
farà manifeftamente

5. VI.

Potrebbero moltiplicarfi i Problemi variando condizioni

e dati a piacere. Ma è miglior conliglio il ric^ur tutto a

forme generali , come ho fatto nella feguente Tavola , a cui

in ogni cafo può ricorrere il calcolatore , onde trattare Is

variazioni triangolari fotto qualunque afpetto. In fatto C\

cerchi, per modo di efempio, la variazione del lato (H)
( fig. I. ), mentre iìa coftante ['angolo A, e varianti i lati

(G) , (F). Nelle colonne a finiftra li trovi la combinazio-

ne delle quattro lettere y^ F G H, ch'è la X'"" . La fecon-

da equazione fomminiflrerà fui fatto la relazione dimandata,

in cui facendo variare (lato alle lettere F , G , H , fi otterrà

H'z=^ (G' + F''~2GF' cof. A)
cioè , apponendo alla variazione di H il fegno delle varia

zioni incognite, e quello delle cognite alle variazioni di

F,G
èH=:\'((G + ^G)' + (F + ùiF)'- 2 (G + ilG )

iF + :iF) cof. A)— H
E chiedendo con le fteffe condizioni deli'<7;7^. A coflan-

te, e di F, G varianti la variazione ddì' angolo B-, ii cer-
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chi la combinazione delle quattro lettere BFGA , eh' è

la I"'. Nella quarta equazione fi avrà la relazione appro-

priata onde trovare col metodo ufato

(F+ ùF)fen.A

^[ Non credo, che fia necellario il diflonderfi più oltre

in quefta materia , ridotta , come mi fembra , a tutta la

poflìbilc facilità.

,>!-
"

', '

:.•;•! '.'.'jb %'..i.,-.iii-i£v ti

TAVOLA



Stella Trigonometria. 3^1

TAVOLA
Belle relazioni appropriate onde determinare la variazione indotta dalla

variabilità 4i ma , di due , e di tre parti in ciajcheduna delle altre

parti del Triangolo rettilineo.

A.B.F.G

G fen. B

fen. A + B

K F fen. A + B

fen. B

àng. A = ang. fen. — ang. B

ang. B =: ang-tang.
F fen. A

G — F cof. A

V.

B C. F. H

F = H fen. B

fen. d -h C

H _ F fen. B + C

leu. 6

ang. C = ang. fen. ^fL_i- ang. B

ing. B 'rzz an.e. tane

F
F fen. C

H— Fcof.G

n.

A.B.F.H

P H fen. B

fen. A
,jj

F fen. A

len. B

ang.A = ang. fen. " ^«"iÌ
F

F fen. A
ang. B= ang. fen

H

VI.

B.C. GH

G = H fen. C

H =
fen, B + e

Gfen B + c
'

fen. G

ang. B = ang. fen. iÌl£l£— ang. C

ang. C= ang.tmg.
n ffn. B

h — j coi. B

III.

A. B G H

H _ G fen. A

fen. A + B

G =r
H fen. A j- B

fen. A
^^ T» ^..^ r G fen. A .

lang. B ss: ang. len •—. — ang. A

ang. A crz ang. lang.

H
H fen. B

G— Hcol. B

VII

C. F. A. G

Q F fen. C ^

fen. /r+~C_

Gfeji^-t^

fen. C
ang. A= ang. fen. llìIL^ — ang- G

Fr=

ang. C = ang. tang
G fen. A

IV-

B. C. F. G

G = :
F fen. G

F=:
len. B
G fen. B

ftn. C

ang. C = ang. fen. 9 ^^"- ^

F
F fen- C

ang. B rzz ang. fen-

Vili.

C. F. A. H

H =
F— Gcof. A

Fl^. a"

F =
fen. A + G_
HfejKA_+G

fen. A

ang. C = ang- fen. .
^^' 1-— ang. A

ang. A = ang. tang.

H
H fen. C

F— Hcof C

Tom. VII.
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TAVOLA
Ddk relazioni appropriate onde determinare la variazione indótta dalla

variabilità di una , di due , e di tre parti in ciafcheduna delle altre

parti del Triangolo rettilineo.

IX,

e. F. G. H

ang. C = ang. cof. 5!-±iÌllZ^
»FH

G = V (F*+H*— iFHcof.C)

H = Fcof.C±r (G^-FVen^C)

F =: H cof. C± v^(G* — H* fen.^ C)

X.

A. F. G. H

Xr.

F. G, H. B

ang, B= ang. cof.
G*4-H* — F^

»GH

F = l^ ( G^ + H^ — iGH cof. B )

G= H cof. B±/ ( F^ — H* fen.^ B )

Hr= Gcof.B±v^(F*— G» fen.^ B)

ang. A = ang. cof.
G- -f-F^— H^

»FG

Hz= K (G^ Ì-F^_iGFcof.A)

F =z: G cof. A±r ( H^ — G'' fen.^ A
)

G=Fcof. A±V^(H^— FHen*A)

XII.

A. C G. H

Q H (en- G
fen. A

TT G fen. A
"~

fen. C

ang. C= ang. fen. ^ ''^"- A-

H
«_ A r Gfen.G
ang. A =. ang- fen.

G

I i 1 V '2 =

;) :;;

':i---r.,: -.:- .-,

..' .ri:
!.:.". (
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^ VII.

TlilGONOMETTilA SFE'^ICA.

ti bene, che nella Trigonometrìa piana fi fieno percorfe

le variazioni a parte a parte, perchè il metodo di trattarle

non incontri difficoltà in verun cafo, e fia nel tempo fteiTo

latta ftrada al maneggio facile ed uinforme di quelle che

alla Sferica appartengono. Porti i medeiìmi principi farebbe

agevole il prendere per mano anche in querta Trigonometria

Je variazioni indotte dalla variabilità di una parte {§. III. },

di due f §. IV. ), di tre (
$.V. ) nell' altre parti del Trian-

golo sferico; ma ben intefo l'ufo delle Tavole che abbiamo

elibito pe' triangoli rettilinei, fon certo, che lì troverà utile

e compendiofo il valerfi di un fimilc ajuto per maneggiare

tutte le variazioni de' triangoli sferici. Pertanto la Tavola

qui anneffa riferita al triangolo sferico ABC { fig. VII. ) ,

e calcolata con tutta la diligenza, fupplirà a tutti i cafi co-

modamente. Vi fi fono contradegnati coli' afterifco i cafì

dubbj in ogni particolare rifoluzione tanto per parte de"

lati quanto per conto degli angoli ; e fopra queftì cali po-

trà fempre confultarfi la Trigonometria sferica del Sig. Cagnoli

per accertarfi del valore dimandato precifamente fecondo le

cìrcoftanze .. E perchè fé n'abbia una qualche applicazione

per norma, daremo un' efempio per ciafchedun cafo di va-

riabilità di una parte, di due, e di tre del Triangolo Sferi-

co fondamentale.

§. VIII.

Variazioni indotte dalla variabilità di una parfe

neir altre parti del Triangolo ,

y Ariahilità di un lato.. Sia ABC { fìg. VII. ) il triango-

lo, e fieno AC (F) il lato varianti., cofianti il lato AB
Zz i j
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(G) e l'angolo adiacente A, e Variate le altre tre parti del

triangolo, cioè I. l'angolo B II. 1' angolo C IH. il lato BC
(H). Si cerchi la mutazione indotta nell'angolo variato B.
Sì vede fubitamente , che la relazione appropriata ( $. I. )

in cui non entri che la variante F, le coftanti G , ^ , e la

parte variata B appartiene alla combinazione delle quattro;

lettere A. B.F. G, e che la quarta equazione

an^. B=ang. tang. -— =^ -——-—

-

Jeyi.Gcot.F— cof.Gcoj.A

è queUa che la fomminiftra . Pertanto, variando flato di
ambe le parti , il avrà

fin. A
j'en. G cot. F'— cof.G cof. A

ang. B'= a/jg. tang.

perciò immediatamente.

èB ^ ang. tang.
j-,,,^ co..^F + ^F ) -cof. Gcof. A ^ '''^- ^'

Nella X. comhmazione C. F. A. G ii troverà la rela-

zione appropriata per la variazione dì C, e nella XIV. A.
F. (?.. H la relazione per la variazione del lato BC (H).
Si veggano, le analogie finite dal $. 54 1 al §. 564 della.

Trigonometria sferica del Sig. Gagnoli .^

n
g. IX.

l/'arìa'^roMt indotte dalla varìah'ihta dì due parti

neli' altre partì del Triangolo sferico^

1/ Ariàbilita di due lati. Sia ABC ( fig. Vili. ) il trian-

golo, AB (G), BC (H) i due lati varianti, coftante l'an-

golo BAC (A)., e variati I. l'angolo ABC (B) IL 1' ango-

lo ACB (C) IH. il lato AC (F).
Si cerchi la mutazione indotta nelT angolo ABC (B").

Sì comprende facilmente, che la. relazione appropriata deve

appartenere alla combinazione- delle quattro, lettere A. B^
G. H, e che la terza equazione ce la fomminiftra ptonta-

ITsente . Variando pertanto flato, e trafponendo li avrà

lB*z=ang. cot. { cof. G tang. A ) ± ang. cof. ( cof ang-
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cot. { cof. e tang. A ) 4'^'^'^'>rr ) — ''»<?•
^*

^ •' tang. H '

Nella XII. combinazione poi fi troverà la relazione ap-

propriata per determinare la variazione dell' angolo C ; e

nella XIV". la relazione per la variazione del lato AQ (F).

Varid'aloni indotte dalla variabilità dì tre parti

nelt altre parti del Triangolo ^

V Arìabilità di tre lati. Sia ABC ( fìg. VII. ) il triango-

lo , in CUI fono z^arianti i tre lati AB (G), AC (F), BC
(H). Saranno variati tutti e tre gli angoli I. B^IC (A)
II. ABC (B) III. ACB (C). Se pertanto fi cerchi la varia-

zione àtW ang. A^ la relazione appropriata dovrà appartene-

re alla combinazione delle quattro lettere A. F. G. H, s

farà ella elprefla dalla prima equazione

^ / cof. H— cof. F cof. G \
ang. A = ang. cof. f -^— '

)
V J^'^- F fé».. G )

Per la qual cofa , variando flato e trafponendo , farà

.cofH— cof F' cof G' \M= a»g.co. f-J——-i-^ ) — ang. A
\ fn.F ,en.G J

Similmente nella XV. combinazione fi troverà la rela-

zione appropriata per la variazione dell' ang. B, e nella

XIII. la relazione per la variazione dell' <7«^. C ..

§. XI..

Non. giova , che pili oltre ci eflendiamo' fu queflo ar-

gomento. Le Tavole che efibiamo, mentre contengono epi-

logate; tutte le rifoluzioni de' Triangoli cosi rettilinei, come
sferici , fomminiftrano nel tempo flefib il modo di maneg-
giare e determinare efattamente e agevolmente tutte le va-

riazioni finite che nella piana e sferici Trigonometria pof-

fono proporli da inveftigare.



^é6 Varìazioni finite

TAVOLA
Delle re!az.ìoni appropriate onde determinare la variazione indotta dalla

variabilità di una , di due , e di tre parti in ciafeheduna delle,

altre parti del Triangolo Sferico.

I.

A.B. CG

^ r cof. C + col. A cof. B
are. G r= are. col- —

feri A fen. B
ang. C := ang. cof ( cof. G fen. A fen. B — co'". A cof. B )

ang. A* r:= ang. eoe. (cof. G ung. B)4-ang. fen- ( fen. ang. eoe ( cof. G tang. B ) X '^"
>

cof. B

II.

A. B. C- F

ìli.

A.3.G.H

ang. B* = ang. cot ( cof. G tang A ) + ang. (en. f fen. ang. cot. ( cof G tang. A ) X )

cof. A ''

are. F ~ are. cof.
cof- B + cofA cof. C

fen- A fen. C
ang. cof. ( cof. F fen. A fen. C — cof. A cof. C )ang. B

ang. A'

ang. C*

=:: ang. coi. i coi. r len. .« len. »- — cui. j>. tui. «^ >

=:ang.co£.(cof.Ftans.e)-t-ang.fen.(fen.ang. cot.(cof. F ta-ng.C) X ^2^^
^ cof. G /

=r ang. co^( cof- F tang. A) i ang. fen. (fen. ang. COL (cof. F tang A) X -^^-^
)

col- A '

are. H =: are. cos
cof. A + cof. B<of. C

IV.

A 3. F- G

ang. A =.

ang.B'zr:

ang-C=

(en.Bfen. G
: ang. cof- ( col, H fen- B fen. C - cof. B' cof. C )

^_^^ ^
ane- cot. ( cof. H tang. C ) ± ang. fen. ( fen. ang. cot. ( cof. Htang. C ) X Sll^ )

c< i C '

ang. cot. ( cof. H tang. B ) ± ang. fen. ( fen. ang. cot. ( cof. H tang. B ) X ^^ )

are. F =^ are. tang

are. G* =

ang. A* =

fen. G

V.

AB. F.H

ang. B =. ang. coi.:

fen. A cot. B + cof.O
^

are- tang. ( tang. F cof. A ) i are. fen. ( fen. are. tang. ( tang F. cof. A ) X—^ )

ang. cot. ( cof. G tang. B)^ans-eof-(ecL ang. cot. ( cof. G tang. B) X '^^)
fen. G--tang^Fcof; Acof-G __ fen. A

tang. F fen. A
ang. tang.

fen. G. cot. F— cof. G cof. A

are. fen

1_

aie F^

ar<c. H'

ang. A' = ang. fen.

ang. B'

' :rr a.rc. fen.

—

ang. fen.

fen. B.fen. H
f'in. A

fen-F. fen. A

fen. B

fen. B fen. H
fen. E

fen. F feniAi

fen. H-
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TAVOLA
DclU relazioni appropriate ondi determinare la variax.ione indotta dalla

variabilità di una , di due , e di tre parti in ciafcheduna delle

altre parti del Triangolo Sferico .

VI.

A. B. G. H

VII.

B. C. F. G

Viri.

B. C. F.

H

IX.

B. e G. H

X.

C. F. A. G

are. H z:z are- tang.
len.G

fen. Bcot.A -f- col. Bcof-G

are. G' =: are. tang. (tang. Hcof- B) i arc.fen. (fen- are. tang-C tang- Hcof. B) X ^HIL? ")

tang. A'
ang.B* =: ang cot.Ccof. G ting. A )± ang . cof. ( cof. ang. cot.(cof. G tang. A ) X .~^^ ")

tane. H '

ang. A z= ang. cot.
fen. G — tang.H cof. B co(. G

tan^. HIen B
ang. tang..

fen. B

fen. e. cot. F— ecf. Gccf. B

are. G* = are. fen.
'^"-P'^'^-^

l«n. B

are. F* = are. ftare. len.

ang. B* :zr ang. fen.

ang. C* = ang. fen.

fen- G len B

len.C
fen- Cfen. F

len. G
fen . G fen- B

fen. F

fen. H
are. F r= are. tang.

fen. C eot. B + cof. C cof. H
are- h' = are. tang. ( tang. F cof. C ) ±. are- fen. (fen. are. tang. ( tang. F cof. C ) X ""?•_? ^

. tang. B''
ang.C* r= ang. cot. ( cof. H tang. BJ + ang- cof. ( cof. ang. cor. (cof- H tang. B) X 'illi"

^

ang.B = ang.eot.
fen. H -tang. F cof- C cof. H^ ang. tang. f^" C

tang. F fen. C (en. H cof F— cof H cof. C

ire. G r:z are- tang.
fen. H

len. B eoe. C "hcol. B cof H
are. H' r^ are- tang. ( tang, G cof. B ) ± are. fen. ( fen. are tang. ( tang. G cof. B ) X ^3I1§Z^ \

tang.C J

ang. B* z= ang. cot. ( cof. H tang. C } 4- ang- eof- ( ecf ang. cot. ( cof. Htang. C )X -""-?l5 ^
ng. G }

ang. e r= ang. cot.
fen..H- tang. G cof. B cof. H __ ^^^_ ^^^^

fen. B

tanj. G fen. B (en. H rot. G — cof H cof. B

. G =:arc. tang
fen. F

fen. A cot. C + cof B cof. H
e. fen. { fon.

tanR. A
are. F = are. tang. ( tang. Geof. A ) ± are. fen. 1^ fen. are. tmg. ( tang. G cof. A )X ^ ^' .\

tang. C /

ang A — ang.eot. (cof- F tang B)iang. cof. ( cof- ang. cot. ( cof. F tang. B ) X ""^
J^

\
°' tang. t» /

fen.F— tanr. fJcof Arnf. F _ fen. A
ang.C =ang. ecc. '—

i

ana-tang
tani; G len. A fen. F cor. G— rnfFcof A

{
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TAVOLA
Delle relaz.ioni appropriate mie determinare la varia^z-ione indotta dalla

variabilità di una ^ di due, e di tre parti in ciascheduna delle

altre parti del Triangolo Sferico .

XI.

e. F. A. H

XII.

G. lì. A. C

len.F
are H =r are. tang. .

''"'"
*:

fen.Ccot.A + ccf. Ccof. F ,< .^ .•

arc.F'=: are. tang. (tang.Hcof.C) i arc.fen. (fen;arc.iang.(tang.Hcof. C) X ""^"^
)

tane. A '

len.F— tanp-Hcof. Ccof.F
ang. A =r ang. cot.

tang.H len A

ang. C = ang. cot. (cof. Fta

= ang. tang.
fen.C

tang. A

u{- n leii ±i. fen. F. cot. H —cof. F ccf. C
,ng. A)±ang.cof. ( cof. ang. cot- ( cof- F tang. A ) X *^*"Sl^ ")

tang. H'

are. G*

are. H'

ang. A*

a ne. ^'

r (en.H fen.C
:=: are. len.

XIII.

C-F.Q-H
H.3i

XIV.
A. F- G. H

itn. A
i-

fen. A len Gr^ are- len.

(en.C
r fen Hfen. e

zrr ang. len. ^

len. G
fen. A fen. G

z^^ ang. fen.

fen. H
-al'-— "O .-

ang. C := ang. co f cof G— cof. F cof H

are. G
are. F'

are.
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I S T O li I A
Dì ciò che è flato penfato intorno alla feconda^Jofte

delle Tiante, dalla /coperta del doppio fejfo

fino a quefio tempo ,

COLV AGGIUNTA DI NUOVE SPERIENZE.

Del Sig. Pietro Rosn.

A'o» vulgarii fpes affUlget , fare ut in pofiernm generatìo animali r ex-

plicetur per yegetabikm , dummodo txperìmtnta accurjtiut inflì-

tnantur .

Ludwig. Did. de Sexu
P.atit. §.. 32.

I i Ingegno umano fi è affaticato in ogni tempo con mol-

ta coftanza , ed anfietà per iftrappar di mano alla natura il

fegrcto non ancora fvelato della Generazione. Chi voIefTe

tentar di teffere minutamente 1' iftoria di tutti i penfamenti

degli Uomini fino a qui comparfi alla Luce fu quefto argo-

mento, intraprenderebbe cofa di grand' affare, e di non faci-

le fucceffo.

Nei tempi a noi più vicini il Seffualifmo delle Piante,

luminofo ramo d' analogia viepiù fcoperto , e riconofciuto

tra il Regno Animale, e il Vegetabile ha aperte alle ricer-

che dei Filici nuove ftrade non mai battute per giungere

all'intelligenza di quefto miftero, ma gli sforzi finora fatti,

quantunque fieno fiati cagione di molte utili verità , non ci

hanno però portato tant' oltre da lufingarci di fquarciarne

cos'i per fretta il denfo velo, che tuttor lo ricuopre.

Frattanto volendo per quanto da me fi può contribuire

a facilitare i mezzi agli altri d' avanzare in quefia interef-

fantc ricerca
, prima di pafiare ad efporre le mie ofiervazio-

Tom. VII Aaa
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ni , e rifultati avuti dai molti tentativi iftituiti fu tal

materia, mi fono propofto di dare qui in bre^-e raccolto il

Profpetto Ktorico di tutto ciò , che è ftato finora penfato

intorno al doppio fello delle Piante relativamente alla fe-

condazione, coir andar nominando gli Autori fecondo quell'

ordine di tempo , col quale gli fcritti Loro appartenenti a

quello foggetto per la prima volta comparvero alla pubblica

luce

.

t>.;.'-

E in quefla veduta ci rifaremo fubitamente dall' accenna-

re , che a Necmia Grew Inglefe develì la gloria d' avere ad-

ditate le prime prove di cosi luminofa fcoperta (a). Fino a

lui tutti gli altri (b) , e 1' ifleffo vivente Tourncfort gran

Rifìauratore della Botanica erano fiati ben lontani dall' im-

maginarli la nobiltà della polvere degli ftami ,
poiché ri-

guardavad allora come un efcremento inutile della pianta.

Egli fu dunque il primo a moftrarne la vera natura

neir anno 1676 defcrivendo le Antere per il feffo mafculi-

no, e moftrando eh' effe erano tante caffettine ora d'una,

ora di due cavità piene di minuta polvere fpeffo sferica, ma
talvolta ovale, o cubica, o echinata , e d' altre figure,

l'importante ufo della quale era quello di fervire alla ge-

nerazione .

Contemporaneamente però l'illuftre noftro Italiano Mal-

pighi lavorando full' ifleffo foggetto con propria induUria ap-

parifce aver date non minori prove del fuo grandidimo in-

gegno intorno all' anatomia delle Piante. E ciò è tanto ve-

ro , che il Grevf , il quale prefentato aveva alla Società

Reale il fuo Libro nel i6ji ; nel quale anno però è ben

noto aver la detta Società ricevuta anco 1' Opera del Mal-

fighi ^ in occalione delia riftampa fattali poi nel 1682. pre-

fe motivo di cautamente afficurarfi nella Prefazione , dal ti-

(j) Tommafo MilUngton Caviliere In-

glefe fembra elfere flato quello , che fervi

di fcoria alle fcoperte del Grcv

.

(t) Gli amichi quantunque diftingiief-

fero le Palme in nialchie , ed in femminine,

come fi ha AìTeoiruflo -, facevano conliilere

quefia loro difterenza non negli organi del

itlFo, ma la Aabìlivano fui vigore, e fui*

la grandezza degli Alberi: Plinio dice e li

TonUon pare che lo fegua , Plin. Lib. XIII

omnihm hirhii fexum e_lfe , Palmii etiam

evidtniiffimimt: mal in FMmite fi.rtt , /ur-

mina fioiem gtrminat fpica modo C. i-

ma tino al Cefalpino neiVuno fi efpreffe, che

la fecondazione dei Fruiti depeDdefife dalla

pol?ere degli flami.
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more, die le Malpighiane fceperte non fembrafTero più anti-

che delle lue; il che (la detto unicamente col fine di fervile

anco in quefta parte alla verità della ftoria

.

Dopo le Ollervazioni del Grew foli furono a riconofce-

re, ed in qualche modo atteflare il fefTo nelle Piante Gio:

Mailer, Antonio Leiivfenhoeck , e Giufeppe DuverAc/ , non tro-

vandoli , che verun' altro dei molti Botanici elìftiti alla

riferva del Rayo ,e di Filippo Bonami , che nella fua micro-

grafia dimoftrò la figura d' alcune polveri col microfcopio

offervate, ne facefTe parola fino a Ridolfo Jacopo Camerario

Profeflbre di Tubingen , il quale nell'anno 1694 pubblicò

una Lettera latina De fexu Plantarum. In efla Egli molto

fi raggira a parlare degli Apici , che non ignora effere per lo

più formati da due cellulette. Quindi riportando fra le altre

cofe , che le Piante Apetale fono diftinte di fello, e che i fiori

doppi riefcono Iterili per difetto di ftami, pafia ad indicare

quelle piante, che non divengono di fiore doppio, fra le quali

annovera le pomifere, le baccifere, le cruciate, e le papilio-

nacee, non però come dovrebbefi . Nei fiori del Ricino , e

del MajZs varj fperimenti intraprefe, e trovò, che ad elll re-

cidendo gli fiami divenivano fterili i femi , onde ne con-

clufe coniifiere interamente nell'antere il fedo mafculino, ed

in fine fifsò, quali foffero le Piante mafchie ,
quali le fem-

mine, e quali le androgyne, che fono le più numerofe

.

Al Camerario fuccelle nella ricerca di si fatte cofe, An-

golarmente diftinguendofi Francefco Stefano Geojfroy , di cui

efifte una memoria inferita negli Atti dell' Accademia delle

Scienze dell'anno 171 1. E di quefia fembra non dover dif-

piacere al Lettore il vederne qui riportato il contenuto con

qualche maggiore eflenfione {a).

Egli dunque oltre al confermare in efla, che gli Apici
degli fi-ami fono tante caflettine, le quali giunte ad un cer-

to punto di maturità vengono ad aprirfì, ed a fpargere una

polvere di differente figura fecondo le varie fpecie delle pian-

te , ed oltre la diverfa bruttura , che in elle oirervò, ( indi-

ca) Prima però del Gioffroy afJco Enr/- nel «toì. Meff^ndro Galrenholtx. nel tjag.

cu. Bunhxrd at\ iTai. Gusìielma V'jU'' bmid jTevano ticoaol'ciuto il fello nelle Piante ecc-

A aa ji
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candone non meno dì venti forme differenti )

,' vidde il mo-
do d'aprirfi delle cafTulette, il color vario delle polveri, fra

le quali notò anco il color rodo nella Pianta detta Geum
sfuggito alle ricerche del Grew . Padato quindi ad efaminare

la natura di quede polveri, trovò che tutte contenevano un'

olio eflènziale più , o mena liquido, ed in alcune cosi ab-

bondante, come nelGiglic^ da unger non poca la carta j in cui

la polvere di effo fofle data rinchiufa

Dall'odore poi, e dal vedere, che fediate edèndo attra-

verfo un' accefa candela s' infiammavana a guifa di redna,

conclufe, che tutte polfedevano una materia fulfurea mag-
giore d' ogni altra parte del fiore, e con variati fperimenti

lì perfuafe, che i giobettini, o^ grani di dette polveri erano

infolubili coir ajuto pure del fuoco non folo nell' acqua ,.

nell'olio d'oliva, e di irementina, ma anco nello fpirito di

vino, confervando fempre la fteda figura..

Gli efarai inftituiti da Edo fopra dell'organo femminino,,

cioè del Piftillo ,
gli dimodrarono , che la tefta,o Stimma del

mededmo era feminati di piccole vefcichette , o papille pie-

ne d'un glutinofo umore, e che alla divilìone der corni , o-

lobi di detti pifrilli corrifpondeva per lo più il numero dei

frutti o delle cellule contenenti i femi »

Oflervò , che in tutti r pidilli , e fpecialmente in quelli

dei Giglio, del Narcifo', e del fior di Zucca d rendono vi-

fibili adai alcune piccole aperture , o^ tubi , che dallo dim-

ma continuano dno all' ovaFio-, ed ebbe luogo d' adìcurar-

fene con immergere un' edremità di edì ndl' acqua, e fuc-

ciar dall'altra, venendo così l'acqua & falire come in un can-

nellino..

Per poca, che vogliamo darci la pen* ( die' Egli ) d'

aprire i pidilli in divertì tempi , C\ riconofcerà alfai didinra-

mente, che entro di edi rinchiudonfi gli embrioni dei: granì

o fia che quedi grani fieno fpard in tutta la lunghes-za del

pidillo , a da , che nella bafe foltanto rifedano , edb è fem-

pre aperta alla teda , e più , a meno fenfibilmente forato fina

alla bafe. Sovente tal cavità Ci cancella a proporzione dell'

aumenta del frutta, talora fi perde anco una parte del detto

pidillo, che cade, o R fecca; ma però in molti frutti la ca-

vità, che contiene il pidillo, non lafcia di confervarfi , e di
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renderli anco fenlibilc , come può ben vederli nelle Pere, e

nelle Mele fpecialmente in quelle dette (inalveile.

Tali fue oilervazioni non (ì riftringono ai foli fiori Er-

mafroditi , ma abbracciano le Piante ancora , che i fedì han-

no diftinti , o feparati fopra diverfì individui, eflendo infi-

nite quelle, i cui fiori ha fottopodi ad efame; fra i quali

quel della Zucca, detta Goiiroa, è dei più rimarcabili per

l'apparenza dei tubi, che il divifo piftillo lafcia vedere cor-

rifpondenti al numero dei lobi, o divifioni dello ftimma , e
delle cellule, alle quali pervengono.

Né qui ebbero fine le fue ingegnofé ricerche, poiché

dirette eflendo a provar l'ufo e il deftino di quefte parti del

fiore, come organi immediati della generazione, pafsò quin-

di a dimoflrare la cofiante efiftenza del pulvifcolo in tutte

le piante , fcorrendo con occhio fagace anco le più. difficili

d.' occulte nozze , non bene allora conofciute .

OflTervò il fito, la proporzione, e convenienza reciproca

degli ftami , e dei pilHlli , e 1' abortire dei frutti , allorché

fieno privati del pulvifcolo fecondatore, o per caufa dell'in-

temperie della ftagione, o perchè ad arte fieno ftati recifì

gli ftami,, con aver di più portato l'occhio fino entro agli

Embrioni , ed efTer giunto a fiflare , che non vi li vede
giammai alcua corpo, o germe, finché la polvere degli ftami

non è caduta

.

E per fempre più convalidare le fue fcoperte allega le

antiche ofTervazioni di Teofrafio ,. e di Pro/pera Alpino del

non renderfi' la Palma apportatrice di Frutti fecondi {a)

fenza la vicinanza della Pianta mafchia , e 1' autorità di

Tournefon fulla pratica confermatagli dall' Ambafciator Tri-

(j) II Padre Labar nei fuoi viaggi portaire ogn' anno alla naturai grortezza }

d* America racconta d' aver veduta alla fuoi ftutti , non gli maturava mai ; ed un— „,_. . _ ^.«.t, , ^.. ... ».H ...HJ, C^ lui

Martinica una Palmav ciie produceva i frut- aJtra, cioè la Camerop! humiUi, fu al Ciar-
li benché ifolata , e lontanilTìma da tutte dino Botanico di Pifa clfervata fempre
le altre della Tua fpede , foggiungendo pe- ft;rile , fiiiclié full' efempio di quella di Ber-
rò, che i Noccioli non nalcevanu , e che Uno non iniraprelì nell'anno 1784, di fe-
I frutti non erano cosi buoni come quei del condarla col pulvifcolo fatto venir da Fi-
Levanie. Io pure ho avuto luogo in Pifa renze : maturò elTa per ijueli' anno i fuoi
di vedere diverfe Pairne ; una di quefte, flutti, e fucceflìvamente ricadde nella, fuit
che era la Fhxnix Dadiliftni ,

quantuniae prima fterilità.
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pelino di apporre dei rami di fiori a ftami full' individuo

Icmmina all' efletto d'ottenerne i Datteri maturi {b).

Altri fuoi fperimenti fui MajTi a cui tagliò gli ftami
,

e fulla mercorella a frutto tenuta lontana da quella a flami,

quantunque riufciti imperfettamente gli danno luogo di rico-

nofcere fempre più la necefTità delle polveri, e l'idoneità

dell' aria, e del vento a fervir di veicolo a quelle, onde

poter eflere fecondate le piante anco a molta diftanza , come
accadde alla famofa Palma d'O/r^w/^o, che rimafe feconda (fe-

condo il Fontano ) fol quando inalzatali , giunfe a poter

vedere il fuo marito vegetante a Brindili lontan da efTa non
men di quindici leghe .

Volendo poi inoltrarli a fcuoprire , in che maniera il

pulvifcoló contribuifca alla fecondazione delle piante , co-

mincia dall' efporrc le due congetture , che formarli polfono

fu quella ricerca; cioè o che gli Embrioni contengano in

miniatura la giovine pianta , a cui non manchi, che un
fugo proprio a farla crefcere , e che le polveri

(
già otlcr-

vate contenere una materia penetrante , e fulfurea ) cadendo

fullo ftimma fi riiblvano, talché la parte più fottile pene-

trata fino al germe v' ecciti una qualche fermentazione, e

coM vengali ad operare lo fviluppo, e la fecondazione del-

la pianta novella : o fivvero , che le polveri dei fiori

contengano effe i primi germi, onde per ifvilupparfi non

abbiano bifogno che del fugo degli Embrioni. E quella

è quella, che da Effo viene abbracciata per la migliore,

perchè non s'arriva anco coi più eccellenti Microfcopj a

fcuoprir mai alcuna apparenza di germe nell'Embrione avan-

ti la caduta delle polveri, e neppur nei granelli anco avan-

zati , fé non fieno flati prima rendati fecondi . Infatti ( die*

egli ) fé fi cfamini il piftillo delle piante leguniinofe, che

diventa poi il gufcio , avanti che il fiore fia affatto difchiu-

fo , li vedranno facilmente nel!' ordine loro naturale delle

{b) Quefta pratica era in ufo fiiio al quale deferire pure alquanto fiene la Capri-

lempi d' Erodoto , e tra gli Autori meno hcazione uliimamenie ad eccellenza fpiega-

mocìerni . L' accenna anco ^tanafio Kir- ta dal chiariflSrao Signor Ctvolini Napa-
cktro nell' Opera Di .Arrt Mjs''ftic^ > il leiano

.
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vefcichette verdi, e trafparenti , che in progreffo devono di-

venire i grani, nei quali a riferva dell' inviluppo proprio ,

nuir altro iì arriva a diftinguere ; e continuando ad ofìerva-

re per più giorni di feguito in altri iiori a niifura che avan-

zano , lì vedono quefte vefcichette farfi maggiori, e riem-
pirli d' un liquore chiaro, nel quale allorché fia caduto il

pulvifcolo fi comincia a fcorgere un piccol punto, o giobi-

cino verdaftro, che liberamente vi ondeggia, e quantunque
nuli' ancora ci fi veda d' organizzato , col tempo a mifura

che crefce, fi diftinguono a poco, a poco due piccole fo-

glie, ed in appreffo confumandofi infenlibilmente , il detto
liquore ingroHa il granello, diviene opaco, ed aperto, ri-

trovali nella fua cavità la piccola pianta in miniatura com-
pofta del germe, o della plumula, cioè della radichetta , e

dei lobi . Se al contrario fi rivolga la noflra attenzione ai

fiori della Peonia doppia, che privi fono e di flaini, e di
apici , fi troverà , che i loro grani non contengono che una
membrana fenz' alcuna apparenza di germe. Se'^uendo tal

congettura non è difficile determinare in qual maniera il

germe entri nelle vefcichette
,

perchè oltre la nota cavita
del piftillo continuata fino all' Embrione s' ©(Ferva di più,
che quefte hanno una piccola apertura prefib ii luogo, ove
fono attaccate, che corrifponde all' eftremità del Piftillo , di
maniera che il globicino della polvere può per mezzo di ef-

fa naturalmente cadere nella cavità delle vefcichette , che
formano 1' Embrione del granello. Quefta fpecie poi d'aper-
tura , o di fineftrina refia affai fenlibilmente viiìbile anco
fenza foccorfo di lenti nella maggior parte dei granelli , o
fcmi, come nei Pjfelli, FagiuoU ecc. , e la radichetta del
piccol germe rimanendo profiìma a quefta per effa fen' elee,
allorché il granello trovafi in ifiato di germogliare.

Cosi terminano le offervazioni del Geoffrqy detto il gio-
vine a difiinzione dell'altro, che chiamava» Giujeppe , e°dal
quale alcuni anni avanti erano ftate in parte annunziate.

Quafi neir iffeffo tempo anco Samuel Morland confer-
mò^, che la polvere dell' Antere era lo fperma mafculino ,

cioè un compleffo di germi, o vermicelli fpermatici , e U
pifiillo una fpecie di tuba, per cui penetrava al frutto, me-
diante la vifcofa, e vellutata tefiìtura dello ftimma atta a
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ritenerlo, affercndo, che nelle Fave manifeftamente appa-

riva un' apertura, o fiiieflrina dcHinata all' introduzione di

efTo.

Nell'anno 1706. ufcì alla luce in Roma un nuovo fi-

ftema d' Angelo Papi intorno alla generazione delle piante
~ eh' efide nel fuo libro intitolato = Critica Sacra., e nel

171 2. Claudio Jeaugson pubblicò uno fcritto negl'Atti dell'

Accademia delle Scienze fulla necelTità del pulvifcolo per la

fecondazione dei Datteri.

Noi non faremo che accennar di volo quegli Autori ,

che non i\ diftinfero nelle loro ricerche coli* aumento
di nuove cognizioni , per non renderci foverchiamente fazie-

voli, e perchè il noftro fcopo primario è di moftrar Iblo

i progreili fatti dallo fpirito umano fui foggetto , che ci

occupa

.

Frattanto Riccardo Bradle/ (a) , che profefsò la fcienza

Erbaria a Cambridge è uno di quegli fcrittori , che per le

tante Opere d' argomento botanico da lui compofte , merita

quivi, che ne fia fatto gran conto. Quella, che più c'inte-

relTa , comparve per la prima volta ftampata in Londra nell'

anno ijiy {b). Ed in quefta oltre al darci un' efatta ana-

tomia delle piante , ne efamina la loro vita , il feflTo, la fe-

condazione , e la vegetazione, defcrive alcune fpecie di pian-

te Ibride, o fpurie derivate dal pulvifcolo di diverfa fpecie,

ed in fine dimoftra , che il Corylo , o nocciuolo, a cui fieno

flati recilì gli fiami, quando non fia fecondato d' altronde,

diviene fierile , come accade ai Tulipani , che nel fuppofto ca-

fo non danno feme .

Inlimil genere di ricerche circa Io fteffo tempo occupò

anco l'ingegno J'c'^<7/?/.7«o Vaillant fommo Botanico , e felice

illufiratore di piante difficilifllme, quali fono i mufchi , i li-

cheni , ed i funghi . Ma non dovendo noi qui dare altro

conto di efib , che quanto concerne al propofito nofiro , ri-

corderemo

(«) PrefTo Bradlej phìlofof. acccimt, (4) In mifceU ^cai- nat. Curiof., Si-

elifle una Dirteriazione d' .Jnioniodejufeu gifm. Schmiedtr • De fluvia plllinu Pine

Scolare e fucceffore del Tournefort zzz de Qbf. 8». ^nn. ty'S-

tribui /exubui plantarum W de fix^undante

toltine Jìamiiium . zzz
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corderemo foltanto il fuo difcorfo fulla flrutnira dei fiori ecc.

ove dopo aver rigettate alcune delle Claflì Tourneforzia/je

,

con molt' accuratezza defcrive l'efplofione della polvere de-

gli ftami , e particolarmente delia Parietaria , (limando , che

nelle tube del piflillo penetri folo 1' aura fpiritofa di detta

polvere , e perchè non vi lì vede alcun orifizio patente , e

perchè quando il pulvifcolo è colorato, non fi offerva, che

i Temi afcofi nel frutto vengano a tingerli

.

Può riporH nell'ifteifa claffe , e nello ftefTo anno , o po-

co dopo, àio: Jacopo DiUenio altro infigne Botanico àìGief-

[en , che fu profeilore nella celebre Univerlità di Oxford, e

di cui varie Opere abbiamo piene di molta dottrina, appar-

tenendo a noi fpecialmente una Diflertazionc , che trovali

fra le Mifcellanee dell' Accademia de' Curiofi della natura,

nella quale molto parla dell' ufo dei petali, e degli ftami,

rifcliiara , e conferma il fefTo delle piante, tratta del puU'i-

fcolo, e della figura conica, che ha nell' Orchide rotonda,

neir Ofride , e dimoftra in fine doverli repeter da elfo , che

i femi non riefcano vani.

In mezzo però alle fatiche d' Uomini cosi grandi, che

fi fludiavano di portar luce in quefta ofcura parte della Fi-

fica vegetabile, Giulio Pontedera Pifano, pubblico ProfefTore

di Botanica in Padova osò levarfi contro le altrui fcoperte,

dando fuori nel 1720. 1' Antologia, o (ìa un Trattato fulla

natura del fiore, coli' aggiunta di XII Differtazioni . Quan-
tunque uomo di molto fapere , e di non dubbia fama in va-

rie oofe , s' oppofe apertamente alla già conofciuta efiftenza

del fefib nelle Piante , e riguardando il piflillo come la par-

te principale del fiore, vuole, che l'aria penetri per mezzo
di elfo al frutto, e (ì rifvegli un moto interno cagione dell'

ingrandimento. Sull'appoggio poi d' ofTervazioni , che prova-

no appunto il contrario, e che il tempo ha dimoftrate fal-

fc , crede, che gli flami non contribuifcano in alcun modo
alla fecondazione , ma che fervano a trafmettere un fugo

particolare derivante dall' antere , che iniìeme con quello

preparato dall'altre parti del fiore difcendirido agii Embrio-
ni nutrifca il nuovo frutto. Cos'i penfa anco diverfamentc

dagli altri rifpetto al fecondar delle Palme , ed alla Caprifi-

cazione.

Tomo VII Bbb
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Merita ora degno luogo fra quei, che in quello anno

medefìmo efaminarono con fottile avvedimento la [generazio-

ne delle Piante, Patrizio Blair Anatomico Ingle fé , che
flampò in Londra varj faggi Botanici raccolti inlieme , nei

quali parla del doppio felfo, e della maniera, con cui la

fecondazione fuccede , come pure dei diverlì generi di frutti-

ficazione. Softiene la necellità del pulvifcolo degli ftami , per-

chè maturino le femenze, ma contro il fentimento del Mor-
land non ammette, che e(To fia un completo di germi, odi
vermicelli fpermatici. Nelle tranfazioni Filolofiche, trattan-

do della generazione delle piante porta uno fperimento di

Filippo Miller fui feme dello Spinacio, a cui non comparve
il cuoricino vitale, o Ila il germe, perchè privato della fe-

condazione, e vi unifce alcune proprie oflervazioni fu i Tu-
lipani divenuti fecondi con tutto che follerò flati loro recill

gli flami folo per opera dell' Api, che vi avevano arrecato

il pulvifcolo.

Ma procedendo all'anno 1724 {a) non va paflato fotte

filenzio, che in queflo Benedetto Stehelin Tedefco difcepolo

caro al Vaillant , ed emulo di efTo nella fagacità d'indagare

le diverfe fpecie dei mufchi , e dei funghi diede alla luce

uno fcritto intorno ai globettini della polvere degli flami

,

elTendo anco flato il primo ad oflervare col microfcopio i

moti relativi delle particelle fpermatiche dell' Eguifeto.^ fì-

mili a quelli nella Parietaria ofiervati già dal Vaillant

.

Ricorderemo poi con piacere qual produzione , che all'

anno 1727. appartiene la Statica vegetabile di Stefano Ha-
les , Opera eccellente, che ha poche iìmili, e ripiena d'infi-

nite fperimentali verità intorno alla Filiologia delle piante.

Di quella il Cap. 7mo, contiene alcune cofe , che hanno rap-

porto al foggetto noftro; cioè ffabilifce , che la polvere degli

flami per edere di natura fulfurea attragga a fé V aria ela-

flica , e che intimamente unendoli colle particelle mobili di

efì'a. fulla fera, venga ad effer dal piftillo aflbrbita per indi

infinuarli fino al germe.

M Iti aff Ernd. 7' MeUbior Vtriries , Fulvi/culi /lamiaum (({lineali»
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Giorgio "Wallin a Upfal nel 1719- pubblicò /? «ozt:?

degli Alberi: e nel 1731. Adriano Rojcn Botanico del Giar-

dino di Leida deferi ile in verli gli amori, e i maritaggi del-

le piante .

Neil' anno 1737. Crijìiano Gottlieb Ludwig ProfefTore di

Lipfia ritornato dai Tuoi viaggi nell' Africa confermò il dop^

pio fedo nelle piante, e I' artificiale fecondazione delle Pal-

me per mezzo del pulvifcolo mafculino da lui odèrvata in

(juelle contrade; e nello ftefiTo anno comparvero dai ghiacci

della Narva nuove opinioni contro il fefTo , e la fecondazione

delle piante fufcitate da Giorgio Siegesbeck Prefetto dell'Orto

di Pietroburgo in un fuo Libro , che porta lo fpeciofo tito-

lo di BotanofopAi£ zrerioris brevis Sciagraphia . Quivi oltre a

farli difenfore del fiftema Riviniano foftiene , che moltiflune

piante provengano fenza feme, e che gli alberi femmine dia-

no il frutto fenza bifogno dei mafchi ,
potendoti i vegetabi-

li , fecondo ne penfa
,
propagare ottimamente per mezzo del-

le radici, ed in altro modo. Tenta anco gettar a terra i

fondamenti del metodo fefluale del Linneo, pretendendo , che

le ClafTì derivanti dallo flimma, e dall' antere s'oppongano

all' ordine naturale. Gottlieb Glcditfch fi prefe la pena di

faggiamente confutarlo , ma egli rifpondendo tornò a confer-

mare i primi errori con altro fcritto nel 1741. nel qual an-

no Ernejio Stieff Tedefco diede fuori una dotta collezione

di fatti relativi alla vita, e alle nozze delle piante, riferen-

do d' aver veduti gli flami del Giglio Narcifo d'un fol fio-

re applicarfi allo fiimma per fecondarlo.

Due anni innanzi però, cioè nel 1739. Bernardo Jujpen

Botanico in(igne Francefe , ma per troppa modefiia parco

Scrittore , avea renduta pubblica nelle memorie dell' Acca-

demia r Ifloria della Pilularia, Calamijlrum Linn ; ove può
vederfi aver Egli fcoperto in olTervando col Microfcopio le

polveri di varie piante, come quelle delle Valeriane, delle

Fumarie, dell'Opunzia, della Senapa, e di molte altre, che

allora quando l' acqua le tocca , per una piccola lacera-

zione, che fi fa ad un punto della loro capfula , ckt un get-

to di liquore, o materia oleofa fimile alla gomma fciolta ,

che refla nell' acqua fenza mefcolarfi in piccole sferette d'un

efl-rema finezza.

Bbb ij
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Apparterrebbe all'anno 1736. Jacopo Loghan in quanto

che trovai! nelle Tranfazioai Filofoikhe di quel tempo un
iuo fperimento fulla lìenlità dei granelli dsl Majx. , a cui

erano fiate amputate le fpighe mafcaline; ma ficcome 1' Opera
iua più importante intorno alla generazione delle piante

comparve molto dopo , così gli abbiamo allegnato quefto luo-

go per dire, che elio pure confermò il doppio fello, e fu del:

fentimento del Morland , e del Geoffroy nell' ammettere, che-

il pulvifcolo penetri tino aJ germe per il piftillo , foflenea-

do, che nel fiore fi trovino iViluppate tutte le interne parti

della pianta, cosi che il calice venga formato dalla cortec-

cia efierna, la corolla dall'interna, gli (lami dall' Alburno ,.

il pericarpio dalla foflanza legnofa , ed i lemi dalla midolla

dell'Albero.

Ci fiamo poi riferbati a- parlare del fomnio Legislatore

in Botànica Carlo 'Linneo (t7j all'anno 1746. perchè quantun-

que apparifca aver Egli anco prima di quefto tanpo occupa-

to l'ingegno in coffi relative al foggetto noftro , fu in que-

fto folo., che diede fuori la^ Diifèrtazione intitolata = Spn~
fal:a Planhiruut , = nella quale raccogliendo ,_ e ponendo in.

luce maggiore tutto il già dette dagli altri falla fecondazio-

ne delle piante, dimoftra appoggiato a (ìcure ollervazioni la

convenienza degli organi, e dei mezzi della natura appro-

priati a queft' importante fine. Noi andiamo a darne un;

|)ÌLi. precilb, ragguaglio ,lunngando.ci, che non difpiacerà.veder

(a)Anno- 1-74 j. Tranf. PfAlofop. N.»9o,
OflTervaziorre di Beniamino Cojt Inglefe in-

torno la varietà d'un Pojno derivala dal

pulvilc&Ia d'un sltro , elicerà in viciaaaza.

Similmente N. in.Badcoh . Oirervazione

folorno alle polveri della Granadilla , e

della. Malva Arborea, iglotetiini. ddle quali

fpareono per una fpecie d'aculeo l'umore

da eflì coiuenulo

.

(b) Quantunque la fcoperta del fedo nel-

le piante lìa dovuta »i Greci , e /ia ferie,

anteriore a Teojrjjlo ancora, à.3 cui la len-

Shiamo , e quantunque ftaw titata da Pii-

nio; e riconofciut^ nel i5?,>- dai ^aluiix-
jki ;, nel i4(o. da Gio: Baubitìo

; provaia
i)el i<7i. dal GKw,,e d?l Afiilpiilàyà^

Rjjy. nel isit; dai CjmerJn'a nel •<??•«.

dal VCaU/chmid nel 1705- da! CahenlioitK.

nel i7o< , dal T'i/WjMf nel i7'7- £ quan-

tunque l'idea d'un metodo fondato fui Uf-

fa delle Piante fia dovuto a. Burkard , co-

me apparile? dalla fua Lettera del 1701. a

Leiknitz. . Hi: àtjferert conjìiiui an ex par-

tibui ijlis
, qf..ii ab officio genitaies diiìurus.

fum, Flanlarum comparaiiones inìitui pof-

fint • Nulladiraeno 1' elecuzione di quello-

metodo é nuova,, e dovuta al Linneo ecc.,

Adanf. nella Prefazione pag- <•

(f) Anno 171 s. Miih. Mattia Ludolf.

Accademico di Berlino— Metodo nuovo,]»;

cui rigist*. 5li ftarai eff-.
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qui riportate le principali fue ragioni coflituenti il doppio

feflo in rapporto alla riproduzione degli EHeri vegetabili

.

Che le antere fieno i genitali mafculini fi dimollra : Dai
vedere eh' efle , e il pulvifcolo precedono fempre il frutto

,

e che fubito dopo lanciato detto pulvifcolo , vivènte anco

il fiore inflaccidifcono, e cadono come inutili; Dalla pofi-

zione o fito di effe adattato a toccare 1' organo femminino,

o fia il piffillo nella maffima parte delle piante, ofiervandoi!

fempre proporzione , e convenienza reciproca nei detti due

organi diverfi ; Dalla corrifpondenza dei tempi nelT apparire

,

ed effere in pieno vigore dell' antere , e dello flimma

anco nelle piante, che godono di talami dirtinti ; Dall' artifi-

ciofa , e mirabile ftruttura dell' Antere eguale a quella dei

Pericarpi rteHi , offervandofi uniloculari nella Mercorella ,

biloculari nell' Ellelxiro , triloculari nell'Orchidi ecc.; Dall'

abortire i frutti
( generalmente parlando ) allorché Li recida-

no r Antere a quelle piante, che hanno un fol fiore; Dalla
figura flefla del pulvifcolo , che moftra di non eller formato a

cafo , e che fé fi offervi in un' Antera non anco bene matura

fi vede fituato in due cavità fpeffo , e talvolta in quattro

divife da un fetto intermedio, ove i piccoli globcttini in or-

dine difpofti fono ricevuti ecc.

Che Io Stimma , il quale in tutti i fiori fi trova an-

neffo al germe, fia 1' organo'genitale femminino, lì dimofi-ra :

Dall' efler collocato fempre in maniera, che le Antere pof-

fona toccarlo a fcgno , che in alcune C come nelle piante

della Syngenefia rare volte fierili ) lo Aimma giunge fino a
perforare le Antere. Inoltre la flimma è nel fuo pieno vi-

gore, quando lo fo-no anco le Antere. Lo ftimma quando
ha fatto il fuo uffizio , cade in molte piante , come fegue an-

co all' Antere, il che prova non contribuire alla maturità
del frutto, ma foltanto alla generazione. Se lì recida lo

flimma avanti d'a\er ricevuto il pulvifcolo perifce j1 frutto,

rimanendo la pianta mutilata per parte della femm.ina. Da
tatio ciò rilevafi , che la generazione delle piante ù fa per

(d) Alino ly**. Enrico Michile Docbel non abbaftanza Botanico li^ett^ il feffo dci-

Tedefco faggio fcriitoie d' Ajf.coliuia , mi U Piamo.
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mezzo della caduta del pulvifcolo fecondante fopra il nudo
iìimma col romperfi , e tramandarvi l'aura feminale , che è

aflbrbita dall'umore del detto flimma. Viene confermato ciò

dagli fteflì lìofkn occhi, che ci moftrano a prima fronte que-

i\o pulvifcolo volante, che va a pofarfi fullo (limma, che di

puro, e nitido che era, fcorgefi dopo la diflipazione non
poco imbrattato. Nel fiore della Viola di tre colori dopo
la proiezione del pulvifcolo, tutto lo flimma li vede afper-

fo da effo , e prima di ciò premendolo didilla un liquore

mielate, che ritiene, e forfè attrae la farina fecondatrice.

Nella Graziola avanti la fecondazione ofTervad lo ftimma
aperto, dopo di ella il vede chiufo. Nelle piante della Syn-

genelia lo flimma s' inalza dimezzo all' Antere, e quando
ciò accade, è fempre indizio di germe fecondato, il che rare

volte in quelle fallifce. \[ JuJJicu vidde la polvere dell'Ace-

ro romperli, e tramandare un umore. Gli (lami, ed i piflil-

li confervano per lo piìi l' iflefTa altezza, onde più facilmen-

te il pulvifcolo polla attaccarli allo ftimma; quando non è

cosi, come nel G-iranium Inquinans Caljcibus monophillis filo-

rcntìbus ercHìs ecc. H. Eliff. il cui piftillo è minor degli

ftarami , ed i fiori ftanno penduli avanti la fioritura , s' of-

fe rva , che s'inalzano, perchè il pulvifcolo giunga orizzon-

talmente allo ftimma , compita la fecondazione ritornano

penduli, e di nuovo s'inalzano, quando i femi fono maturi

per poter pili facilmente efTer difperfi dai venti

.

''T.'!) Nella Claytonia Sibirica fegue l'iftelfo. Nel Diantho i

piftilli fi torcono a guifa delle Corna d'Ariete verfo le An-
tere. Nella Nigella Arvenfe, che ha cinque piftilli molto

più alti degli ftami fi oflerva, che nel tempo desinato que-

fti fi piegano verfo le Antere, e faziati del pulvifcolo C\

rialzano: così nel Tamarindo, nella Palfiflora , e nelle Caf-

fie ec. Per lo pili gli ftami circondano i piftilli
,

perchè in

qualunque modo il pulvifcolo facilmente giunga ad elfi, e

nelle piante della Didynamia, che ha i fiori porti ad angolo

acuto diftanti dal Caule, gli ftami, ed i piftilli fi piegano

verfo il labbro fuperiore , ove lo ftimma viene ad efTer co-

perto in qualche modo dalla pioggia . Segue l'iflefTo prefTo

a poco in quelle della Diadelphia . Nelle piante della Mo-
noecia i fiori a ftami per lo più rifedono fopra i fiori a
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piftillo, cioè vengono più in alto, perchè il pulvifcolo pof-

fa COSI più facilmente cadervi. Nel Pino, e nell' Abete le

Antere abbondano talmente di pulvifcolo, che lì vede volar

per aria a guifa di denfa nube. Il Veratro ha veramente i

fiori mafchi fituati a bafTo, ma forfè è cosi, perchè tutti

quei, che ftanno in alto enfendo ermafroditi, non han bifo-

gno di loro. Reca ammirazione ciò, che s'oflerva accadere

neU'Iatrofa, e nella Mufa . L' latrofa produce un corimbo,

nella cui prima divifione, o giro i fiori, che fono femmme

per lo più precedono d'uno, o due giorni i fiori mafchi.

Le altre divilioni , che portano fiori mafchi, non fono in

grado di fecondarle per effere a quell' ora già sfiorite ,
onde

fogliono abortire, fé non accade, che pofTano ricevere il

pulvifcolo dai fiori mafchi d' un' altro corimbo. La Mufa

anch' efia a motivo di queda irregolare fioritura fi rimar-

rebbe coi frutti privi di feme effendo fola, o ifolata
;
ma

cflendo pili infieme unite , che nell' iftelTo tempo fiorifcono ,

allora i frutti ottengono femi fecondi, e maturi, perchè le

femmine del primo connubio deflitute dai propri mariti ri-

mangono dai mafchi altrui fecondate. Dovunque poi i fiori

mafchi fono o divifi di talamo dalle femmine , o non pofii

perpendicolarmente fu quelle, ivi fuole la fioritura anticipare

lo fpuntar delle foglie, perchè i piftilli non fieno, foprag-

giungendo effe, occultati a danno della fecondazione, come

cllervanfi nella Quercia, nel Faggio, e fimili . Inoltre ve-

diamo, che ai raggi del Sole fi aprono i fiori, e nella not-

te poi, allorché umida è 1' aria, fi chiudono. Forfè è cos'i,

perchè l'acqua non bagni le antere, e ne coaguli il loro

pulvifcolo , che fi renderebbe inetto a poter volare fu i

pifiilli, giacché, quando fecondato è lo Stimma, né l'acqua

più, né la notte forza hanno di coflringere il fiore a con-

trarfi. E quei della Didynamia , e della Diadelfia, che han-

no le Antere in certo modo coperte, nella notte mai non

fi chiudono. Se la Segale, che porta le Antere come fedenti

fulli Stami, eflendo in fiore, riceva la pioggia, per l'in-

zuppamento del pulvifcolo , ne predice toflo V Agricoltore

la careftia, e con ragione, perchè la maggior parte dei iuoi

fioretti abortifce, e va a male. Così per 1' ifi:e(ro motivo

contraria è la pioggia al Ciliegio, ed al Pero, fé fieno in
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fiiori , ma più pel Ciliegio, che tutt' in un tratto fiorifce

,

e lancia le polveri. Io che non accade nel Pero, Nota è

per l'autorità di Teofra/io, e di Plifiio , che è fiata poi

confermata dall' Alpino, dal Tourmfort , e dal Kemfero la

pratica d' apporre fullo Spadice delle Palme femmine i fiori

tolti alle mafchie per l'oggetto d' averne i Datteri maturi,
e fecondi. In Sicilia i rultici colgono dall'albero del Piftac-

chio mafchio dei rami di fiori , e dopo avergli un poco all'

ombra feccati gli legano a quei della femmina , perchè il

vento ne arrechi la polvere fecondante ai piflilli ; ed altri

tengono in facchetti i fiori mafchi a feccarfi, e poi con efTì

vanno fpargendo la detta polvere fu i fiori femmine per

averne frutti, che lieno buoni, e in abbondanza. Oflervad

nei fiori foliti flar fotto 1' acqua, che al tempo della fiori-

tura s' inalzano fopra di effa come fa la Ninfea, il Potamo-
gelo , il Miriofillo , la Vallifneria ec. . I fiori ancora della

Linnide , e delia Saponaria porrigens , per tacer di molti al-

tri, benché pelino fopra un caule giacente, follevanli prefib

al fiorire per meglio efporli a ricevere il pulviscolo agirato

dai venti. II Narcifo, \\ Galanrho, la Viola, la Valanzia

cruciata portano i fiori diritti fui caule avanti d'elTer in fio-

re, e dopo s'oflervano rivoltati verfo la terra. Le Piante

a fpiga, e quelle ad ombella fomminiftrano altri conlimili

efempj ; e riguardo ai Poponi, Cocomeri, e Zucche, che

hanno fiori a flami, e fiori a piflilli fon foliti gli Ortolani

di condgliare, che per non togliere il vigore, e il fugo al-

la pianta lì Ivelgano gli llerili, cioè quelli a foli flami, quan-

do al contrario dovrebbero piuttoflo con elfi afpergerne lo

flimma alle femmine, o apporvene altri per il maggior be-

re. Certo è, che nelle Regioni più fredde uno dei motivi,

per cui cadono facilmente i fiori alle piante , che della flu-

f:i han bifogno, è la mancanza della fecondazione, non già

del nutrimento, come penfa il volgo, e 1' inavvertenza del

Giardiniere vi coopera col non aprire le fineflre, impeden-

do cosi la ventilazione, e in confeguenza anco il trafporto

della polvere fecondante. E' ffato pure ollervato , che alla

Canapa, f* 'à fvelgano i liori a ftaini pria, che fviluppati fie-

no i fiori femmine , nefluna , o piccoliliima copia di lemi s'ot-

tiene. Accade alle volte però, che la Canapa feniinifera pro-
'

. duca
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duca qualche fiore a' ftami (a)^ che rende feconde alcune

femmine, come fuccefle al Camerario^ che dopo eflernc ri-

mafto illufo fé n' accorfe. Il Luppolo pianta della Diecia ha

un calice, che anco non effendo ftato fecondato s'allunga, e

fi diftende in una fpecie di cono , onde è , che da quefta ap-

parenza ingannato il Tournefort non feppe riconofcere le

parti , che il kS^o determinan delle piante. L' iftefla cofa

fegue nel Moro, e nel Blito, le cui bacche non fono né

pericarpi, né ovaje, ma foltanto calici abbondanti di fugo.

Un giocondo fperimento prefentano i Tulipani a coloro

,

che fono amanti di vaghi fiori . Trovandofi ad averne fole

dei rcffi fi recidano loro tutti gli ftami avanti che maturi il

pulvifcolo, poi coir antere d'un Tulipano di fiore bianco fc

n' afperga lo flimjna d' un rofTo , ed i femi , che da eflo fi

avranno, gettati in dipinta arcola daranno fiori e roffi, e

bianchi , e di vario colore . La Braffica , o Cavolo refi-a fe-

condato con facilità dalle polveri di fpecie diverfa , onde fc

alcuno ne abbia dei buoni ,non fofìra , che altri inferiori ve-

getino in vicinanza di quelli per non deteriorare il fuo fe-

me. Se ciò fofle avvertito dai noftri Ortolani, non farebbero

ogn' anno corretti a far con fpefa non indifTcrente venir da
Malta il feme della Braflìca Cauliflora, volgarmente chiarra-

ta Cavolfiore. Il Kajo a quefio propolìto racconta un fatto

degno d' efier riportato , accaduto con grave danno d' un'

Ortolano di Biadfoi i , il quale per aver venduta molta

quantità di feme di Cavolfiore , che produfTe Cavolo a fo-

glie lunghe , come fraudolento chiamato in Giudizio , fu

condannato non folo a reftituirne il prezzo , ma anco a

compenfare il danno del tempo, e del terreno perduto. Que-
fto delitto non doveafi afcrivere a lui , ma alla adulterata

fecondazione del fuo feme, che quantunque di buona fpecie

per il fopraddetto naturale accidente divenne cattivo. Neil'

Orto Cliforziano fu per molti anni ofiervato, che il Gine-

pro femmina non diede mai frutti per efler privo del ma-
fchio, e nell'Orto d'^Upfal la Rodiola rofea fi mantenne

( <i ) Il Duhamel die: d' aver o£ferva(o ciò anco in una fpecie di Lentifco , e ocUa
Clcdi£a .

Tom. VII. Ce e
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fterile dall'anno 1696. in cui il Ktidbekio la trafportò dall'

Alpi Lapponiche fino al 1750., che produAe i femi per ef-

fervi ftato trasferito anco il mafchio . La Cluzia parimente

era fterile in quali tutti gli Orti Belgici, ma dall' aver il

Linneo veduti in Leida i femi fecondi congetturò, che do-

veffe effervi anco il mafchio, e vi fu realmente trovato.

Quefti, e molti altri fperimenti, efempi , e fatti, che po-

trebbero addurfì , fembrano badanti ( fecondo 1' Autore ) a

dimoftrare , che la generazione delle Piante Ci compifce in

grazia del pulvifcolo dell'antere trafportato al nudo ftimma

dell'Organo femminino, che col proprio umore, e lo ritie-

ne , e lo rompe, onde il contenuto nei globicini di elfo pe-

netrar pofTa per mezzo dello flilo alTorbente fino ai femi

neir Ovarjo rinchiufi

.

OfTerveremo foltanto, che quello pulvikolo non pene-

tra veramente , come hanno creduto il Morilla'rid , il Geof-

froy e '1 Loghano^no al germe per lo flilo, o tuba del piftil-

Jo , ma folo come fi dimoftra dall' efperimento del Vaillant

fui papavero iflituito , la parte pili fottile, cioè una fpecie

d'alito, o effluvio elaftico a fomiglianza di quel che acca-

de negli Animali, nel cui ovario non entra il prolifico u-

luor? , né tampoco in molti nel!' utero, ma l'aura foltanto

di eflTa , che è fufficiente a fecondarne le uova.
Tutte poi le femmine degli animali gettano nel con-

grefTo Venereo un liquore genitale jicceffariu ad unirfi col

prolifico , che lanciano i mafchi , e lo fteflb fegue nelle

piante, delle quali lo flimma fuole abbondare d' un confimi-

ie vifcido umore notato dal Malpighi ancora col nome di

Terebintina

.

Dopo tutto ciò , che riferito abbiamo contenerfi nel

difcorfo accademico di fopra indicato, traile tante moltiplici

Opere tutte di Botanica fcienza da lui pubblicate, altre pur

ve ne fono , che in qualche maniera o poco, o affai ci

riguardano; tra le quali ricorderemo, (oltre la Filofofia Bo-

tanica, e la Metamorfofi delle Piante, in cui paragona lo

fviluppo della piantina , e del frutto alla trasformazione del-

la Farfalla nafcoda fotto le fpogiie del bruco ) anco quella

aliai più notabile, che tratta delle piante Ibride, ove di-

moerà, che di continuo accrefconfi fpecie novelle per il



INTORNO ALLE PlANTE. 387

trafporto del pulvifcolo alieno, adducendone gli efempi di

quelle nate fra la Veronica , e la Verbena , e del Glaucio

violetto dalla Chelidonia, e dalla Reade , tra le quali anno-

vera per Ibrida anco Ja Mufa , foftenendo poi con molta

verità, che tali piante fpurie fono flerili , e difHciliffime a

propagarli. Fu parimente una fua opinione in -varj luoghi

da lui efaminata, che nelle piante come negli Animali le

parti erterne , e corticali provengono al Feto dal Padre, e

che fomminiftri la Madre le interne, e midollari; qual fen-

timento fembra , che nel Mulo derivato dalla Cavalla , e

dall' Afino foffra non lieve eccezione, poiché la cute, ed i

peli di efTo s' alTomigliano a quei della Madre. Refta final-

mente a dirli , che fi meritò il premio dall' Accademia di,

Pietroburgo affegnato per averne con nuovi fperimenti Tem-

pre pili ffabilito il già conofciuto fefTo delle piante.

Ma paflando ora a dar conto delle fcoperte fatte col

Microfcopio da TurberviUc Needham fulla polvere fecondan-

te, che in Leida tradotte comparvero un'anno dopo la fo-

praddetta Lin'neiana Diflertazionc, per eflerfì anch' egli molto
di propofito nella ricerca di tai cofe internato, ne prefente-

remo qui al Lettore l'eftratto colla maggiore efattezza

.

Dall' oflervazioni dei vali lattiferi del Calamaio^ nei

quali Teppe trovare nuovi nuotivi d' analogia tra il Regno
animale, e il Vegetabile, volendo Egli dunque procedere a

fpiegare più precifamente di quei, che 1' avevano precedu-
to la Natura, e 1' ufo del pulvifcolo delle piante, comincia
Ja fua memoria dal porre per dimoftrato full' autorità del

Morillando, e del Geoffrqy, che il detto pulvifcolo fiala ma-
teria fecondante, il grano , o frutto rinchiufo nel pifiillo.

Conferma poi ciò colle folite forti ragioni
, quali fono ; di

trovarli quefta polvere in tutti i fiori rinchiufa in Cafililct-

te alla fommità degli fì-ammi per lo più intorno al pirtillo,

e d' efiere fempre nelle piante ( d'una ftefia fpecie ) di fi-

gura uniforme, rilevando quelle, che derivano, e dalla Ci-

tuazione di dette CafiTule, e dalla pioggia ofiTervata fempre
nociva alle piante in fiore; dall' amputazione dello flimmay
che l'efperienze hanno moflrato fempre impedire la feconda-
zione, come anco quell' altre, che dependono da una fpecie

di proporzione da Lui aflerita trovarfi tra i globuli del

C e e i j
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plilvifcolo , e r aperture di diverfi ordini di papille , o
piccoli tubi, dei quali lo ftimma è fornito, foftenendo di

più, che vi fi olTervano nei piftilli alcuni condotti, o trom-

be adattatilfime a dar paflaggio alta parte fecondatrice per

giugnere fino all' Ovaja, e finalmente le Oflervazioni Mi-
crofcopiche fatte avanti , e dopo full' Embrione del frutto

tendenti a dimoftrare colla maffima evidenza V ammirabile

uniformità dei mezzi, che la Natura impiega per arrivare

ad un medelìmo fine. Premeffo ciò, Egli viene alle fue fpe-

rienze , fcegliendo per principale oggetto il Giglio comune,,

cioè il fiore di effo , le cui parti defcrivc con molta efattez-

za, dandone anco le refpettive figure. Oilerva, che la tella

del piftiilo è comporta di tre lobi , che internamente fi uni-

fcono in un centro comune affatto chiufo, e che lo ftim-

ma, o labbra di detti lobi fono guarnite fino ad una certa

profondità tanto al di fuori, che al di dentro di piccoli fo-

ri, o papille, che in feguito diventano tanti condotti, o

tubi longitudinali , venendoci così a dar V idea d' un* imbu-

to molto allungato, la cui bocca o apertura corrifponde alla

tefta del pirtillo , e la punta all' Ovaja. Da quefta ftruttura

fembrali poter inferire, che la polvere degli ftammi pene-

tri per mezzo di quelli forr nella cavità del piftillo per

quanto è poffibile, e che arreftata poi lanci una fofìanza

fecondatrice, la quale per via dei defcrittr tubi può facil-

mente giugnere ai grani nell' Ovaja contenuti; riguardando

come un errore l' opinione di coloro, che credono dall'aper-

tura dello ftimma fcorrere lungo il piftilio un continuato con-

dotto deftinato dalla natura a queft' ufficio . S' induce poi a

credere, che umettata cdendo la tefta del piftillo con acqua,

quefta pofta fervi re di meftruio , e di veicolo per far s\ , che

quefti globettini s'introducano in maggior quantità .^ E ritrae

la ragione di quefto fuo fofpetto dall' aver veduto nello fpa-

zio d'una notte riempierli d'un abbondante umor giallo quei

piftilli, che erano ftati afperfi da lui d' un pulvifcolo noa

proprio, ma di fpecie foltanto diverfa, quando quelli, che

non avevano foiferta una fìmile applicazione , eranfi mante-

nuti perfettamente fecchi , onde ne conclude, che il pulvi-

fcolo caduto fullo ftimma, fi difciolga entro le papille, e

che folamente la parte più fottile di elfo penetri nelle tube.
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Né creder fi dee, che quefto fuo pcnfamento fia cofa affatto

nuova, ma da gran tempo congetturata dal Geoffrqy (ìeffo,

il quale fé infieme con tutti gli altri Naturalifti ncn ha

fatto altro, che fofpettarlo , ciò è ftato in confeguenza di

non effergli noti i cangiamenti , che foffre il pulvifcolo ba-

gnato dall' acqua; Io che non è da maravigliarli, perchè

r azione di eflb comincia , e finifce nel celere fpazio di quat-

tro o cinque fecondi. E ad oggetto di poter bene offervare

queflo movimento fi propone dal Traduttore , che ha fatte

anco le note al fuo difcorfo di fituare la polvere in un ve-

tro concavo obiettivo, fui bordo del quale fia fiata meflfa

una goccia d' acqua, che lentamente vada a difcendere fui

pulvifcolo, avendoti cosi tutto il tempo di poter applicar

r occhio al Microfcopio

.

PaflTa poi l'Autore a darci un' idea del modo, col quale

per la prima volta H fece a lui manifefto un tal fenomeno,

e rende cos'i ragione del perchè pofTa effere sfuggito anco alle

ricerche degli altri ; rapprefentandoci intanto quefla efplofio-

ne dei grani del pulvifcolo, come uno flrafcico, o razzo di

piccolifliini globettini involti in una foflanza membranofa

agitantilì con direzioni diverfe a guifa di Eolipila , il cui

moto non dura che uno, o due fecondi. In feguito ci adi-

cura d' averne oflervato ciò in più, e diverfe polveri, tra

le quali dà la preferenza a quella dei fiori delle Cucurbite ,

o Zucche per effere comporta di globettini più grandi , e

perchè vi fi vedono alcune macchie trafparenti, che mutan-
fi di luogo nel tempo dell' ejaculazione. Riduce poi i ri-

fultati delle fue fperienze a quelli capi. 1°. Che quantunque
abbia ragione di credere , che tutte le diverfe polveri agi-

fcano, e fecondino i loro refpettivi grani nella ftefia manie-

ra, nondimeno fi rende più facile l' ofiervazione fuUe polve-

ri opache, perchè nelle trafparenti non fi fcorge , che un
leggero vapore, e che fé in alcune piccoliffime non fi giun-

ge a veder nulla, come nelle polveri del Melagrano, degli

fparagi , o fimili, ciò debba ripeterfi dalla troppa finezza ,

dalla trafparenza , e dal reftare quelli globettini fuori dell'

acqua. 2°. Che pochi fono i globuli, che agifcono, fé la

polvere non è recente, e che quando e tale, non tutti agi-

fcono, perchè non fono ugualmente maturi, e pronti all'
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azione. 3°. Che alcune fpecie di polveri agifcono con tanta
forra da far sì, che un globicino rifpinga 1' altro contiguo
ad e(To alla diftanza di fei , o fette volte il fuo diametro,
4", Che in alcune polveri offervanfi fempre alcuni globettini
crepati, e mezzi aperti, benché fia difficile T accorgerfene
per effer l'apertura quafi impercettibile, 5°. Che il feme , o
lieno i grani non contengono avanti la fecondazione la

pianta in miniatura, come è flato creduto, ma che è la

polvere del fiore, che rinchiude il primo germe, o bottone:

della nuova pianta, e che quefto germe per ifvilupparlì , e
crefcere non ha bifogno, che d' un fugo, quale è quello,
che trova di già preparato entro l'ovaja, Qiiefto fentimenta
e appoggiato ( die' Egli ) all' ofìTervazioni fatte da altri Na-
turalifti, che non hanno potuto fcuoprire nel grano, o fe-

me della pianta veruna cofa , finché gli ftami non (ì fono
fcaricati del pulvifcolo, trovandoli fempre vuoti col folo in-

viluppo efterno prima di tal tempo , ed al contrario fempre
con un vero germe , o macchia verdaflra , che nuota in un
limpido liquore- dopo efTere accaduta la fecondazione , onde
ne conclude dalla fomiglianza , che trova tra quefla macchia
verdaftra , e i globuletti lanciati dal Pulvifcolo , elfer veri-

tìmilifTimo, che ciafcun globulo fia un germe, e di più non
impoflibile, che un folo globettino di primo ordine bafti a

fecondare tutti i grani contenuti nel!' Ovaja . 6°, Che la

vera ragione
, per cui la pioggia fi rende nociva alle pian-

te in fiore, non deve rifonderli dal portar via il Pulvi-

fcolo , ma dal produrre V efplofions dei globettini fugli

flami, prima, che fieno giunti al pii'HlIo, 7°. Che la fo-

flanza fecondante è lanciata nei condotti terminanti alP

Ovario in virtù folo della forza dell' efplofionc dei detti

globettini , e che quefti condotti iì poffbno olTervare nei

pirtilii di varie piante, e fpecialmente in quelli del Cedra-
to , i quali fé fi efaminano in qualche porzione tagliata

a traverfo , apparifcono rigati come il Cedrato ftefTo di-

ftinguendolì beniflimo i condotti, che finifcono alle Cellu-

lette contenenti i grani. In quanto alle papille conviene
,

che non lì trovano fempre in ogni piflillo, come pure t

condotti, ma che in quella vece la Natura fupplifce con al^

tre parti, e che la fecondazione in generale s' opej-a fempre
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nello ftefTo modo in tutte, citando l'autorità del Lo^hano

^

e l'efempio del Mayz. , o Granturco, che invece di condotti

ha dei filamenti eiattamente corrifpondenti al numero dei

grani, al quale oiTervò, che tagliando una parte di detti

filamenti, la fecondazione ii fa in corrifpondenza minore, e

viene a mancare d'un numero uguale di grani, quanti fono i

fili tagliati. 8°. Che quantunque 1' acqua produca fempre

r effetto dell' efploiione dei globettini , contuttociò il liquore

efprelTo dall'Ovaja fembra efiere a tale effetto affai più effi-

cace. Finalmente crede, che il modo, col quale s' effettua

dall' acqua la mentovata efplofìone reflerà fempre un fegre-

to , e che molti liquori acidi fono flati da EfTo fperimenta-

ti inabili a produrla. Dopo tutto ciò paffa il noftro Autore
a proporre varie queflioni in parte aliene dal noflro fogget-

to , che indirizza a quegli, ì quali pretendono , che i vermi-

celli fpermatici fieno veri animaletti, e non piccole mac-
chine fimili ai vali lattiferi del Calamajo, penfando , ( die'

Egli ) colloro di diftruggere cosi 1' Analogia, che le pre-

cedenti fue fcoperte ftabilifcono fra i due Regni animale , e

Vegetabile. Invita dunque a rifpondere alle qui appreffo

queflioni. 1°. Perchè fé i vermicelli fpermatici fono anima-
li limili a quegli, che abitano nell'acqua , vivon eglino in

un elemento per la fua vifcofità cosi improprio , e che ha
bifogno d'effer fino annacquato, perchè non manchi loro il

moto? 2". Si guadagna Egli qualche cofa col foflencre , che
tali animaletti contribuitcono in qualche maniera alla gene-

razione , poiché a può fempre domandare , come fi produ-
cono , quando che non fi voglia eflendere il loro numero
all' infinito.^ 3°. Senza derogare in nulla alla Sapienza del

Creatore non fiamo noi autorizzati ugualmente a poter di-

re , che il feto trae la fua origine da un punto di materia
fenza vita, come da un animaletto? Perchè tali animaletti

nei tbggetti troppo giovini reflano mai fempre imperfetti ?

e per molti anni non comparifcono ( fecondo il Leeur-
renhoik) che come punti, o globuli lenza vita? 4°. Da una
fimile offervazione non potrebbefi dedurre , che vi è in ciò

qualche cofa d'analogo colla graduata formazione dei vafi

lattiferi del Calamajo, piuttoflo che concluderne effere un'

animale , il principio della Generazione ? Termina poi il fuo
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difcorfo con dire , che per provare la realità di quefli Ver-
micelli , il moto loro non bafta ; e che è equivoco fubito , che
{"e n'ofTerva un fimile nei foliti vali Lattiferi, che fono pure
macchine, nulla facendo la maggior durata di queflo moto
per accrefcer forza alle prove in favore della loro efìftenza.

Reftano ora folo ad aggiugnerfi a queft' Eftratto , che è piut-

toflo una Traduzione , che altro, le rifpofte , che il fuo Tra-
duttore pone in pie di pagina, le quali fono.

1°. I Vermicelli fé comparifcono qualche volta invilup-

pati nei luoghi, ove il liquore refl^a un poco più denfo,
non damo per quefto ficuri , che fia cosi nei ferbatoj d' onde
efcono,enon fono fatti per oflervarfi al Microfcopio . 2°. Non
fi tratta qui del loro ufo , ma della loro realità , e per
r Ente Supremo tanto è creare dieci che un milione. 3'.

Confultando la potenza del Creatore tanto può flare 1' una
cofa , che l'altra. Ma fé fi tratta qui di ciò, che ha fatto

,

non di quel, che poteva fare; fé gli Animaletti efìftono di

fatto, e fono il principio del feto, farebbe un derogare alla

fua fapienza il dire , che la moltiplicazione delle fpecie

3' operafTe per un altro mezzo, avendo fcelto quefto, perchè

il migliore. Dall'altra parte fiamo noi ficuri , che non fareb-

be un derogare a quefta ftefla fapienza il dire , che Dio è

obbligato a creare nuove Anime per tutti gli Animali, che
nafcono ? Confeguenza che è forfè da fuperarfi fubito che

non s'ammetta l'efiflenza degli Animaletti. 4°. Se gli Ani-
maletti non danno fegni di vita in un' età immatura, forfè

deriva ciò , perchè non trovano un Elemento , che loro

convenga , e reftano in uno fiato di Ninfa, finché tale Ele-

mento non acquifia quella perfezione , che loro è necefia-

ria. 5*. Ci è qualche differenza tra il moto degli Animalet-
ti , e quello dei vali Lattiferi (a) .

(j) Dopole divifaie fcoperie lei Nrcdbam conferma il doppio ftfTo dell? Piante , mo-
«reJiamo di non errare dicendo , che nef- ftra 1' analogia che palfa ira le piane , ed
fiin altro apparlfce aver illuftiato tal ma- i Polipi , atiefta 1' eliftenia delle piante Ibri-

teria fino all'anno 17(9. in cui abbiamo de panicolarmenie tra i Deltìni , ma aoa
dell' riluftre Giorgio Gmelin Ji Tubinga un ammette però gli efempli portali dal Lin-

difcorlo ::= De novorum l'egfiaBUium pofl neo , perchè le lpe,;ie da lui credute fpurie

crearionem diviforum exortu . nr In que- nafcono in paefi , ove maaca il (uppofto fo-

ftg oltre la derciizione de' i'uui Viaggi (lituito Padre

.
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Sia poi con lode della fempre benemerita delle Lettere

Italia , il potere inoltrandoci all'anno 1750. nominare tra

gli Scrittori di cofe noilre anco una Donna. Quefta fu Ma-
ria Schiera, che pubblicò colle Stampe di hula'no due Dif-

fertazioni Latine di Botanico argomento , trattando nella

prima di effe della fecondazione, e del doppio icKo delle

piante , che procurò di confermare con i proprj fjoi fperi-

menti

.

E nello fteffo anno Enrico Ottone Bopk Tedcfco , de-

fcriffe la diverHi figura di moIti(rime Antere, efaminandone

la natura, ed il fito , e rilevando, che la fecondazione nel-

le piante li opera in grazia dei vali efalanti del pirtillo, che

per il ringorgamento del fugo vengono ad oftruiriì

.

Va però innanzi a quefti fé non per ragion di tempo ,

almeno per dottrina incomparabilmente m.iggiore VitiiU.ino

Donati, di cui abbiamo un faggio della Storia Naturale Ma-
rina dell' Adriatico , Opera egregia, che riguarda fpecialmente

i Zoofiti intereffanti per l'unione, che compongono tra i due
Regni Vegetabile, ed Animale; dove parla ancora dell' Al-

ghe, e dei Fuchi, che fon vere piante, e che da lui divi-

donii in varj generi adegnando a ciafcun di loro il caratte-

re proprio , con indicarne quali fieno i fiori mafclii
, quali

le femmine, ed offervando a propofito della ViJJoide , che la

faggia Natura, la quale ha modellato nelle piante terrePri

il principio fecondante in polveri regolari , gli ha dato nel-

le Marine la forma d'un fluido mucilaginofo, che ha qual-

che forta di trafparenza , e che rinchiude un'infinità di cor-

picciuoli di diverfa figura, ma ordinariamente quafi rotondi,

e giallafiri, o d' un verde pallido, ed involti in un glutine

come convenivafi , dovendo agire nell' acqua . Così per tutto

reggiamo appropriati i mezzi al fuo fine.

Di Giovanni Hill celebre per la Cenfura fatta alle

Tranfazioni della Società Reale di Londra, e per tant' altre

Opere Botaniche da lui date alla luce, non daremo qui al-

tro conto che quanto concerne al 1752. mentre ci occorrerà

di ragionarne più fotto. In quefìo anno dunque ufcirono i

fuoi Saggi di Storia Nati/ralc ripieni di Microfcopiche Of-

iervazioni fulle piante della Erittogarnia , e iuWe marine, nei

quali fi contiene anco qualche efame intorno ai globuli del-

Tom, VII. Ddd
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la farina dell'antere, e al r/iodo, con cui fuccede la fecon-

dazione (a)

.

Carlo Aljìon ProfefTore d'Edimburgo attaccato ai princi-

pi del Toiirneforr , che affai bene fviluppò , ed edefe, diede

fuori nel feguente anno il fuo Tirocinio Botanico, ed in ef-

fe paragonando i due fiftemi, e moflrandoli in molte cofe

contrario a quello del Linneo per efler più intricato , e non

naturale, palla a negare anco il feflo «elle piante, parago-

na gli Embrioni dei fiori ai bottoni , ed ai Calici , e foftie-

ne aver lo fpinacio femmina prodotto il frutto fenza che

vi foffero mafchi in vicinanza.

Si hanno pofcia , venendo all'anno dopo, due fcrittori

,

cioè Carlo Ciancila, che trattò della Vegetazione, e fecon-

dazione delle Piante nelle fue MujC Tifiche , e Tiberio Lam-

bergen , che nell'occalione d' un Difcorfo inaugurale da lui

recitato , e ftampato a Groninga , ftabilì cfier rariflime le

Piante nate per l'adulterio di polveri di diverfo genere . Né,
perchè fovente andiamo ricordando Opere poco note, farà

chi ci riprenda , che oltre d' eflere noi tenuti a ciò fare per

inteo^rità di quefti Commentar], giova alle volte anco la

nuda cognizione dell'idee corfe per mente {b).

Frattanto non va lafciato di dire ., che appartiene all'anno

1756. il Regno Vegetabile ec. di Xaverio Mancìti IIluRrc

Prefetto dell' Orto Fiorentino per eflere Opera utililllma ,

che facilita la cognizione del liftema Linneiano in tutte le

fiie parti, e che ampiamente tratta del doppio feflb, e del-

le Piante Ibride , le quali ammette aderendo in oltre , che

(a) Comemporancamenie però, e forfè ma poi germi fubordinati quegli che fono

anco prima ccmparfa era un'Opera dì 7a. nell' ali delle faglie, e nei Polipi . Jacopo

eopo Parfom Medico Inglefe col litolo di Schilling nel fuo Saggio di Fitolog.a , Dua-

Filofofiche On<Ta>^ioni fuir ^>ia:ofia fra la bnrgo'Tìt. conferma efaminaiido la lab-

propag.-,x.ione degli ^fiin.^li , e dei Vegeta- brica delle Piante, e la naiu.a del fuccl.io

hi.i , nella quale alfomigliando i Pi,lipi al- che crede effer la terra più fende iciolia

le piante, benché contiarìo al iiftfma dello dall' acqua, anco il d< ppio feflo ec

fvilcppo , pietende, che il nuovo germe {b) Nel Temo II. delle Memone de,

ptcdotio rin-anga nafcofto da piincipio nel Savans Etra>:g. del 1755. H <-". Gic. de

gei me della nuova pianta, co/lcche la gè- i{/t//7/f del crive anch' elfo la Capi ihca2io-

nerazione non fia altro, che una vera fuc- ne, che li pratica dai Maltffi ,
dimcltran-

celTione, e quantunque non animella, che do , che la maturità dei ''''''"''"!'? f"°'

la piama novella derivi dal pulvifcolo ma- doita folo dalle bucature della Molca

.

fculino, ira, che Zìa celata nel leme , vuo- C CjnifS P/fnés Lin ). , -, ^j

le però, che elio ferva a fecondarla . Ghia- - . "ì
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quantunque accada, che alcuni frutti maturino fenza l'azio-

ne del pulvifcolo, eller poi certo, che quelli non fono al-

tro, che meri ricettacoli (a).

Sul merito del qual libro ci emenderemmo di vantag-

gio , fé la brevità propoftaci non ci richiamafle al 1758 (^),
per efporre ciò, che (ì contiene di relativo al foggetto no-

ftro nella Fifica degli Alberi di Lodovico Du Hamel Du
Monceau ^ produzione tanto fingolare, e nota agli amatori

di quelli Studj , che non ha d'uopo efler lodata da noi.

Tralafciando dunque le altre infinite cofe , che magiftralmen-

te tratta, e rifchiara intorno ai metodi dei Botanici, ed al-

la non bene definita differenza, che pafla dalla fpecie alla

varietà, e tutto ciò ancora , che da fommo Fifico fciente

di cofe agrarie e' infegna intorno all' Anatomìa degli Albe-

ri con unir per tutto all'altrui le proprie fue Offervazioni ,

venendo al libro terzo, ove prende a parlare degli Organi

della Fruttificazione comincia il fuo efame dai bottoni , d'

onde fpuntano i fiori, nei quali giunge a fcorgere non fola-

mente i fiori in compledo, ma le particelle tutte, che li

compongono, cioè i petali, gli ftami , ed i piftilli, nella cui

bafe arriva a vedere anco i granelli, o femi, e ftabilifce,

che i femi apparifcono prima degli ftami . S' avanza quindi

a rintracciare gli ufi delle parti componenti i fiori, e le

mutazioni a cui fono foggetti dal momento, che diflinguer

a poflbno nei bottoni fino alla loro caduta, dopo la quale

non rimane, che l'Embrione, o il frutto novello. E qui ci

forprende col darci la piìi fina Anatomia di due Frutte

,

uno dei quali è la Pera, l'altro la Mandorla. Conclude
pofcia , che gli (lami, ed i piftilli fono fpecialmente necefla-

rj alla formazione dei femi, ammettendo l'efiftenza dei due
Selli, e la necefTità , che ambedue vi concorrano. Ma prima
di decidere alcuna cofa full'ufizio, che predano tali organi,

paffa a prefentarci il profpetto delle fcoperte fatte intorno a

Ddd ij

(«) Frìi. Hajfelquiot • Nell'Opera pò- {b) Pietro Loeiling. ViagEÌ farti io Spa-
fluma riguardarne i viaggi da lui fatti in gfia, e nell'America Stokolm 1758. dice,
Smirne, e nell' Egitto ec. compatfa nel «75 7- che nella Banifteria fpecie di Elematitide il

defcrive la fecondazione delle Palme col pulvifcolo non può fecondare il frutto fé

foliio mezzo del pulvifcolo maTcuIino ec- noi» penetra pel ricettacolo.
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tal materia, in che facendo ci vince d' aflai per la difcufllo-

ne, che intraprende con molta dottrina, e criterio dell'opi-

nioni inforte rifpetto alla fecondazione sì degli animali, che

dei Vegetabili 5 feguendo paflb palio l'analogia, che per tut-

to accompagna qusflo inaccclfibil miftero. Siccome poi, am-
mefla , che lìa una volta la differenza dei SefTì , è perfuafo

doverne nafcer naturalmente alcune mefcolanze producitrici

di nuove fpecie , o varietà nelle piante dello ftelfo genere,

non lafcia perciò d' additarcene le caufe , e di fuggerircene

il metodo per facilmente ottenerle. Avverte in oltre, che
confondere non fi devono con quefl-e varietà certi moftri

,

che fono piuttoflo difformità delle parti dependenti da catti-

va difpofizione, le quali anco talora perpetuar fi poflbno

nelle piante. In fine il pofTono aggiungere a tali oflervazio-

ni Telperienza della fecondazione fui Terebinto Femmina elì-

ftente nel Giardino di Monfieur de la Serre ottenuta , coni'

è noto, coir approfiìmazione d'un Piflacchio malchio ; e le

ricerche fui pulvifcolo dell' Equifeto , della Lingua Cervina,

e d'altre piante, delle quali non bene lì conofccNano gli

organi della generazione.

Fu poi in quello fuddetto anno, che feguitò ad illuflra-

rc Gio. Hill la generazione dei Vegetabili dandoci I' Ana-
tomia della pianta chiamata Amarillide , e dall' efaminarne

\à ftruttura fpeciaimente delle radici, rilevò, che le fibre di

elle continuano fino all'eftremità dell' antere , che quelle del-

ia corteccia vanno a terminare nei petali , e quelle dell' al-

burno nel ricettacolo del frutto: ofler\'a di più, che la tu-

ba, o pifliilo viene formato dalla midolla, e che in cialcu-

no dei globicini del pulvifcolo vi abita un vermicello , che

dichiara edere il vero germe della pianta , e che ci aflicura

penetrare nell'interne parti dell'Embrione, e della filiqua,

innanzi a ciò vuota, e compofia dei foli inviluppi, per mez-

2,0 d'alcuni imbutini, i quali fi fcorgono chiaramente aperti

intorno al detto piftillo.

Ci occorre ora di nuovo interrompere I' iftoria dell'al-

trui utili ricerche per prefentare le opinioni di Giorgio Fe-

derigo Moeller Svedefe contrarie al già dimoflrato feflo delle

piante, che inferite fi vedono nei Tomj ido. ^zo. , e jmo.

del Magazzifio d' Amburgo intorno a quello tempo . In elfi
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adunque trattando del pulvifcolo dell'antere non ha difficol-

tà d' affermare , che con tutta l' amputazione degli {lami

,

alcune piante hanno prodotto frutti maturi, ed oltre al non

accordargli la forza di fecondare , (ì dichiara contro il fifle-

ma dello fviluppamento , e porta l'efempio del Colchico, il

cui frutto pretende , che lia nafcofto fotto terra
,

quando la

pianta trovali in fiore nell'Autunno. Dubita, fé tra le Pal-

me vi fia differenza dal Mafchio alla Femmina , e riguardan-

do il pulvifcolo, come un efcremento, ci attefta d'aver il

noce perfezionati i femi fenza il minillero della polvere ma-
fculina. Nega anco l'efiftenza delle Piante Ibride, o almeno-b
vuole , che fieno aflai rare , e cosi termina di darci ben fi-

cure riprove di quanto abbia cercato allontanarli da quelle

idee 3 che fono oramai le più ricevute (a).

Giufippe Gottlieb Kfelrueter due anni dopo , cioè nel

1761. occupato effendolì particolarmente nello fperimentare

gli effetti del pulvifcolo da elfo in varj , e replicati modi
fparfo full' organo femminino di molte piante, oltre ad aver

fempre più dimoftrata poffibile l'artificiale fecondazione, ven-

ne a metter in chiaro, che tra le Piante Ibride, o nate da
due forti di pulvifcolo alieno, la fomiglianza della fpecie , o
piuttoflo della varietà fla in ragione della maggior copia del

detto pulvifcolo, di maniera che profeguendo a rinnovarne

l'adulterio, s' oflbr^'a , che quefte variano afpctto , e feguita-

no le fembianze fecondo la provenienza, accordando però

una qualche maggior prerogativa alla Madre. Quindi dopo
aver efaminata anco 1' elafficità, che hanno alcuni flami , e

la natura oleofa della farina fecondante , come pure del li-

quore , che inveffe lo ffimma, c'informa, che k venga que-
llo trafportato fui piflillo d'un' altra fpecie, non deriva alcu-

na cofa per non eder un fugo prolifico, ma foltanto oleofo,
e deftinato a fervir di veicolo al vero fperma mafculino del-

le piante .

Ed eccoci in tanto pervenuti a dover riferire il fenti-

(») Jmopo Reinhard in alcuni Tuo! Trat- zo d'un fuo Sperimento moft'a, che fpar-
tati d'Economia Rurale Scampati a DurUc gè ia diftauza per ogni parte il pulvifcolo.
nel 17 io. loJa molto il ^W.yz. , e col mez-
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mento d'un Botanico del primo ordine, cioè di Michele
Adanfon , a cui la naturale Filofofìa è debitrice di molto
non folo per la Storia del Senegal^ ma più anco per le Fa-
miglie delle Piante da lui pubblicate nell'anno 1763. In que-
fla Opera eccellente, che contiene una Prefazione (lorica fal-

lo fìato antico, e attuale della Botanica, ed una teoria di
detta Scienza, fra le tante cofe di vario genere, delle quali
tratta , efamina anco la fecondazione delle Piante , e la ri-

pete dal pulvifcolo caduto fullo flimma in tutte quelle, che
avendo (lami e piftilli fi riproducono per mezzo delia femen-
za. Le prove, che egli riporta fono le già conofciute , che
ii deducono dall' amputazione degli rtami , o dello ftimma ;

dalla mefcolanza delle polveri d'altra fpecie ; dalle pioggie
diffolventi il pulvifcolo, o il glutinofo umor dello flimma;
dal freddo, che impedifce all'antere l'aprirli; dall' inalzarli

le piante acquatiche, allorché fono in fiore, fopra la fuperfi-

cie dell'acque, come lì offerva nel Nenufar , nel Nelumbo
nella Vallifneria, nel Potamogeton , e limili

, quantunque
molte non lo facciano, tra le quali nomina la Zannichellia

,

il Cheratofìllon , la Chara ec. , forfè perchè in elle il liquor

dello ftimma, e la polvere dei loro fiami è tale da non ef-

fere alterata dall'acqua; o è d' una natura analoga al vapore
dei corpi Elettrici; dalla Caprificazione , che più ampia-
mente di chiunque defcrive, e fpiega fecondo la pratica dell'"

Ifole dell' Arcipelago, dell'Italia, e di Malta, apportando-

ne con precilione i fatti , dai quali conclude elTer un' efietto

della neceffità, che hanno quelle piccole JVIofche (d), per-

chè dal fecondarne i grani (ì producano Mandorle mature

,

e proprie a nutrire i loro piccoli vermi deftinati a perpe-

tuarne la razza. Volendo poi indicarci in qual maniera s'

operi la fecondazione in generale nelle piante, ove ha luo-

go, quantunque convenga, che alcune di effe, ed in ifpecie

le Liliacee fieno perforate da un capo all'altro, cioè dallo

fìimma fino airOvaja, contuttociò è d'opinione, che in

molte più i piftilli fieno affatto chiufi, e pieni, onde crede»

,, che fi avrebbe fufficiente ragione di provare , che non di-

(<j) Cynips P/enff. del Linneo. Fkarium inf({lum del Paniedcra •
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pende dalla polvere degli ftanii , fé le oflervazioni microfco-

piche non avcflero dimoftrato trovarli nei grani non fecon-

dati r Embrione già preformato in quella maniera , che fe-

condo gli fperimenti del Malpighi , e dell' Halkr preefiflo-

no i feti ranini, e il Pulcino nell' Uova. In confeguenza

di tali principi pare indotto a penfare , che tanto nei Ve-
getabili, quanto negli Animali eila s'operi per mezzo d'un

vapore o fpirito volatile, al quale ferva femplicemente di

veicolo la materia prolifica. Ed a quello fpirito poi. che (ì

efala dalla materia oleofa contenuta nei globicini della polv^e-

re , allorché viene umettata dal liquor dello flimma , attri-

buifce una fottigliezza pronta, e animata , non diverfa da

quella propria del vapore, che inveite i Corpi Elettrici in

modo, che facilmente potendo infinuariì per le trachee po-

rte alla fiipertìcie dello fti-mma , da quelle oltrepalii fino all'

ovaja, ed ai grani, e cosi imprima in efli quel primo mo-
to , che chiamali Vita vegetabile . Spiegato ciò pafla ad ac-

cennare i varj mezzi, dei quali fi ferve la natura per procu-

rare la fecondazione nelle piante relativi al luogo, al tem-

po, alla fìtuazione , e proporzione delle parti, le quali cofe

apprelfo a poco abbiamo già veduto edere fiate rilevate an-

cora da altri, e mallìme dal hinnco

.

In queft' anno Giufipps §iuéer diede fuori la Storia delle

Pùr/Jte , che nafcono nella Spagna frutto dei fuoi viaggi. Ol-
tre ad opporli in molte cole al Linneo^ pretende, che la

diflerenza del fedo nelle piante fia incerta, e che le Palme
maturino fenza bifogno di fecondazione -, al contrario di

ciò, che pubblicato trovali quafi nello fleffo tempo da An-
tonio Cap. de Vila Erudito Profeflore Spagnuolo anch' eflb

in una fua Defcrizione della Cultura delia Palma Dattilifera,

nella quale ci afficura , che fé non è fecondata dal pulvifco-

lo non matura i frutti , che fuol produrre intorno al deci-

mo anno (a)

.

(.a) Dalla fomielianza che palTa rra il logia , ctie accompagna la vita , la morte

,

regno Vegetabile, ed II regno Animale Venez. il fonno, la Veuere Usi Vegetabilii come
7«j. Del Conte Federigo de ^ithan de negli animali.

Scrvarulo . L.' Autore lìea dietro all' ana-
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Filippo Federigo Von Gkichea di Norimberga nel 1764.

(a) trattando della fabbrica delle piante, e della firuttura

delle parti, che il fiore compongono, da lui efaminate col

Microlcopio, intraprende a parlare anco della polvere degli

flami , alla quale accorda la proprietà di fecondare , e con-

viene, che dai globettini di elFa ne vengano lanciati altri

più piccoli, che reputa efler veri germi, e vuole, che s'in-

troducano per r invifibili aperture della tuba eccitati dal

proprio moto, e da una forza attraente dei femi, nei quali

pervenuti edendo , comincino dopo a fviluppariì , e crefce-

re . Ma fé cosi folle, la Madre influirebbe fulle parti eter-

ne, il Padre full' interne del Vegetabile, e d;ll' Animale.
Qi-iantunque poi apparifca aver Martino Frobenio Le-

derelltiller anco prima del 1765. fatto un ottimo ufo del

Microfcopio nella ricerca di varie cofe relative ai due Re-

; gni Vegetabile, ed Animale ; fu però in queft' anno, che

particolarmente fi dichiarò contro la Generazione equivoca

nelle Piante, e dopo aver riconofciuta nei bottoni, o gem-
me la perfetta efiflenza dei fiori ornati di flami, e di pjftil-

li parlò anco per proprio efame dell' efplofione dei globetti-

ni del pulviicolo fecondante (b)

.

Daremo adeflb precifo conto della memoria di Gottlieb

Gleditfcb Proi'cfì'ors di Botanica a Berlino inferita negli Atti di

quell'Accademia del 1767. (e) fulla fecondazione da lui ot-

tenuta nella Palma, che il Linneo chiama Chamaerops. Do-
po una breve digrellione fullc diverfe fpecie delle Palme, e

fulla nota pratica , che {\ ufa in tutte le regioni calde

Orientali , e Meridionali per avere i Datteri maturi dalla

Palma comune affermando poterli la fecondazione confcguire

(j) In queft' anuo Gio: Bjfìifìa del Co- ic) Lorenzo Dtnem Celebre Scrittore d'

t'o'.o pubblicò in Firenze un Dilcorfo full' un Libro iniitoUio -^z: Ricerche full' ori-

irritabilità d' alcuni fiori nuovamente fco- ^ine delle /coperte attribuite ai Moderni

pena che da Eilb dimollrafi rifedere nei Par. it66. z^ Vorrebbe fulle follte ra-

foli flami

.

gioni d' aver gli antichi , e ^riftoiile ula-

(i) Abbiamo di Federigo Deluis Ptofef- ta la voce Sei!} rifletto alle Paline, «
fore di Enang intorno a queflo tempo un' diilinti eli Alberi mafchi dalle fem-
olTervaz. fatta fui Formentone, o Graniur- mine accoidar loro anco la fcoperia del

co, in cui novo liei fiori femminini in una iìftema felfuale , ma ognun fa, qual iìgnifi-

fpiga a fiori malrhi , ed altre relative alla cato Edi annetteffero ad un limil voca-

fe-ondazione artificiale ottenuta coi pulvi- bolo.
^elo fui nocciolo

.
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anco per opera degl' infittì, e dell' aria, e del vento, che

ne apportino il pulvifcolo , palla il dotto Autore ad avver-

tirci , che la Chamerops è pianta femmina Ermafrodita
,

ma che ha gli organi mafculini infufficienti , onde per fe-

condare ha fempre bifogno dell' altro individuo a fiori ma-

fchi , ed in fatti quella, fulla quale intraprefe le fue fperien-

zc , ci racconta, eh' era fiata infeconda fino dai tempi del

Re Federigo I. Quantunque i frutti anco maturi della Cha-
merops in qualunque luogo fieno prodotti , non abbiano un
gufto mielate per poterfene nutrire, polfono con tutto ciò

elfere impiegati come la terra del Giappone detta Catechu

contro la DiflTenteria, ed i nuli di ftomaco ecc. L'odore di

efii li affomiglia a quello del burro vecchio, ed hanno un
guflo afpro , e amaro, che può pir.iJonarfi al frutto non
maturo della Siliqua didcis . Da quella dunque Egli n' ebbe

per tre volte una completa fecondazione con averne otte-

nuti i femi , che nacquero, e produlTero piccole Palme. E' da
notarli , che il pulvifcolo mafculino gli fu mandato avvolto in

carta la prima volta da venti miglia lontano, ed altre volte da
Crfry/rw/J^, ottanta miglia diftante , e riflette a quello propoiìto,

che gli Orientali vanno a cercare fpefTo nel fondo dei Deferti i

fiori mafchj delle Palme falvatiche per farne dei mazzetti , eh*
pongono nella fpata accanto ai fiori femmine delle loro
Palme, avendo notizie iicure, che impiegano quindeci gior-

ni, e tre fettimane per viaggio, prima di potergli desinare
a tal ufo. Quelle fue fperienze fulla Camerops furono intra-

prefe dopo aver fecondato il Lentifco, ed il Terebinto, dal
quale ottenne femi maturi, e fecondi. L'abile Naturalifta
Koehlreuter

,
già da noi mentovato fu quello, che mandò al

Gledijjch il pulvifcolo -della Chamgrops mafchia , avendone
unito al nuovo anco del vecchio d' un' anno. Ecco frat-

tanto il metodo da elfo tenuto ne' fuoi fperimenti. Da un-
dici mazzetti di fiori preparati, che tramandavano un odor
penetrante, gratilfimo, rillaurante, e vinofo, che profumava
tutta la flufa, e dei quali le Antere erano vuote della ma-
teria ricercata per la fecondazione, e non trafpiranti odore,
e le parti femminine aperte, ed afpcrfe della loro ordinaria
umidità oleofa , fcelti tre mazzetti fecondò il primo , che
era il più piccolo colla polvere d' un anno ricuoprendone i

Tomo VII. Eee
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fiori, ma fenz.' effetto, quantunque però non riguardi per

vano interamente quefto tentativo. Gli altri due furono fe-

condati colla polvere frefca , ed in feguito olTervò, che i

petali dei detti fiori inlieme coli' Antere erano caduti, e

che i piccoli Ovarj s' erano ammolliti , ed avevano pre-

fo un poco d' aumento , variato effendo il loro colore , e di-

venuti più brillanti. Per applicare il Pulvii'colo lì fervi d'

un pennellino toccando leggermente i fiori : tutti i non toc-

cati non crebbero più d" un pifello : al contrario il maz-

zetto fecondato produffe fulla fine del fettimo mefe dei Dat-

teri maturi , e perfetti colla differenza , che quelli dei

primi fiori vennero più groffi . La figura dei Datteri per-

fetti s' affomiglia a quella dell' olive : il colore è d' un
bruno di noce, e nei più belli il colore di marrone : la fcor-

za efterna è mencia brillante, quella del mezzo denfa , e fi-

Jamentofa: fotto fi trova 1' inviluppo carnofo, e molle del

nocciolo, che ha il colore del fiore di Macis: 1' odore è

ingrato di burro vecchio. Le confeguenze, che trae da fuoi

fperimenti i\ lafciano , dovendofi vedere originalmente. L' ap-

paffire, e cadere dei fiori fecondati deve fuccedere dopo fet-

te ore, e qucfta è una prova della riufcita fecondazione,

cioè, che fuffifle il frutto novello, e ccntmua a crefcere. I

Giobettini dei Pulvifcolo coniiftono in vefcichette di varie

figure formate d' una doppia pellicola fcagliofa in forma di

rete, dov' è rinchiufa una vera n-.idol!a cellulare, friabile.

Quella midolla è una propagazione delle più fottili della mi-

dolla , che è fparfa in tutta la pianta , cominciando dalle

fibre più invifibili delle radici , d' onde ella s' avanza per il

corpo della pianta giungendo fino ai fiori , ed alle loro An-

tere , ed entra finalmente nelle vefcichette del pulvifcolo, ivi

rinchiudendo un'umidità feparata dalle fue cellule, e prepa-

rata per r effetto della fecondazione. Queft' umidità , che

avanti d' ufcire dalle vefcichette della polvere non è anco

fluida, efce a diverfe riprefe fenza la minima violenza at-

traverfo i piccoli pori , e ciò viene procurato da una dolce

e alternativa contrazione di queftc parti viventi, e fovrana-

mente irritabili. Può elFerfi convinti di ciò ( die' Egli) dall'

offervare, che 1' umido dell' acqua agifce fu i globuli della

polvere in maniera da far ufcire rapidamente la loro materia
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ancora cruda. AI contrario quando quefta materia è perfet-

ta, ed in grado d'ufcire naturalmente, non efce che a po-

co a poco fenza che le vefcichette crepino per queft' effetto,

e fi diftende fopra l'acqua come un'Olio delicatifiimo . Que-
fta materia oleofa Ci manifeRa diftintamente ,

quando fi pren-

de per modo d' efempio la polvere dei fiori frefchi di Pino,

e che fi lafcia per lungo tempo in un mortajo di vetro in-

fieme con una porzione di Mercurio , ovvero fé fi vada
tritando fpeflb unitamente, finché il detto Mercurio fi fia

diftribuito in modo , che non fi conofca più fé non dal pe-

fo. La mafia intera cangia allora colore, fla infieme, e rap-

prefenta una fofianza fimiie alla Cera, e che fi può maneg-
giare, ediftendere colle dita. Avvolgendola in fogli fini Ella

gli penetra del fuo olio in maniera , che fembrano imbevuti

d'olio di Papavero , onde s'induce a credere , che quefio faggio

potrebbe condurre a cnfe più intereflanti mefcolandola con calci

metalliche, e colle limature dei metalli fleffi. In apprefib pafla

ad tfaminarc la polìzionc , che prende il pifUIIo per rcnderfi at-

to a ricevere il pulvifcolo , la fl^ruttura di e(To fiOuIofa , e l'umidi-

tà analoga a quella del detto Pulvifcolo , fimiie a ciò, che accade

negli Animali, e porta per riprova d' aver offervato , che la

fecondazione non fi dà , fé prima non fi è aperto lo flimma .

Pretende in oltre, che quefli due Liquidi mefcolati infieme,

e confali ne producano un terzo, che partecipa dei due pri-

mi . Queflo per via di fuzione portato nell' Ovario, entra

nei gufci della femenza appena formati, e non ifviluppati ,

ove in poco tempo vi cagiona per la forza, che gli è pro-

pria, un cangiamento tale, che eftende incredibilmente il

punto midollofo , che vi fi trova, gli dà il primo alimento,
e produce Io fviluppo ulteriore del germe della pianta no-
vellamente formato. Per mezzo poi d'un moto interno, che
fuppone , e dell'evaporazione, e della filtrazione cerca fpie-

gare, in che maniera la mafia fecondata entri in un legame più

flretto, e cos\ s'avvicinino le parti 1" une all' altre, fecondo

un'ordine determinato in virtù della loro particolar natura.

Meritevole di ricordo s' offVe nell' anno feguente (a)

U) In quell'anno Natale Giuferpt di Xf alla luce l'Opera detta == DeilcU GiUir-

l!r Botanico dell' Ekiior PaUiino dieJe Bf/tica Syx.'irei = Secondo i princit^

Eee il
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un Libro del Marchefe di S. Simon intorno all' Anatomia,
riproduzione, e cultura dei Giacinti, nel quale dopo aver

ben rilevata fpecialmente la fabbrica dei bulbi, e fcorte le

parti tutte del fiore ivi rinchiufe, ci rapprefenta la tuba,

o piftillo dei mede(ìmi coftrutto a guifa di favo , i cui

fori , o pertugi difchiudond con apparente apertura per il

ricevimento dell' Aura feminale, e vuole, che i globettini

del pulvifcolo contengano un umore vifcido fecondatore , che

lì trova clìftere anco nell'Ovaia, e negli (lenì femi derivan-

te dalla terra nel bulbo, e che s' iniìnua poi fino all' An-
tere. Ripete tutte le varietà dei colori dagl' Infetti, che

trafportano le diverfe polveri, e fa confiftere la fede della

vita di tali piante nella bafe dei filamenti , che dal fiore

vanno ali* Antere.
Ma procedendo ora all' anno 1774. fa d' uopo quivi

collocare tra gì' Illuftratori più riguardevoli di tal materia

Cario Bonnet , i cui penfamenti riferiti in una celebre Me-
moria, che li trova nel Giornale di Filica dell' Abate Roi/Vr,

predo a poco fon queftr.

Comincia l'IIluffre Contemplatore della Natura prima:

di pafTare a comunicarci le fue ingegnofe idee fulla feconda-

zione delle Piante, dal darci in breve V iftoria dell' interef-

fante fcoperta del fefTo nelle medetime, e dal additarci i pri-

mi Autori di etra. Il Grew-, il Ra/ , il Morlant ^ il Came-
rario, ed il Geofffoy fono quei primi Naturalifli , ai quali

ne attribuifce la gloria, non fapendo dire, perchè fi fia di-

menticato il tanto benemerito noftro Malpighi , che accanto

al primo Ingtefe giudo era di veder rammentato . La polve-

re degli flami riguardata fin allora da tutti, e dal Tourne-

fort iltefTo come un elcremento- della pianta, fu dalT Acca-

demico Francefe, che più attentamente degli altri leppecon-

fiderarla , innalzata a più nobile ufo, ed importante. Ei ne

fpiegò la vera natura moftrando efTcre un' ammalTo di corpic-

ciuoli di diverfa figura nelle diverfe fpecie , ma collante, ed

del Linneo; nella quale conferma •! dop- tratta'! d'Agricoltura, ove parlando delle

pio felTo , e parimente , ciica l< fteffo tem- varietà,, che ripete dalla melcolanza del

pò , o ro<^o dopo comparve l'anno campe- pu'\riicolo, annoi-e.-a le Lattughe ff 'fP'"

Jìrt dì Già. Paolo Rome d'Arderne Fran- cialmeate foggeiie a. rariare »

cefe , Prete dell' Oiaiorio , Autore lii varj
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uniforme in ciafcuna di eflTe , cofìcchè alcune apparivano ef-

ferc in forma sferica , altre ellittiche, o cilindriche, o prif-

matiche ecc.

Il Gcoffroy ammettendo, che queda polvere è la materia

fecondante, li credè vedere, che lo ftimmao tefta del piftillo era

traforata da una moltitudine di fori proporzionati ai globet-

tini di cwtta polvere, onde per via di piccoli canali, o tubi

paralleli all'ade del piftillo fpiegò, come penetrar potefTero fi-

no agli Embrioni . Molti anni dopo il dotto Needham efami-

nando anch' elfo queRo foggetto fcoperfe, che la polvere de-

gli flami erad' una compolizione aliai più fina, e con ofTer-

vazioni ben fatte provò , che ogni granellino di quefta pol-

vere era egli pure una piccoliflima caflettina contenente un

vapore, o liquore prodigiofamente fottile, entro il quale on-

deggiano infiniti altri granellini d' un' eftrema piccolezza,

quali riguarda come i veri agenti della fecondazione non
convenendo però il noftro Autore fulla maniera , colla qua-

le crede Egli, che lì produca, dimoflrata falfa nelle fue con-

fiderazioni fu i corpi organizzati. In oltre con efperienze

dirette, e ripetute anco da altri provò, che ogni granello e

organizzato in modo, che, fé s' inumidifca coli' acqua, s'apre

per via di moto quafi fpontaneo, e lancia i granellini con-

tenuti in una fpecie di vapore , o d'aura fecondante. Portata

quindi la fua attenzione all' interno del piftillo ollervò , che i

piccoli tubi , o condotti diminuifcono di diametro a mifu-

ra , che s'accoRano all' Ovario a guifa appunto d" un' imbu-
to, la cui bocca più larga corrii'ponde alla teRa del piRillo ,

e la più Rretta all' Ovaje . Notò poi anco, che quefti tubi

fono internamente afperli d'un umore glutinofo più, o meno
abbondante, deRinato a procurare la rottura dei granelli, e

refplofionc dei più piccoli in eRì contenuti. Dopo queRo
breve ragguaglio Iflonco pada il Filofofo di Ginevra a fvi-

luppare le fue bi;llillime idee, e ne prende il motivo dalia

ragionevole congettura del Duhamel ; Che ogni Grano con-

tenente poffa eder originalmente attaccato per un cortidìmo

peduncolo all'interno de^li Apici. Tal congettura fembrava a
lui più che probabile per eder queRi piccoli Corpi organiz-

zati , quali dovendo crefcere, devono nutrirli, ed in confe-

guenza edere per qualche vafo attaccati alla parte deitinata
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a tal effetto. Con quefto principio andando più lungi ne in-

ferifce neceffariamente, che anco i graneJlini contenuti fieno

per un gambetto proporzionato alla loro piccolezza in egual

modo impiantati nei grani contenenti , e così procedendo ad
altre divilioni d'un ordine fcmpre decrefcente

,
pare inclina-

to a fupporre, che la ferie di quefìe polFa eflenderfi molto
più là del terz' ordine con contenere ciafcuna di ^ffe anco
un vapore d'una fottigliezza adattata alla loro piccole7za , e

funzioni . Crede poi , che non gli farà domandato, perch' Ei
precipiti cosi r immaginazione nell' AbiUo dell' ifinito da quei

che avendo Ietta la fua Memoria fu i germi , dall' Ipoteiì

dell' Emboitement avranno intefi i fondamenti di tal fua con-

gettura fulla polvere degli flami . Ed avendo provato altro-

ve, che il liquor fecondante è un fluido, che al tempo ftefìo fti-

mola , e nutrifce, ne fegue , che varie eflendo le proporzio-

ni delle parti, che deve fviluppare , e nutrire, alcune delle

quali fono d'un' eftrema delicatezza, necefTario li rende ar>-

co , che le molecole fecondanti fieno d' un diverfo calibro .

Io concepifco, ( die' Egli, ) che nella polvere degli (iami vi

fieno dunque diflerenti ordini di fluidi (limolanti, e nutriti-

vi rinchiutì in diverfi globetti incaffati gli uni negli al-

tri , e congetturo, che alcuni forfè di quelli fluidi abbiano

unicamente per fine Io fviluppo dei più piccoli bottoni, o

gem.me degli Alberi, poiché efte apparifcono fvilupparli fea-

za fecondazione apparente, e fpuntcrebbero dall' albero anco-

ra, che collantemente fi procurane di reciderne tutti i fiori.

Ora prego di rapprefentarfi , fé pollìbite è, la ftupenda picco-

lezza, che aver devono nell' Embrione, o germe i bottoni,

che un Olmo farà per gettare giunto all' età di cento, o

dugento anni; ed allora non recherà più forprefa 1' ecceffiva

degradazione da me fuppofta nei liquori, che contengono i

diverfi granelli della polvere degli (lami , ma anco fenza

penetrare nella ferie dei germi , quante fono le parti infi-

nitamente piccole in un tutto organizzato chiamate a Ivi-

lupparfi le prime nel momento della fecondazione i Qual

mai prodigiofa fottigliezza particelle sì fatte fuppongono

nel fluido desinato a procurarne Io fvolgimento.' E qual

mai finalmente non deve effere per efempio la piccolezza de-

gli organi deftinati afeparare, e perfezionare nel fiore ilprin-
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cipio fecondante i Sembra poi convenire fui fondamento de-

gli altrui rifultati , che il fluido rinchiufo nella polvere de-

gli ftami fia di natura oleofa, infiammabile, e tale, che non
s'unifce coir acqua, né il fcioglie nello fpirito di Vino, ri-

portando a quello propolito le fperienze di Gleditfcb relative

all'aver mefcolate quelle polveri a varie Calci metalliche,

ed a diverli metalli ridotti in finiilìma limatura , e conclu-

dendo averfene una riprova indubitata di tal qualità infiam-

mabile dalla cera bruta, che fappiamo bene non elTer altro,

che la polvere degli ftami raccolta, e preparata dall' Api.

Da quell' indole fulfurea delle polveri deduce anco i' atti-

vità grande, e l'energia, che è propria di loro, e penfa

che dall' unirli il fuoco negli organi della generazione della

pianta ad altri Elementi, e mallime all'aria, ne rifulti quin-

di una maggior efficacia. Partendofi poi dall' oflervazioni del

Nevfto/i , adi Hales , e del Baumé palla a dimoflrarci , come
i Vegetabili combinino gli Elementi a forza dell' ifolargli

per mezzo dei vali innumerabili , che fi dividono , e fuddi-

vidono , e che avvolgendoli in diverfa maniera , ora accele-

rando, or ritardando il corfo degli umori vengono a fepara-

re da un fondo molto eterogeneo i diverfi comporti, che ne-

gli organi della generazione abbiamo tutto il luogo di crede-

re , che fieno della maflima importanza
,

perchè lì è dove
fcopriamo una flruttura più ricercata, e filtri aflai più fini,

e più delicati . Frattanto dopo aver riguardati i diverfi gra-

nelli , o globettini della polvere degli ilami, come tanti pic-

coliflimi organi deftinati a feparare, e laborare, e fpargerc

il fluido preziofo, a cui l'immortalità della fpecie è fiata at-

taccata, s' inoltra a coniiderare efiflenti nell'Embrione le

parti tutte del germe, che fi figura concentrate, e piegate
fopia fé fteffe con molto artifizio , e giudicando di ciò dall'

ammirabile flruttura, che ha oflervata nei bottoni a fiori,

dietro la fcorta àtWHaller , e delle fue (k^Cìz prove accennate
nel Libro della contemplaz.iom della Natura, i\ perfuadey che
la fecondazione non lia , che il principio d'uno fviluppo , il

quale raddrizzando le forme ce le rende fenfibili , talmente
che crede, ch'Ella non formi nulla, ma che folo procuri lo

fviluppo di ciò, che era preformato fin dalla fua origine.

E ficcome quello fvolginiento fupponc manifcflamente l'in-
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tervento d'una forza efpanfiva , che fuperi colla Tua energia

la refìftenza dei folidi , e che fpiegando , ed aprendo le ma-
glie del germe le difponga a ricevere il nutrimento , ébsi ri-

leva, che fubito, eh' è provato contenerli nella polvere de-

gli ftami una materia infiammabile, refta del pari dimoftra-

to , ch'efla contiene un principio pieno d'attività, cioè quel-

la forza d'efpanfione, che fi richiede, e che non s'ignora

pofiederc il fuoco al più alto grado. Tuttociò Io porta fa-

gacemente a riflettere, che l'irritabilità della fibra coflituen-

do nell'animale quel, che può chiamarfi potenza vitale, fé

inai i Vegetabili ne folfero dotati , ( del che non ha bacan-

ti dimoftrazioni ) ne feguirebbe, che il fluido fottile della

polvere degli ftami produrrebbe nel germe del Vegetabile i

medefimi effetti eflenziali , che il liquore fpermatico opera

pel germe dell' animale. Efi'o vi ecciterebbe, ed aumentereb-

be l'irritabilità, quella 1' impulfo dei liquori, onde ne ri-

fulterebbe in ultimo lo fviluppo completo del tutto Organi-
co. Fa d'uopo qui vedere originalmente con quanta facondia,

e filofofico ingegno 1' Autore va rintracciando in che conli-

fla il principio della vita , e come la fecondazione ne poffa

imprimere una nuova per mezzo d'un fluido fotriliUìmo , ed

attiviffimo , che pone in azione i folidi del germe , eferci-

tando principalmente la fua efficacia fuila parte gelatino-

fa , come la piìi irritabile, della quale non ne vanno efen-

ti i Vegetabili, e limitandofi in generale ad ammettere, che

in una o più parti del corpo della pianta efiffe un gioco

fegreto , che è il principio dei moti , e dei vali , ed in

confeguenza del fluido contenuto da effi , fenza però efcluder

r azione propria delle trachee, che per l'alternativa dilata-

zione, e condenfazione dell' aria s'unifce anch' effa a ren-

der più facili i movimenti fuddetti. Con tutto quello però

confeffa la difficoltà di fpiegare in che maniera il principio

fecondante della polvere degli ftami accrefcer pofl'a la po-

tenza vitale dei germi contenuti nell'Ovaja, dependendo ciò

dall' intima natura di quella forza, che ci è aliblutamentc

ignota , ancorché in tutti gli Eilcri viventi Ci faccia confi-

flere fempre nell' irritabilità, e ti riduce folo a congettura-

re, che poffa effervi un rapporto fegreto fra il fluido elaflico

diffufo nella gelatina vegetabile, e lo fpirito fecondante in

virtù
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virtù del quale quefto rifvegliando in quello dell' ofcillazio-

ni più , meno forti , ne nafca l' accrefcimento della poten-

za vitale nei vafi del germe . Paflando poi ad efaminare i

penfamenti del Gleditfch fu tal materia , non crede il N.

A. di dover ammettere nelle piante due principi fecondanti,

cioè i due liquori, uno fomniiniftrato dagli ftami , e l'altro

dal pifl-illo, come gii ammette il Naturalifta di Berlino, il

quale dalla unione di elfi vuole, che venga a produrfi una

foftanza fluida di terza natura, che è la caufa operatrice

della fecondazione, ( fecondo Egli ne penfa ) portata che

fia dentro l'Ovaja , e quindi ne' gufci delle femenze: pri-

mieramente perchè tal congettura fembra eller folo appog-

giata ad un' antica opinione delle fcuole relativa alla gene-

razione degli animali per ifpiegare le fomiglianze, dimoftra-

ta faifa àaW Haller , che provò di non edervi altro liquore

veramente prolifico, che quello fornito dal mafchio, o per-

chè non vi è la neceffità di ricorrere al gratuito fuppofto di

due liquori prolifici, molto più, che l'umore, che interna-

mente bagna il piftillo è si groifolano, e vifcofo, e fpropor-

zionato all'eftrema piccolezza delle parti del germe, che non
pare efler punto idoneo a compire 1' importante funzione

d'un principio fecondatore, veduto anco effendoli di fopra

,

che il fuo ufficio èfoltanto quello di procurare la rottura, e

r efplofione dei granellini contenuti nella polvere degli fla-

nii . L' abile noftro Oilervatore penfa anco diverfamente dal

Gleditfch in quanto il modo, con cui Egli pretende, che la

fecondante materia efca dai globettini della polvere, ne può

adattarli ad accordargli, ch'effa fen'efca a poco a poco, ed a

diverfc riprele fenza la minima violenza dall' interno delle

caflettine per mezzo d'un infinito numero di pori, dei qua-

li la fupertìcie di elfi è traforata, confeflando di non inten-

'' dere le ragioni, che l'inducono a negare d'ammettere, che

il fluido fecondante da fcagliato verfo i germi in grazia del

iDOto elallico dei globettini. E giacché refta provato con

efpericnze direi te eiiere i medelìmi tanti corpicciuoli a mol-

la, i quali fcattano per l'umidità, e tramandano fuori con

una fpccie di getto il fluido fecondante , piautibilmcite fo-

fliene , che non potrebbe penetrare detto fluido entro il

piliiilo femprc afperfo d' un umore , fcnza che i globettini

Tomo i/ll. Fff
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s' apriflero in incanti , fpecialmente fé fi voglia riflettere

alla forma , e lunghezza dei diverfi piftilli , ed al modo
,

con cui fono fituati gli Embrioni nell' Ovaja , ed al luo-

go profondo, che occupa quefta nella bafe del piftillo, on-
de non effervi , che un moto di proiezione , che pofT^

portare il fluido fecondante fino all' interno dei germi. La-'

fcieremo ora d' accennare il completo delle folite prove ,

che quivi 1' Autore riporta , tendenti a dimoflrare come
tutto fia lìato difpoRo dalla Natura nella maniera la più

propria ad aflicurare la fecondazione delle piante per ve-

nir fubito ad alcune fue ofTervazioni . Riguardando un gior-

no con molt' attenzione il piflillo d' un Giglio color d' A-
rancia credè d' accorgerfi , che vi foffe un' apertura fra i

tre pezzi, dei quali lo ftimma di quefl^o Giglio era compo-
fto , e tentato avendo d'introdurre nel mezzo delicatamente

la punta d'uno fpillo, vidde con efiremo piacere unito a for-

prefa , che i tre pezzi facilmente s' allontanavano gli uni da-

gli altri 3 e gli lafciavano vedere una grande apertura fpalan-

cata, o ciò che fuona l'ifleflo, la bocca d' un grand' imbu-

to. Da tal momento non fu più come prima imbarazzato a

renderfi ragione del come le polveri degli fl^ami s'infinuafle-

rOjfcoperta avendo troppo chiaramente la fpaziofa apertura

a quefl' importante fine accomodata. Continuando le fue

ricerche s'aflìcurò, che i tre pezzi dello ftimma erano ela-

ftici , e che quefla loro elaflicità tendeva a tenergli avvici-

nati, e a chiudere efattamente l'apertura dello Oimma. No-
tò anco le medefime efTenziali particolarità nel piftillo del

lìor d'Arancio, e in quello del Tiglio. Il Piflillo del fior

d' Arancio gli offerfe di piìi una forte d' inneflo aflai ri-

marcabile per r approflimazione d'uno, e talvolta di due

flami colla tefl-a del piftillo, e tuttociò oltre all' avergli

fatto comprendere la neceflità d'eRendere tali oflervazioni a

un gran numero di fpecie, perfuafo , che lì fcuoprirebbero

molte varietà nella forma, e proporzione dell' apertura del-

lo ftimnia, lo porta a congetturare, che lo ftimma s'apra fui

momento della fecondazione per un moro in qualche manie-

ra fpontaneo , talché vi lia un certo teaipo, e certe circo-

flanze, nelle quali quella fpecie di vulva fia più, o meno
apparente, e più. o meno facile a riconofccrfi ; non ellcndo
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;inco imponibile . che gli apici eccitino fulla teda del piRi!-

\o una leggera irritazione, o che vi fpargano un liquore ca-

pace di determinarla ad aprirli. Siccome però aveva tutta l.i

ragione di credere, che l'oflervato da lui non folle sfuggito

agli occhi penetranti del Linneo, interrogatolo fu di ciò,

ebbe il piacere di fentirfi confermare da lui, che effetti con-

limili del vegetabile eftro venereo ammiravanfi nella Gra-

ziola, e nella Viola di tre colori. E lo rt-elFo GUditjch , co-

me ei rileva, notata aveva anch' egli quelhi grande apertu-

ra dello (ìimma , benché fu di ciò non s'efprima con chia-

rezza uguale al ProfelTorc d'Upfal, la quale apertura afperfa

lì vede d'un umore analogo a quello, che trafuda dall'ante-

re, maffime allorché giunto è il momento, in cui deve luc-

cedere la fecondazione, lo che negliger non develi, quando

s'intraprende di produrla artificialmente. Riflettendo poi ai

già di fopra accennati movimenti affatto fpontanei degli or-

gani genitali delle piante, e a tuttociò , che lì racconta de-

gli amori di efl'e dal Li/Jrico , fembra al N. A. di riconofce-

re anco in ciò un luminofo tratto d'Analogia, onde fempre

più aver ragione di credere, che le piante, e gli animali

compongano una fola gran Famiglia; e dal veder altresì,

elle molte fpecie d'Infetti, e di Conchiglie non ci prefenta-

no nulla di così animato nell'atto della fecondazione, come
le piante, trova ragione di riprodurre qui ancora la verifi-

miglianza dell' ipotefì accordante loro un certo grado di fen-

libilità . Per intender poi pienamente quali fieno i principj

del N. A. e l'ipotefi, che abbraccia relativamente alla ri-

produzione dei vegetabili , riporteremo adelTo le fue ftefTe pa-

role. L'uovo, ( die' egli ) è all'animale ciò, che è il gra-

nello alla pianta. Si fa, che i feti dei vivipari fono fituati

in vefcichette entro l'ovario, e che tali vefcichette fono una
fpecie d' uova . Sapiamo pure efierfi trovati alcuni feti di vivi-

pari , che fi erano fviluppati nell' Ovaja . Ora fé oggigiorno

refta dimoftrato, che il Pulcino, e i Girini efiftono per l'intie-

ro nell'uovo avanti della fecondazione {a) vi è molta appa-

( a ) Le prove di quefli ("ani rolTono ve- ganiuXMti , e nella Palir.t^entfj pan. X.',

dcrlì nel Tomo I. Gap. IX. de^ Carpi or rag. i<*. prima Edizione.

Fff ij
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renza ancora , che del pari efifta la piantina nel granello pri-

ma di efla. Nella Palingenejia (a) ho riportato un fatto im-
portante, che rende ciò fommarnents probabile; fi giunge a ve-

der con chiarezza le femenze delle piante leguminofe avanti che

fieno ftate fecondate, e nel tempo, che le filique fono ancora
rinchiufe nell'interno del bottone a fiore. Se dunque il granel-

lo è alla pianta ciò, che l'uovo è all'animale, e fé il Pulcino

preefifte nell'uovo, e fa corpo con lui, fi rende almeno af-

fai verifimile, che anco la piantina, quale fa pur corpo col

gran^.llo, preefifta inlìeme con elio prima della fecondazione.

Prego di non fi fcordare , che il giallo dell' U'Ovo, che indu-

bitatamente fuflifle avanti, e che per ignoranza era flato ri-

guardato come una femplice materia nutritiva , moftralì eir:r

di fatto veramente l'inteflino fleilb del Pulcino {b). Sì ri-

fletta quindi con attenzione alla grande analogìa del vegetn-

biie coir animale manifefla per tanti caratteri, e sì diverli

,

e ci accorgeremo quanto i da me efpofti principj fui la gens-

razione degli efferi viventi fono più probabili di quegli ani-

medl dagli altri Filici celebri . Ma i fatti ora in^iicati non
fono ne meno quei foli , che hanno fervito di bafe ai miei

principi. Havvene altri non meno certi, non meno offerva-

bili flati da me analizzati, riuniti, e paragonati, che tutti

mi fon parfi convergere verfo il gran principio della preelì-

ftenza dei germi, e del loro fviluppo. Io ho dunque credu-

to poter rigettare con fondamento l'ipotefi, che fuppone ef-

fer la polvere degli flami quella, che modella la piantina

rei granello , ovvero , che ella iia il principio fegreto dei

primi rudimenti del tutto organico. Non minore ragione

ho creduto d'avere per oppormi anco all'altra, colla quale

s'ammette, che la polvere fecondante apporti il germe nel

granello, e che elTo non fia in certa maniera altro, che 1'

albergo deflinato a riceverlo, ove prender deve il fuo primo
accrefciraento . Si vede bene, che tale fuppofizionc deriva da

quella dei vermicelli fpermatici accolta tanto una volta dai

{a) Tom. I- pag. 419.
(A) Corpi ortamKtati Tom. ! C»P- I3C
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più grand' Uomini , ma che in faccia alle nuove fcoperte

non ha potuto però foftenerfi. In fine non ho ammefia l'Epi-

gcneli , o (ìa una formazione puramente meccanica dei corpi

organizzati , in primo luogo perchè io non conofceva alcun

fatto, che deponelfe con evidenza in fuo favore, e feconda-

riamente perchè non fono mai potuto giungere a farmi idee

nette, e precife d'una tal formazione, effendomi flato im-

ponibile di trionfare delle tante si diverfe , e prefTanti ditH-

coltà , che afTediano per ogni parte una fimile ipotelì

.

Dopo l'efpolìzione di quefti principi, che il noftro Au-
tore fi dichiara effer pronto ad abbandonare, quando non fie-

no giudicati conformi ai fatti , ed alla buona filofofia , paf-

fa quindi ad infiftere, ed efortare i Fifici a moltiplicare le

loro fperienze per procurar d'ottener quelle fpecie di moftri
,

che portano il nome di Muletti , e che provengono anco

nel Regno vegetabile dal concorfo di due individui di fpecie

differente, riguardando tali produzioni per le più idonee a

ffavger luce fui mifiero della Generazione, ed a quefto pro-

pofito accenna effer da alcuni fperimenti rifultato già, che

Je raiTomiglianzc fono fbte fempre relative alla fpecie delle

polveri , e che il foggetto fecondato ha avuto qualche fupe-

riorità fui foggetto fecondante, onde poterfi fempre più du-
bitare, che il germe appartenga originalmente alla femmi-
na. Ripete poi 1' origine di quefli muletti dal numero dei

più, o meno diretti rapporti, che legano infieme le polveri

fii germi, e crede, che poffano dipendere da certe propor-

zioni fra le molecole dei fluidi fecondanti di diverfo ordine

,

e le maglie dei folidi, nelle quali desinate fono ad infinuar-

fi, e ancora dalla maniera d'agire di quefle molecole, e

quella da cui i folidi ricevono l'azione loro, e la modifica-
no; oltre alle ragioni derivanti dalle proporzioni, che gli

organi dell'uno, e dell'altro feifo ofiervano fra di loro, e

che facilitano più, o meno la fecondazione d'una fpecie con
quella d'un' altra diverfa ; non ammettendo però, che ogni
forte di polvere pofla fare fviluppare ogni forte di germi

,

poiché troppo grande allora farebbe la confulione nella hz-
eie, fé tal latitudine fi eflendelle a fpecie di generi molto
lontani, e di diverfa clalTe . Prima di terminare la Tua bel-

la menioria l' Illulfrc noftro Filofofo confultato avendo ncile
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Famiglie delle Piante il femimcnto òdV Acianfon fu! modo,
con cui la fecondazione fuccede, oiferva aver Egli pure adot-

tato quello, che fembra a lui piìi da abbracciarli. Noi però
tralafcieremo qiiindi riportarla, percliè ne abbiamo refo già

conto al fuo luogo, e fohanto rileveremo, che il Celebre
N. A. diiconviene dal credere , che elìfiano delle piante , nel-

le quali lo flilo , e lo ftimma fieno chiufi , e pieni, elfendo

portato a fupporre in tutti i piflilli un'apertura, o vulva, ed
una, o più tube analoghe a quelle da lui defcritte , e dubi-

ta, che in alcune quefl' apertura polla elTere forfè nafcofta

,

ed anco fituata in luogo, ove non fi penfa a cercarla, di

maniera che non pare tampoco inclinato ad accordargli , che

il vapore fecondante s'infinui nelle trachee terminanti alla

fuperfìcie dello ftimma, e C\ protefta , che fé di quelle do-

veile farne ufo, farebbe piuttcflo fulla fuperfìcie delle femen-

ze collocate nell' ovaja il luogo, ove le concepirebbe eiì-

ftenti per incaricarle dell' importante funzione d' introdurre

nei germi il vapor fecondante . L' Anatomia della fava , e d'

altri granelli e frutti , le cui ramificazioni dei vafi ha vedu-

te colorarfi nelle naturali infezioni da lui trattate nel Libro

inW ufo delle Foglie, gli danno luogo di congetturare piur-

toflo, che alcuni di quefii vafi s' aprano alla fuperfìcie del

granello, col quale fanno corpo, e che fia forfè per quefti

orifìzi, che lo fpirito feminale penetri fino al germe, chiu-

dendo in fine il fuo difcorfo coli' ofl"ervare , che il riflringi-

mento delle tube a mifura che s'accodano all' Ovaja , fembra

a lui molto proprio ad accelerare il moto del Huido deftina-

to a compire il voto della natura

.

Abbiamo nel feguente anno 1775- una Memoria di

Scrittore Anonimo , che fi crede effere il Chiariffimo Sig.

Fougeroux di Benderoy Nipote dell' Illuftre Buhamel , e Mem-
bro dell'Accademia delle Scienze di Parigi fulla fecondazio-

ne delle piante, pubblicata nel Giornale di Fifica dell'Aba-

te Rozier . Contiene efia, o per darne in breve qualche noti-

zia, oltre una fuccinta idea dell'attuale fiato, in cui fi tro-

va quefta parte della Scienza vegetabile relativamente alla

non più controvertibile efifienza del doppio k[(^o , ed alla

neceffità del concorfo di ambedue per la riproduzione delle

piante, ancora alcuni dubbj , e rifleflioni tendenti fempre più
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a rifchiarare tal materia , ed in fine un Saggio di fperimen-

ti , che rilevano aver la Canape tenuta ifolata prodotti i feini

fecondi indipendentemente dal pulvifcolo degli ftami , quan-

tunque (come fembra riconofcere anch' eflb) tal tentativo per

non edere ftata la pianta coperta da alcuna cofa, venga a

mancare dell'intera forza atta ad indurre negli animi con-

vinzione. L'Autore fi moftra molto fciente dell'opinioni te-

rute dai più accreditati Naturalifii fui foggetto della fecon-

dazione, e di pafiaggio ce le accenna, efortandoci a non

appigliarfi ad alcun iiflema, ma piuttofto a raccoglier dei

fatti con lafciare alla pofterità l'incarico di dedurne le con-

feguenze. Ciò che più deve inteiellare la noflra curiolità

,

riguarda alcune fue aflerzioni
,
per cagione delle quali ftimia-

mo ora opportuno aggiunger qui uno Iquarcio di Lettera

del Celebre Bonnet fcntta airiUullre fuo Amico il Sig. Aba-

te Spal/anz.cini , nella quale iì efammano i penfamenti di

lui . Quella fi trova inferita in pie di pagina del Tomo fe-

condo delle DiJJìrtazioni dì Tifica Animale^ e Vegetahil:

del detto Spallanz.ani ^ da cui l'abbiamo trafcritta, avver-

' tendo, che le proporzioni fegnate con virgole fono il Teflo

del medefimo Sig. Fougeroux . „ Noi non pofliamo afficura-

„ re , ( dic'egli ) fé nell'Uovo elifla il Pulcino prima della

,5 fecondazione, e per confeguenza dobbiamo elfer incerti , ic

„ la pianta fi trovi nella femenza innanzi alla fecondazio-

5, ne „ A me fembra, che il nofiro dotto Pitico avrebbe

dovuto fpiegarfi diverfamente , dopo le belle fcoperte del Ba-

rone Hallsr fopra la preefiftenza del Pulcino, dopo le vcUre

fopra la preefifienza del Girino, e dopo le Oifervazioni del

Sig. Muller , e le mie fopra le Silique dei Fij'eUi . Pali'/ig,

Tom. l'^'.pag. ^16. ec. Nel mio Scritto fopra la fecondazione

, delle piante fiampato nel Giornale àtW Abate Rozier nel me-

fe d'Ottobre 1774- io aveva efpreffamente richiamate alla

memoria del Lettore quefle differenti fcoperte fopra il vege-

tabile, e l'animale, ficcome fommamente acconcie a fiabili-

re la grande probabilità della preefiflenza del germe alla fe-

condazione, e lo Scritto del Sig. F. era manifefiamente rela-

tivo al mio. „ Ma la fecondazione col mezzo delle polve-

„ ri è ella neccflaria in tutte le piante.'' Non ve ne fareb-

,5 bero forfè di quelle, che alla maniera dei Pidocchi delle '.
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„ piante aveflero le parti feffuali nafcòftc i „ Le parti fejfuali

ne' Pidocchi delle piante non fono punto nafcofte. Saltano

effe per l' oppoiito agli occhi di tutti . Io mi era non poco
cflefo fu gli amori di quefti piccoli Infetti nel mio Trattato
d' Injettologia ftampato nel 1745. Vi aveva al diftefo defcrit-

ti gli organi della generazione dei fuddetti Pidocchi. ,, Ri-"

„ moffa qualunque idea di iiftema io mi attengo ai fatti,

„ ed alle offervazioni , e prendo guida un Celebre Mae-
„ Uro il Sig. Duhamd , che ha moltiplicati codefti fatti , e

„ codeffe oflervazioni prima di me fenza aver ofato ancor

„ di conchiudere. ,, Io molto approvo, che in Filica fi at-

tenga principalmente ai fatti, ed alle offervazioni. Ma egli

è più che permcffo in buona Logica il trarre dai fatti , e
dall' offervazioni le confeguenze le più immediate, le più

dirette. Quefto è ciò, che ho procurato di fare nelle mie
Opere, ed in particolare nello Scritto , che fembra aver avu-
to in mira il Sig. F. Ei dice di 'voler prender per guida il

Sig. Duhamd., ma le belle fcoperte degli Halkri ^ degli Spai-

lanz.a'fii erano incognite al Sig. Dnkìmel
^
quando compofe 1'

eccellente fua Fijìca degli Alberi, che fu pubblicata nel"

1758. Il Sig. F. , che pubblicò la fua Memoria nel 1775.
era naturalmente chiamato a pefare ciò, che rifultava da

queffe fcoperte, e a valutarne le confeguenze analoghe, che

dedotto 10 ne aveva per riguardo a' vegetabili . Egli non Io

Ila fatto, e non poffo , che maravigliarmene. „ Quelli che

5, penfano, che la pianta elida nella femenza prima della fe-

„ condazione hanno confiderata la polvere degli itami, co-

5, me un comporto di guaine, d' aftucci , ciafcheduno dei

5, quali contiene un numero di femenze nuotanti in un fot-

„ tile liquore „. Vi fono de' Naturaliffi , liccome il Nee-

dham
.,
che hanno confiderata in tal guifa la polvere degli

fami., ma che non hanno però ammefib, che la pianta ejìjìd

nella femenza innanzi alla fecondazione . II Sig. Èeedham che

dimoffrato avea sì bene la compoiizione delle polveri , crede-

va , che il germe folle nella polvere ffeffa. Qcii adunque il

Sig. F. li è maliffio fpiegato . Ma egli cade nella più ffrana

contradizione, quando aggiunge immediatamente appreffo : Le
piante , fecondo quefio pentimento preefijhno alla fecondazione

'iicUa polvere degli Jìami . Il fentimento, che vuole, che la

pianta
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pianta prcefijla ridia Jemenz.a alla fccondaz.iom efclude ma-

nifcflamente l' opinione , che le piante preelìftono alla fecon-

dazione nella polvere degli flami . „ Qiii folamente fi perde

„ lo fpirito umano . Come di fatti valendoci della ragione ,

,5 immaginare il germe di tutte le piante rinchiufo in un

5, tal germe? Quale abidoJ Abbandoniamo quello filo trop-

„ pò atto a fmarrirci,,. Che vuole egli dire colla voce Jo-

lamenti'i E precifamente ufando della ragione, che non im-

magina punto , ma che concepifcz , che arriviamo a perfua-

derci della probabilità dell' jpotell òtW inviluppo dei germi

gli uni dentro agli altri. Se il Sig. F. letto avefl'e la mia
Memoria con più d' attenzione , fé meditato avefie di più il

fuo foggetto , farebbeii efpreflb più filofoficamente . Tpcca for-

fè all'immaginazione il decider di cofe , fu cui ha unicamen-

te diritto l'intendimento? L'immaginazione Ci rapprefenta

ella forfè I' animaluzzo più milioni di volte minore d' un
acaro i Si rapprefenta ella un globettino di luce, più miglia-

ia dei quali fanno nel tempo ftefTo imprefTione full' occhio

di quello animaluzzo? Nò; non farà mai per via di ragio-

namenti, e di calcoli, che il verrà a rovefciare l'ipotefi de-

gli Inviluppi. Il grande, e il piccolo non fono che pure
relazioni, e a noi fono cogniti de' fatti forprendenti , che ci

guidano a quefra ipotelì. „ Secondo il Sig. Haller l' irrita-

,, bilità è il principio, che coftituifce l'animale, e che dà

„ la vita; la polvere degli fiami eccitando l'irritabilità, e.

„ l'impulfione dei liquidi nel corpo organico produce nel

3, vegetabile i medefimi effetti , che il liquore fpermatico nel

„ germe animale „. Il Sig. Haller non ha ammefla l'irrita-

bilità nel vegetabile ; non ha egli dunque attribuito alla pol-

vere degli Jìami la proprietà Jìimolant<; ^ che riconofceva nel

liquido fpermatico dell'animale. Eppure direbbefi, che fatto

Io avelie fecondo l' efprefllone del Sig. F. Ma era io quel

delio, che nel mio Scritto /o/Tì? la feconda-z.ione delle pian-

te cercato aveva queft' applicazione dell' irritabilità alla fe-

condazione del Vegetabile. Non lo aveva però fatto fé non
fé dopo l'aver dichiarato, eh' io non conofceva alcun fatto,

che dimoftrafle a tutto rigore l'efiflenza dell'irritabilità nel

vegetabile, e faceva eziandio fu tal propofito alcune Logi-

che riflelTioni proprilfime a far fofpendere il giudizio al hzt-^

Tomo VII. Ggg
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tore . PermefTo fiami il dire quefla verità. Niuno autore di

Storia Naturale non ha ufata maggior cautela di me nel

non confondere le congetture coi fatti. Ma non ho credu-

to, che non fi dovefTe mai congetturare in Filìca. Sonomi
adunque riflrretto ad indicare, come potrebbe concepirli 1' in-

fluenza deli' irritabilità nel vegetabile nella fuppolizione, che

pofTegga tal proprietà. Il Sig. F. mi aveva letto troppo ra-

pidamente, né riflettuto aveva abbafianza fuUa mia manie-

ra di ragionare. Del rimanente ciò, ch'io non facea, che

congetturare intorno all'elirtenza dell'irritabilità nelle piante,

il Celebre Gmelin fembra aver adai bene offervato in alcune

fpecie : ma io ignorava ciò, quando componeva il mio Scrit-

to nel Settembre del 1774. Quefto Autore aflìcura nella fua

Dij[ertaz.ione full' irritabilità che le antere o fommità degli

ftami gli fono parure irritabili , dotate almeno d' una pro-

prietà, che fommamente fi accojìa alla facoltà animale chia-

mata irritabilità . Ne reca in mezzo molti efempli rimarca-

bili al fommo , tra gli altri quello delle Orchis . Le loro an-

tere, die' egli, raccolte di frejco, e irritate in luogo caldo,

fembrato hanno contorccrjì , e rilaffarfì in feguito , e prosare

un certo tremito . Aggiunge di aver ripetuta fovente code-

fta efperienza , e che fempre e riufcita . „ Secondo il Sig.

„ Bonnet quefto fluido feminale, che opera la fecondazione

„ non tende, che a procurare Io fvilupno di ciò, che era

„ già prima formato „. Quedo gli è vero, e il mio fenti-

mento , ma nel dir ciò non il dice nulla: poiché non fi vede

in quefte efpreflioni vaghe, in che difi'erifca il mio fentimen-

to da quello degli altri Naturalifti , che ammefTa non han-

no V Epigenejì . Ho fondamento di p refumé re , che lo Stima-

bile Sig. F. non fi era dato la pena di fare qualche fludio

fulla Natura, e fulla conneflione de' miei principi intorno al-

la generazione . Egli era fenza dubbio troppo altamente pre-

venuto dell'idea, che la generazione è un miftero, che i

più valenti Filici non hanno ancor potuto penetrare. Guar-

dimi il Cielo, ch'io prefuma d'aver levato il velo, che

cuopre quefto miftero : ho tentato folamente di foilevare al-

cun poco un angolo di quello velo. „ Non fembra egli nel

5, leggere 1' opinione della più parte de'Fifici, che hanno

5, fcritto fu quella materia , che ciafcuno affezionato alle



INTORNO ALLE PlANTE. 410

,, proprie idee fi fìa lulìngato d' aver indovinato il fegreto

„ della Natura? „ Confeflb , che vi fono degli Scrittori di

Filìologìa, e di Storia Naturale, che meritano quefto rim-

provero: ma ve ne fono degli altri, che non lo meritano,

e il Sig. F. avrebbe dovuto eccettuargli . Voi mi avete let-

to, o mio Caro Collega, e ciò, che è più, avete voluto

meditarmi . Voi fapete dunque fé ho propofto le mie idee

come un Uomo , che Jì é lufingato d' aver indovinato il Se-

greto della Natura.

Rimane ora a dirfi delle belliffime fperienze, ed ofler-

vazioni fatte dal Celebre Sig. Abate Spallanzani fulla gene-

razione di varie piante. Opera lìngolare, e piena di nuove

fcoperte da poter fola efTer fufficiente a farlo meritamente

diftinguerc per uno dei più gran Genj ofTervatori del Seco-

lo. Ufcì quefl-a alla luce nell'anno 1780. facendo parte del

Tomo Secondo delle fue DiflTertazioni di Tifica Animale, e

Vegetabile , ed in efTa il Dottidìmo Autore, dopo data una
breve idea dei fiftemi , che i Naturalifli hanno dagli anima-

li trasferiti alle piante, prende ad inveftigare la generazione

d'alcune di efle , e l'Ovaja è quel luogo che elegge per il pri-

mario oggetto delle fue ricerche, efaminandolo in tre diverfì

tempi, cioè in quello, che precede, che accompagna, e che

tien dietro alla fecondazione. Dall' Analili infiituita fu di-

verli fiori di Gineflra chiamata dal Linneo Spartium Jun-
ceum , come pianta adattatiffima per il fuo modo di fiorire

a porger materia a più odervazioni in un tempo, deduce
Pmo. , che le femenze in quefta eliflono nell'ovaja molti

giorni innanzi alla caduta dei fiori, o fia alla fecondazione,

fenza però, che apparifca il germe, o fia la piantina. 2*.

Che tali femenze per un certo tempo recano mafficce
,

poi

viene a formarli in loro una cavità rigurgitante d'un liqui-

do . 1°. Che qualche tempo dopo la caduta dei fiori comin-
cia ad apparire dentro la cavità un corpicciuolo attaccato in

due punti alle pareti di lei, il qual corpicciuolo ingrofiando dà
a vedere i due lobi racchiudenti la piantina. 4". Che la fc-

menza pervenuta a maturità non è altro, che i due lobi

aderenti alla piantina , e veftiti da fottile membrana , che s'

©(ferva eflTa pure coperta d' una buccia, o fia foprappellc

.

Quindi fottopofte avendo ad efame altre piante , cioè quelle,

Ggg ij
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che il Linnio chiama Vida Faba , Piftim , Satirum , Dolìchos

unguiculatus , che fono le Fave , i Pifelli , ed i Fagioli , e

notomizzate con fomma deprezza, e coftanza in varj fuccef-

iìvi tempi le loro piantine, giunge a poter conofcere più

chiaramente l'attaccatura delle medefime alle piccole femen-

ze, la quale li rende anco più manifefta nel Ravanello Or-
tenfe , Kaphanus Sativus , e nei Ceci , Cicsr Arietinum , ben-

ché nel reflo poi non differifcano dall' altre , e fi abbiano

confimili rifultati . Da tutto ciò viene a concludere , che le

femenze, o fieno i loro invogli preefiftono alla fecondazione,

ma che la piantina, ed i lobi non fi manifeflano che dopo,
e ne ritrae una nuova conferma dalle femenze adì' Ixza Chi-

lìsnjìs , e del Ddphinium co/ifolida, come pure da quelle del-

la Zucca, volgare, Cucurbita Pepo, e del Cetriuolo, Cucu-

mis Sativus , e da altre ancora da lui attentamente confide-

rate , che tutte gli hanno dimofirato con qualche diverfità

nel tempo , e nel modo d' apparire le ftefie confeguenze .

Confrontando poi sì fatti rifultati coli' offervato anco dal

Duhamcl ,
pare a ragione poterfene inferire , che quefia fia

verilimilmente una legge dalla natura praticata , fé non in

tutti , in una non piccola parte almeno di vegetabili . Il

non apparire della piantina dentro alle femenze , fé non fé

dopo feguita l' azion del pulvifcolo, fembra a prima fron-

te un argomento onde credere, che la piantina tragitti dal

pulvifcolo alla femenza. L' A. però riporta varj motivi di

dover dubitar di ciò, primieramente per non efl'er vero,

che r Embrione fi dia a vedere nell' Ovaja , fubito che la

polvere caduta è dagli fiami , non comparendo, che molto

dopo. E perchè il dedurre 1' ineliftenza dell'Embrione nelT

ovaja innanzi alla fecondazione per ciò folo, che non vi C\

vede, è un modo d'argomentare imperietto , e fallace. Por-

ta in oltre la più efatta attenzione alle parti, che compon-

gono il pulvifcolo , fembra non fi abbia ragion di penfare

che in elio fi afcondano gli Embrioni. Finalmente il mezzo

immaginato dall'Autore per dileguare ogni dubbiezza, con-

fifie nell'oflervazioni di quanto fucccde alle femenze, impe-

dita che fia fu di efle l'azione del pulvifcolo. Con quefio

mezzo potè arrivare a conofcere, che nelle due piante a fio-

ri Ermafroditi nominate dal Linneo Ocjmum Bafilicum , e
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llihìfcus Syriacus , la totale mancanza del pulvifcolo procu-

rata ad arte con recider per tempo le antere, e con tener

lontana ogni pianta fiinile non impedifce 1' apparire degli

Embrioni nelle Temenze, quantunque impedifca , che quefte

fereienze fieno feconde; dal che ne rileva la confeguenza,

che non è dunque il pulvifcolo, che nella fecondazione re-

ca dentro alle femenze di quelle due .piante gli Embrioni.

Inoltre pafl'ato effendo a fperimentare un altro genere

di piante , i cui individui hanno feparatamente i fiori ma-
fchi , e fiori femmine , cioè la Cucurbita Melo Pepo fruEiu

cljpeifonni , o fia la Zucca a feudo, e la Cucurbita Citrul-

lus volgarmente detta Cocomero , trovò , che le femenze lo-

ro , non oftante l' aver impedito ai fiori femmine l' acceflb

dell'aria efterna nel tempo creduto idoneo per la feconda-

zione non foio fi ofl'ervano fornite dei lobi , e della pianti-

na , ma fono ancora feconde, ed affidate alia terra produ-

cono altre femenze feconde, onde la fruttificazione di quefte

due piante apparifce non aver la minima dipendenza dal pul-

vifcolo. Riferifce l'Autore, che dall' aver veduto fino dall'

anno 1767. un piede di Canape femmina Canabis Saliva ca-

fualmente nato nel fuo Orto, che fruttificò non oftante 1*

effer ifolato , ed unico , {\ era già indotto a fofpettare , che
le polveri degli individui mafchi non fodero necefiarie per

la fecondazione di quefta pianta ; molto più per aver egli of-

fervato in apprefib nella Campagna molti individui femmine
fiorire molto tempo, dopo eifere ftati levati gì' individui

mafchi , e produrre femenze feconde. Ora a decider piena-

mente , fé il pulvifcolo concorra alla fecondazione di quefla

pianta, ( non riputando badante l'efperienza d'un Anonimo
Francefe , delia quale abbiamo già poc' anzi parlato ) pro-

duce i propri fuoi fperimenti , ed olfervazioni fatte fopra al-

cuni piedi di Canape femmina cuftoditi in una Camera
chiudi per tutto ii tempo della fioritura, e dello fviluppo

delie femenze, altri lafciati liberi, altri fervati in bocce di

criftallo, che impedivano l'ingredb all'aria efteriore ; i quali

piedi ciò non orante hanno prodotte femenze feconde , onde
ritrae con tutta ia maggior ficurezza, anco per non efiere io-

pra i mentovati fiori femmine fpuntato mai alcun fiore ma-
fchio , la perfetta fruttificazione nella Canape affatto indipen,-.
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dente dall'azione del pulvifcolo. Così pure ricavate le fe-

menze feconde da alcuni piedi di Spinaci femmine ,J7'/«<?a<? ok-

racea. lal'ciando che altri veniffero ifolati in un orto, ed altri

iìmilmente ifolati, ma coperti da una Campana di Vetro; e 1'

ifleffo ha ottenuto da quelli fatti fiorire , quando molto prima,
quando molto dopo che fìorifcano gli fpinaci alla Campagna ,

notando quivi d' aver fcopcrto una volta fopra un individuo

femmina la comparfa dei fiori a flami non rari, come fi di-

ce oflervarlì , ma numerofi al pari de' fiori femmine . Il con-

trario però afTicura d' aver fperimentato in alcuni piedi di

Mercorella femmina, mcrcurialis annua, fatti fiorire molto
prima di quel che fiorifca naturalmente alla Campagna , i

quali o non hanno date femenze , o le hanno date infecon-

de , e r iflefio pure è accaduto in quelli, che fi fono tenuti

ifolati , cioè lontani dai mafchj , ancorché il fiore contem-
poraneamente a fia difchiufo e da una parte, e dall' altra;

ma r avvicinamento dei piedi mafchi ai piedi femmine di

quefta pianta iì è veduto influire a render feconde le femen-

ze, ed una maggiore approffimazione, e quali contatto dei

mafchi colle femmme apportar la fecondità in qua(ì tutte

,

ficcome r allontanamento indurre fteriiità , benché anco le

femenze infeconde internamente fieno fornite dei Lobi, e del-

la piantina , come le feconde . Le confeguenze che deduce

dai fatti fin qui efpofli fono i°. che le femenze corredate

dei lobi, e dell' Embrione non dipendono punto quanto alia

loro efiftenza dal pulvifcolo degli flami ;
2°. che dunque gli

Embrioni efiftono nell'ovaia indipendentemente da elfo pul-

vifcolo
;

3ZO. che quefii non fono il rifultato di due prin-

cipi 1' uno derivante dal pulvifcolo, 1' altro dal piltillo . Il

noftro celebre Autore fi risolge adeffo ad efaminare fé

l'Embrione, che efifle nell' Ovaja , indipendentemente dal

pulvifcolo, fi formi quivi meccanicamente, oppure fé vi pree-

fiffa. Ed a quello propolito riflette dunque, che alcune ap-

parenti ragioni potrebbero facilmente indurre un Epigene-

fifla ad abbracciare la prima maniera, ma che fé fi conlide-

ri poi ciò fenza prevenzione , rifulterà la diiììcoltà di capire

come un Corpo non organizzato, ed informe , folido, o fluido

che egli fia ,pofla colle fole meccaniche leggi organizzarli
,
quando

all' oppofto intendefi agevolmente, come un liquore, o qua-
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limque altra materia non organizzata poffa nutrire , e far

crefcere un corpo organizzato. Inoltre ammettendo Egli per

dimoftrata la preefiftenza nel Pulcino , nelle Rane , nelle Sa-

lamandre , e nei Rofpi , e riguardando come organizzati que-

fti Animali prima della fecondazione , non oftante la loro

apparentemente inorganica bruttura , conclude, che può dun-

que anco l'Embrione nelle piante in iìmil guifa e(Ter orga-

nizzato, ancorché non lo appaja ; fcbbene non contento fog-

giunge di piti una prova diretta; Che quando l'Embrione
non apparifce , vi è ; e che quando (i dà a vedere or-

ganizzato , lo è veracemente
;

poiché prefe avendo dall'

ifteffa Ovaja più femenze , e fattene bollire alcune per po-

chi iflanti , ed altre nò, nelle non bollite confefla di non
aver faputo difcernere l'Embrione, ma d'averlo diftinto be-

ne, e con molta chiarezza nell'altre, che avevano bollito;

il che nafceva ( die' Egli ) dall' aver 1' acqua bollente raf-

fodata , e quindi refa opaca quella particella , che moftran-

dofi allora in forma d'acuminato atometto , non ci voleva

molto ad accorgerfi efler la piantina, la quale nelle femenze

non bollite per efTer ancor fluida , e trafparente non ferifce

Ja vifta. Neil' aver altresì l'Embrione il più delle volte le-

gamenti fenlìbili colle femenze , mediante una tela mucilagi-

nofa , e per altre parti comunicanti con effe, come [ì fono

manifeftati a lui nella Ginellra, ne' Pifelli , ne' Fagiuoli, e

ne' Ceci , ritrova Egli un giufto fondamento di credere, che

gli abbia fempre , ma che o per la piccolezza , o per la tra-

fparenza non lì difcuoprano, onde venendo a fard per mez-
zo di queRi attacchi un tutto dell'Embrione colla femenza

,

e quefla moflrandolì prcelìfl-ere alla fecondazione, gli Ci ren-

de probabilifUmo , che preelìfla ancor 1' Embrione. La qual

confeguenza è pur la (teda, che aveva già dedotta il cele-

bre Signor Bonmt dall' oflervazione del chiariflìmo Sig. Mul-
ler Danefe fatta fulle femenzine dei Pifelli preelìftenti nelle

filique all'aprimento dei fiori ; ad onta però di fimili prove il

noftro Autore non fi lufinga , che 1' Embrione fi pofTa arri-

vare a difiinguere innanzi, che fi difchiudano i fiori, e cre-

de folo affai verilimile, che la preefiftenza cos'i provata in di-

verfe piante abbia luogo anco nell' altre . Venendo poi adeffer

dimoftrata dagli fperimenti intraprefi fui Bafilico , e fpecial-
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mente fulla mercorella , la neceffità in quefle piante del pul-

vifcolo per la fecondazione , e combinando ciò coli' olTerva-

to dal Duhamel ^ e dal Jupeu in un Terebinto femmina, e

parimente coli' ottenuta dal Gleditfch artificiale fecondazione

filila Palma detta Camerops
,

palla 1' illuflre noRro Filofofo

a proporre con molto ingegno diverfi tentativi , che potreb-

bero farli fopra la mercorella, ficcome pianta alfai più co-

mune ad oggetto di rifchiarare 1' ofcura materia della fecon-

dazione . Per quefto mezzo intende, che fi debba fiffare la

parte precifa del pulvifcolo , da cui {{ opera la fecondazio-

ne , e fé balli la più piccola particella del medefimo fecondo

il fentimento òtW Adanfon , e per quanto tempo duri in tal

pulvifcolo dilTeccato 1' idoneità a fecondare
,
penHmdo Egli

,

che la prolifica fua virtù non polTa continuare lungamente,
perchè efpofto all'aria il liquore contenuto nei globettini del

medefimo fembra dover efier foggetto a difperderlì, alterarfi , e

renderfi alla fecondazione difadatto. Defidera in oltre, che fi

efamini , fé veramente il pulvifcolo s' infinui per le trachee fituate

alla fuperficie degli ftimmi,e le alcuni piftilli fieno chìufi, come
pretende il citato Naturalifia , potendo forfè fuccedcre , che i

condotti dei piftilli fi rendano invifibili , ove non fono di mole
fenfibile i globettini della polvere , ovvero , che ii. manife-

flino all'occhio in un tempo, e fi celino in un altro , come
fegue negli Ovidutti d'alcuni animali. Finalmente propone,
che fi tenti la fecondazione della Mercorella per altri lìti

diverfi dal piflillo, come nelle foglie , e nelle radici. Ora
la generale confeguenza dei refultati del celebre Autore ef-

fendo , che ficcome moltiflìme piante hanno bifogno dell' azion

del pulvifcolo, COSI diverfe altre ne poffon far fenza, rifpon-

de dunque alle varie oppofizioni , che dai Botanici, e dai

Fifici potrebbero farfi per 1' eccezioni da lui date al fèflTua-

lifmo delle piante. In primo luogo, che il pulvifcolo degli

(lami allora folamente fi fparga , quando Io ftimma è difper-

fo a riceverlo , e che il piftillo lì trovi in una pofizione fa-

vorevole per accogliere la polvere fecondatrice; non fono,

( die' Egli ) prove dirette del felRialifmo, ma folo ragioni

di convenienza atte ad allettare l'alfenfOjnon a sforzarlo ; fe-

condariamente la niuna fruttificazione , ove vengano recifi

gli ftami , o i piftilli , oppure tralignino gli uni, e gli al-

^tii

,
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tri, non convince che quefti fieno gli organi della genera-

zione, ma folo , che intereflino la fruttificazione, come al-

tre parti ancora della pianta . I fatti , che provano fenza

replica il feOTualifmo nelle piante, fono quelli della nefluna

fruttificazione nelle piante femmine lontane dai mafchi,c

dalle fecondazioni artificiali ; ma il valerfi di premeflTe par-

ticolari per dedurne una conclufione generale è maniera di-

fettofa di ragionare, non dovendo i fautori di e(To far ufo

di pochi fatti per iftabilirlo univerfalmente. In oltre rileva

cffer molto uniforme a quanto s' offerva accadere nei Poli-

pi , nei Pidocchi delle Piante, e negli animalucci dell' In-

fufioni , che alcune piante portano moltiplicare fé (tefle, e

perpetuar la fpecie fenza 1' influflb del pulvifcolo fecondato-

re, ed elferc poi affatto inveriiimile , che le femenze fecon-

de ottenute fenza pulvifcolo fieno i'el^Fetto d'una fecondazio-

ne antecedente avutali per opera di quefto . Non nega Egli

però lapodìbilità di qualunque fecondazione , mentre e(fer po-

trebbe , che il piftillo di tali piante averte congiunto forfè

un principio fecondatore, onde nell' arrecarne i dubbj efor-

ta i Botanici a meglio efaminar la natura dei detti Piftilli.

Conclude finalmente, che le piante Erbacee fono una clartc

d' Effe ri organizzati, che meriterebbero d' ertere più cono-
fciuti per averli di erti poco più , che la nuda nomenclatu-

ra, all'arte della quale farà certamente da preferirfi lo fpi-

rito dell' ortervazione, e della fperienza, volendo noi accre-

fcere il teforo dell' utili cognizioni nei tre Regni

.

Fin qui fatte non abbiamo , che le parti di femplicc

Iftorico , efponendo , ed illuftrando le Ortervazioni degli al-

tri. Mi farà egli lecito ora arrogarmi quelle di fperimenta-

tore per aver tentato ancor io di rifchiarare alcun poco una
tal meteria (a) 'i Lontano da ogni prefunzione parto fenza più a

fottoporre qui le mie congetture unite a ciò, che m' è acca-

duto di poter oflervare.

Sebbene dall'ultime fperienze del Celebre Abate Spai-

lanz.ani venga dimoftrato, che alcune piante, come la Ca-

fi/) Sapleniiam /ibi adimum , qui /!nt ulh judkia inventa majtrum proiant , tt <«t

<»,'('/« ptcudum more ducuntur

.

Tomo VII. Hhh
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nape ec. poflbno fare a meno del pulvifcolo fecondante per
averne ottenuta una perfetta fruttificazione affatto indipen-

dente dall' azione di eflb : con tuttociò non eflendo da contro-
verterli la neceffità del detto pulvifcolo per la mafiìma parte
delle piante, come lì prova dal fatto ec. il quale parimente
ci dimoftra darfi le fecondazioni (a) artificiali nel Piflac-

chio, nelle Palme, ed in altre piante, e ce ne aflìcura la

pratica di tutti gli Orientali oltre all'ufo dei Siciliani rifpet-

to ai Piftacchi , e dei Popoli dell'Arcipelago in quanto alla

caprificazione (b), non eflendomi paruto più della mafTima
importanza l' accertarfi con nuove fperienze di quella verità,

ftimato ho piuttoflo doverfi ricercare , fé anco la più piccola

parte di quello pulvifcolo, per elémpio d'un folo globicino

lìa potente , ed efficace a produrre tal fecondazione perfetta

,

come fembra che abbiano creduto il Needham , e \ Adanjon ^

a motivo delle confeguenze d' analogia atte a confermare
quanto è flato dal detto SpallanTiaììi offervato negli Ani-
mali..

E non elTendo meno importante ad inveftigarfì , fecon-

do il detto Naturalifta, fé la virtù fecondatrice confida, co-

me creduto hanno V Adanfon , il 'Needham ^ il JuJJJeu^ ed al-

tri nello fpirito , o in quel fottililfimo umido oleofo, che

dalle vefcichette del pulvifcolo vien lanciato, meditando fo-

pra di ciò, varj dubbi, e rifleffi mi nacquero , che prefente-

rò qui al Lettore con quell'ordine, che mi s'affacciarono al-

lora alla mente . In primo luogo parvemi dunque che all'

opinione foftenente effer lo fpirito folo quello, che opera la

fecondazione, fofTe contraria la furriferita pratica, e nomi-
natamente quella dei Rullici di Sicilia a noi più nota, i

quali feccano prima all'ombra i rami dei fiori mafchi del

Piflacchio, e poi gli legano ai rami dell'Albero fruttifero,

o femmina
, perchè la polvere fecondante coH'ajuto dei venti

fi difperga fopra i piflilli ec. e quella di altri , che raccol-

gono i medefimi fiori mafchi , e gli efpongono a feccarfi in

Tacchetti fpargendone dopo la polvere prolifica fu i fiori

{a) II Dtihjmel , !I Ju[pcu , e il Gleditfch hanno ciò verificato,

(ij Vedi il Boccone, V adanfon, il Sejlini ec.
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femmine. Queft' oflervazione , che è appoggiata all'autorità

del Tournefort, del Boccone, del Geoffrqy , e di tanti altri ci

porta naturalmente a riflettere, che quefio fpirito deve efler

fvaporato , e perduto , quando il pulvifcolo deve operare , on-

de a prima vifta pare, che s'opponga al fentimento dell' A-

danfon , molto piìi , che rapporto alla fecondazione delia

P/joenix, o Palma Dattilifera convengono tutti, e l'iflefio

Glcditjch , che gli Orientali fono corretti a procacciarfi il

pulvifcolo dalle Palme mafchie falvatiche dei Deferti , tal-

ché
, quando l'ufano, è fempre flato raccolto da due, o tre

fcttimane . Egli pure fecondò la palma della Chamxrops col

pulvifcolo avuto per la Polla da Carlfruhe lontano ottanta

miglia , ed impiegato dopo nove giorni da che fu raccolto ,

ed io non meno la fecondai nell'Orto Botanico di Pifa col

pulvifcolo venutomi di Firenze. Tutto ciò provando in qual-

che maniera , che il pulvifcolo conferva per un certo tempo
la forza fecondatrice, intereffante fembravami il poter fiflare,

fé tale attività duri in eflo lungamente, ed inoltre mi dava

non lieve ragione di dubitare, che la virtù fecondatrice po-

telTe confiftere piuttoflo nella parte oleofa , rilevando, che

fé s' ottiene con detta pratica ( da riguardarli forfè come vi-

ziofa, e contraria alla migliore, e più ampia fecondazione )

ciò potelle effer folo in grazia d' un reliduo oleofo , piutto-

ftoche fpiritofo, non anco bene fviluppato , e rimafto in det-

to pulvifcolo, onde giudicai, che i miei tentativi andaffero

primieramente diretti all'oggetto à.' aflicurarfì, fé quando l'

aria della parte più attuofa , e volante 1' ha fpogliato d'umi-
dità dopo d'averlo prima bagnato con acqua, quella fecon-

dazione s'otteneva. Ed in fecondo luogo credei, che dovef-

fe rintracciarli per quanto tempo fi confervi in elfo la virtù

fua prolifica naturalmente ufato fenza nelTuna preparazione.

Ma confedo ingenuamente, che quantunque mi rifolvef-

(ì ad efeguir ciò nella miglior maniera, reflavami fempre un
qualche dubbio, che mi faceva travedere l'incertezza della

confeguenza , ch'io voleva dedurre dai miei fperimenti ,
poi-

ché comprendeva la difficoltà d'afficurarmi coi fopra indicati

mezzi d'avere intieramente fpogliato il pulvifcolo d'ogni au-

ra, o fpirito fottile j intendendoli la poflibilità di ridurlo a

Khh ij
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femplici ca/TuIette vuote, e del liquore, e dello fpirito ; nel

qua! cafo era per fé chiaro, che doveflero efTere inopcrofe

,

mentre il fupporre divcrfamente corrifponderebbe al credere

,

che la potenza fecondatrice confiftefle nelle membrane delle

vefcichette feminali , lo che ognun vede , quanto repugni al

buon fenfo. Ma fc poi doveva fervirmi di pulvifcolo in qua-
lunque modo preparato, perchè dell'aura fi fpogliafle, ma non
già di tutto il fuo umore oleofo ; ecco che incerta pareva a

me, cheli rendeffe la conclufione della verità da fiffarfi , po-

tendoli dire allora, che in effo umore racchiudeva!! fempre
una qualche porzione di fpirito , dalla quale derivata era la

fecondazione

.

' Io mi fentiva altresì inclinato a credere, che alcune
polveri raccolte nel debito tempo, e confervate difefc dall'

umidità potelTero anco dopo un anno, altre più, ed altre

meno trovarli atte al fecondare, fui rifleffo, eh' efTcndo il

contenuto liquore un umida oleofo, quefto non avrebbe fat-

to, che feccarfi entro i globettini del pulvifcolo, ma bagna-

to poi dall'umore, che invefte lo ftimma, fi farebbe fciolto ,

e trovato efficace a poter operare la fecondazione nel modo
appunto , che le femenze confervate non perdono ( almeno fé

non dopo lungo tempo ) l'idoneità a poter nafcere fubito che

un umido fuolo offra loro i mezzi adattati , e neceffarj per

ifvilupparfi

.

Infine fcbbenc le fperienzs dell' Illuftrc Spallaymani di-

moflrato m'avellerò, che il feme d'alcuni animali fpogliato

in gran parte dell'aura fi trova efficace a fecondare, io era

in qualche perfuafione , che in quanto ai Vegetabili la caufa

operante doveffe conliftere nel tutto infieme, e in dubbio

per le ragioni addotte di fopra ,
piuttofto che nello fpirito

volatile, nelle particelle del liquore oleofo.

•ì: Frattanto con quelle vedute ellendomi pollo a fperimen-

tarc , prima di palTar oltre, comincerò da efporre qui con

qualche chiarezza le parti di quella pianta , che è ftata il

principale oggetto delle mie olTervazioni , vale a dire della

Mcrcorella, che il Linneo chiama Mercurialis annua ^ come

pianta adattatilfima a fimili tentativi , fecondo e' infegna il
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detto Sig. Abate Spalla?jzanì par non produrre mai femenze

feconde fenza l'azione del pulvifcolo (a).

In quefta pianta i fiori femmine nafcono dall' afcelle

delle foghe, e fono comporti d'un calice tripartito, che

chiude due pirtilli , finché quefti reflano immaturi, ed in

boccia, poi col crefcer di eflì s'apre il calice, e comparifce

una cairuletta biloculare, e villofa, che termina in due flili

ramofi, i quali vanno diminuendo, e quali perdendoli a pro-

porzione dell'aumento, che prende la caflula. Due femi rof-

ficci della grandezza d'un granello di panico, ftanno dentro

di ella aventi una corteccia non lifcia, ma fcabra , e lavo-

rata fopra da piccoli folchi , e rifalti ; (laccata la quale, ol-

tre la propria interna tunica comparifcono i lobi, e la pian-

tina in forma d' un corpicciuolo irregolare, ed in punta

comprelTo. I fiori mafchj , finche reftano in boccia mancan-
do anch'elfi di petali, vengono chiufi dal calice, che col

crefcer di detti fiori s'apre in tre parti lafciando vedere gli

flami coir antere didime , e globofe, quali flami fpeflb fono

più di dodici, benché il Linneo, che pone tal pianta nella

Diecia Enneandria, ne alfegni ai fiori di effa da nove fino a

dodici . Quclti fiori fono aggruppati in cima al caule quali

a fpiga , o piuttofto a Corimbo , o a grappolo . Spiegato il

calice fi difendono gli ftami allargandofi in cerchio; e l'an-

tere , che fono uniloculari dopo qualche tempo aprendoli

orizzontalmente fpargono il pulvifcolo fopra le fottopofte fo-

glie , che fi vedono quindi afperfe da elfo in forma di gialla

minutilfi-na polvere, rimanendo dette antere di globofe, e

gialle che erano , vuote e appaflìte in figura di piccoli fi-

lamenti turchini

.

Efaminato quefto pulvifcolo con varie Lenti, e col Mi-
crofcopio non s' arriva a \eder altro, che dei globettini di

figura ovata, fempre in tutti uniforme, e nel mezzo un po-
co diafani , come Tappiamo aver in altre polveri oflervato

anco il Grev . Subito ufcito il pulvifcolo dall' Antere, ap-

parifce un poco oleofo , avendo una qualche umidità, o glu-

tine, che fa sì , che s'attacchi ai corpi anco i più levigati ,

( a ) SpaUannanì loco ci(.



430 ISTORIA ALLE PlANTE .

come al Cjiftallo, e fimili, ma feccato, che fia facilmente

vola

.

I pillilli fui principio s' inalzano uniti dal mezzo della

cafTula, poi fi dividono piegandofi fpeffo come le corna dell'

Ariete, con quefta differenza che di più fono molto ramofi

a guifa di Litofilo , o di Corallo , e che quefta ramofìtà va-

fculare è quafi tutta dalla parte efterna fuperiore efpofta all'

aria, onde apparifce in loro l' idoneità a facilmente poter

ricevere il volante pulvifcolo ; intendendofi come arreRato

da uno dei tanti tubetti fia in grado d' infinuarfi per le lo-

ro boccucce dentro la cavità dei piftilli, che fono indubita-

tamente vuoti per tutto quello fpazio , che reftano fuori
,

ed apparifcono anco in qualche modo fiftuiofi , entrati che

Ceno nel difiepimento della CafTula»

Due Nettarli fi partono dalla bafe della CafTuletta eflcr-

namente uno per parte appunto nel luogo, dove detta Caf-

fula fa angolo di divisione, e fi foilevano a guifa di filamen-

ti fopra ipiftilli, e fi trovano efiflere , benché un poco ina-

riditi anco quando i femi fono ingroflati , e quafi maturi (a)

W II rffto li tiara in fepuito , e fubito,, fue (pnienie , chf richiedono tempo, ed

che rielea all' Autore di poter termiuare le oiio , di cui non abbonda

.
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SULL ATTIVITÀ
DELLA DATISCA CAKKABIKA

DI LIKUEO COKTliO LE FEBBV^I
IKTE^MITTEISLTI

Del Sig, Pietro Rubini P. Profefs. di Chimica nella

R. Univerlìtà di Parma

.

PRE SENTATA

Dai Sig. Michele Girardi

V^Uantunque la celerità, ficurexza , e coftanza, colla qua-

le la Chinachina arrefta il corfo delle febbri intermittenti

abbiano ad efTa già da lungo tempo aflicurato il primo ran-

go fra rimedi a tal' uopo desinati , e le abbiano prcfTo la

maggior parte de' Medici guadagnato 1' onorevole titolo di

fpecifico : pure non fono mancate, e non mancano frequen-

ti occafìoni nella pratica giornaliera , nelle quali un altro

rimedio fi bramerebbe da poterli ad elTa foftituire con eguale

vantaggio, e fìcurezza . La fcarfezza della buona Chinachina,
attefo le non rare falfifìcazioni , che di quella preziofa fcor-

za fi fanno , e le alterazioni gravi, che follVe ne' lunghi

trafporti dal lontaniffimo Clima, ove fiorifce, il prezzo che

la rende inaccelTibile al povero, e di fommo aggravio negli

fpedali , il voium.e, ed il fapor naufeofo , che ne rendono
difficiliflima l'amminiftrazione in convenevol dofe a' fanciulli,

a molte femmine , ai difguflati infermi , infine i radicati

pregiudizi, per cui la rifiutano molti ofiinatamente , forma-

no tanti ofiacoli fovente infuperabili all' ufo di efl"a anche

il meglio indicato . V' hanno in oltre delle Epidemie intiere

nelle quali trovafi inerte, o nociva, e vi hanno delle Idio-

linerafie particolari, a cui non può adattarfi. La fcoperta

pertanto d'un altro fpecifico ad efia equivalente formò fem-
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pre , e forma tuttora uno dei tanti defiderj dei buoni Me-
dici. Nel numero grandiffimo di piante a tal fine propofte

hanno in quefti ultimi tempi goduta qualche celebrità la

Cariophyllata, o Geum Urbamm L. (i) la fcorza del Sal-

ce (2) quella dell' Ippocaftano (3)
1' Anguflura (4) e fra ri-

medi d'una claffe piìi attiva è ftato lodato 1' Oppio (^) il

Tartaro Emetico (6) 1' Arfenico (7). Ma alcune delle pri-

me non fembrano aver coftantementc corrifpoflo alle prefen-

tate fperanze (8), gli altri eflendo rimedj attivi troppo, e

dotati d'una eftreraa energia, capace di fconvolgere in un
momento con grave danno I' Animale Economia non man-
cano mai d'un certo grado di pericolo, ed elìgono in chi

li ufa , una prudenza e deftrezza, che non può efTer comu-
ne (g) . Io credo pertanto , che non farà cofa difcara ai Pra-

tici , eh' io richiami i loro fguardi fu d' una Pianta , che
non ha finora molto fidata la Medica attenzione, e che do-
po replicate finccrilfime fperienze mi pare, che ti potrebbe

in molti cafi foftituire alla Chinachina (leffa , ed in qualche

circoftanza eziandio meritare fu di quefia la preferenza.

(i) La Cariofillata propofta già da ìlulfe

,

e Chomel, è (lata recentemente lodata al-

[iì da Bucchave , ^a\k»^ , Callifen , Bang

,

Schoineyder , Tode , Wuldfledt , Weber , ^nj-
ew , Sturjiiafnis , Zunner , Cìein , iAnder-

•verth , ^jli ec.

(1) Lobata da Stane , CloJJìo , Gunt. . Co-

fie , Villemet , Burtin , Duplanil: Spiel-

mann , ^kerbtrg , ed

(() Lodata da MiJIÌcheìli , Zannlihell!

,

Toniedera , Spielmann , Turra , Leidenfrofl ,

Buchoix., Sabarot ,de la Veniere , Junghans,

Cofle , Villemet , Lacroix , CuJJon , Lar-

ter ec-

(4) Celebre refa dalle fperienze di ffvcfr/

,

Brande , Heyne , Wiifon , WillUny , Filler ,

\Ci:kinfon ec.

(5) Fu Ria propofto dai difcepoli di Pa-

racelfo- lo ufaioiio in feguito Srahl, ^pi-
no , i Medici d' Uratislavia , Fouchys ,

Berryat , Lajfjnne , Ferrein , Duchanoy ,

Lind , Dechaux, Schaetlik , Monro . Ri-

viere il primo , poi Hofmann , e Mets-gtr

guarirono delle ìnteimiiienti coli' Oppio ,

che pel Tepore cine le accompagnava , an-

davano nella ClafTe delle perniciofe

.

(<) Oltre una folla di Pratici che han-

no ufa IO il Tartaro emetico come evacuan-

te nelle Intermittenti con profitto , il La-»'

ttand lo ha veduto utile anche dato in ma-
niera , che non ca'icnalTe la menoma eva-

cuazione .

(7) L' Arfenico, tuttocchè Ca uno de'

pili terribili veleni , é flato vantato da Lo-

mery , Wepffer , Ciacob! , Meyer , Friccìo

,

Bayer, VCiUan , Fowler , Jenner ec.

(8) Ctfi li fono lagnali dell' inutilità del-

la Cariofillata Lund , Brandii , Cbriftopberfon,

Barfoth , Daiberg ; e Tede ftello lì è diù

dello . L' attività della corteccia del Salce

non è ftata offervata da Tode , né quelli

dell' Ippocaftano da M^hring , e Zullatti •

(s) Stork , e Borfieti Jicon d' aver vedu-

to dei mali di capo graviilìmi nati dall'

ufo dell' Oppio. I mali prodotti dall' Ar-

fenico fono egualmente gravi per tefìimonio

di Stahl , Gobi , Wnibof , Uaen , Sro'k ,

Sagar , ^uarin , Cruishank ec. e tutti i

Medici fanno quanto dannofo fia il Tartaro

emetico , fé ui'ato venga fenza le neceiTa-

rie cautele (pcITo difficili , talora impofTibi-

li ad olfervarfi da lutti

.
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Qyefla pianta Ci è la Datifca Cannabina di Linneo (io)

pianta originaria della Canèa, colà fcoperta del 1594- circa

dal Todefchinì , ma che con fomma facilità alligna fra di

noi. L'amarezza iingolare della Datifca, fuperiore a quella

della Chinachina , e fors' anche a quella della Coloquintide

indufle, ha di già molto tempo, il chiaridìmo mio Maeftro

fu Dott. Gio. Batti/hi Guattari Profeffore di Botanica in

quefta R. Univeriità di Parma a fofpettare , che contener

poteflTe un principio antifebbrile, eguale per lo meno a quel-

lo di tante altre amare piante, e fors' anche a quello flelTo

della Peruviana corteccia. Condotto da queflo analogico ar-

gomento egli fece qualche tentativo, e ne riportò il più fa-

vorevole TuccefFo . Siccome però egli non era addetto all'

efercizio della pratica Medicina , cosi limitofìi ad indurre

qualche Medico di profeffione a moltiplicare gli fperimenti

.

Malgrado la felicità colla quale la Datifca rifpofe alle con-

cepite fperanze redo tra di noi quali fepolto 1' utile rime-

dio eflendofene appena dato un cenno nella politica noflra

Gazzetta l'anno 17S1. Sembra che avendo il noftro Profef-

fore fcritto qualche cofa fu ciò ad alcuni fuoi corrilponden-

ti , e tra quelli al celebre di lui Maeflro Sig. Mar/Ìli , fode-

ro anche in Padowi fatte alcune vantaggiofe prove colla Da-

(10) Datifca Lmn. Sift. Veger.

Mj/. Cai. Peiìjntbium epuphjlium /j-

iiolit linea) ibui acutii aqualibui •

Corolla nulla

Stam. Filamenta vix ulta . ^>ithef<e ci'r-

ta 15. cùlong^t , calice multctiei longiores

,

obtufte .

Fcemirta Cai- Perianrhium hìdcnuium
deficiente tenia dente, erecìitm, minimum,
fuperum , pe'fifteni •

Cor. nulla

.

Piji. Geimen oblsogum , inferum , calice

longìui
, jìyìi irei bipartiti., breves , Jìigma-

ta fimplicia , obicnga , villo/a , longitudine

germinis

Per- Capfulj ohìonga triangularii , tri-

valvis , trìcornii , unilocularii .

Sem. nuìrerofa, parva, trijariam capfti-

l<e iongitudinaliter adiuirentia

•

Dalisca caule Itvi

.

Cannabis foUii pinnatii ilifl, C!<J>' \ 1 7-

Tomo VII

Roy. Liigd. 1 1 1 •

Cannabis lutea firtilìs ^!p. ex}!, jo».

T. >s8. Morì/. Hijì. i. p. ip. //. 8- T.

Luteola herba Jerilis Baub. Pin. loo.

Cannabis lutea eretica ^,'p. exot. i9<-

r. 2,,.

Cannabii lutea fieriUt ,.i!p. exot- so?-

T. JOO.

LuteiLz herba foliii cannMnis Baub.

Pin. loo)

Canape acquatico : Fona Deferir.. Msnte-

bald} p. Si.

Cannabina Oretica Tournef. Ccroìlar.

E radice lutea Ugnofa perenni quotannii

exfitrgunt caules ad hunanam fere altil'-t-

dinem glabri , flriati , foliii d:nati alternis ,

inferioribiis pinnaiis , foliolis plerunque bi-

jerratis . li:cidis , glabri! , impari lacero ,

fupirioribus tripartitis , iiidem integrii , lan-

ceo!atis,filoret axillara , CT teiminales/picati.

Ili
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tifca, che vengono di volo accennate dal Borjìeri nella fe-

conda edizione della fua opera fulle febbri. Ignoro fé ulte-

riori
^
tentativi fieno flati fatti , e confegnati alia pubblica

utilità

.

Io intraprefi le mie fperienze fulla Datifca nel noftro
Regio Spedale, ove era Medico aftante 1' anno 1787, e le

profeguii per tutto l'anno 1788. Per tre volte in queftofpa-
zio di tempo regnarono Epidemicamente le febbri intermit-

tenti, due volte cioè in Primavera, ed una volta in Autun-
no. Egualmente felice fu l'evento di quefie prove. Avendo
io in allora cominciati i miei viaggi , tralafciai di più ufa-

re la Datifca fino al mio ritorno, che fu l'anno 1792 , do-
po il qual tempo ne ripigliai l'ufo, e continuai a valerme-

ne , come tuttodì nella mia pratica me ne valgo con sipro-

fpero fu cce fTo , che mi è parfo degno di eflere propoflo alla

pubblica attenzione. Alcune di quefte fperienze fono ftate fat-

te neir inituto Clinico, di cui m' è affidata la direzione,

alla prefenza de' giovani Medici che v' intervengono . Il

completo di tutti gli fperimenti fatti in diverfi tempi è

troppo confìderabile , onde convenga difcendere al minuto
dettaglio, ed efporre la completa ftoria di ognuno di eflì,

il che non formerebbe che una ferie di inutili ripetizioni,

onde io mi contenterò di prefentarnei generali rifultati , nar-

rando foltanto per efiefo alcune di quelle ftorie , che per

qualche particolar circoflanza mi fembreranno meritare una

diftinta attenzione

.

Gli effetti primi fenfibili, che produr fuole la Datifca

fono divedi fecondo le diverfe circoflanze dell' infermo, cui

viene fomminiftrata , ed anche fecondo la dofe, a cui viene

efibita . Se l'infermo per una eccitabilità particolare di flo-

maco, o per la preefiftenza di (limoli faburrali nello fleffo vi-

fcere fi trovi avere qualche difpofizione al vomito, o fé la dofe

del rimedio fia un po' forte, allora quefto con facilità ecci-

tando un moto antiperiftaltico nel ventricolo promove delle

evacuazioni più o meno forti per la parte fuperiore , in

quello fomigliando alla Cinchona di S. Lucia, o a quella che

dicefi Piton , le quali fogliono egualmente produrre per po-

co il vomito . Che fé preefifla nel paziente una difpofizio-

ne alla diarrea , cioè fé una maggior eccitabilità v' abbia



Cannabina. 435

nelle inteftina , o vi fìa in effe una raccolta di ^materie

pronte ad evacuarfi, o fé la dofe fia minore , egli è allora

il feceffo, che viene promoffo dalla Datifca . Qualche volta

avviene eziandio , che entrambe le evacuazioni vengano fi-

TRuItaneamente procurate . Querta di lei azione ha fatto pen-

fare a qualcheduno, che la Cannabina agifcafulle intermittenti

colla fola fua forza draftica,per cui elimini il fomite morbofo

efiftente nelle prime vie , e che quindi convenga reftringernc

l'ufo a' que' cafi foltanto , ove una faburra da fcacciarfi pro-

duce la febbre , o la foftiene ; ove in fomma converrebbe un

Emetico 5 od un purgante. Ma quefta idea non fembra fo-

flenibile, fé fi rifletta, che molte altre volte non fi vede

feguito l'ufo della Cannabina da veruna evacuazione, ma da

foli tormini, o naufee , o da ambafce generali, e molte vol-

te fi vede anche rotto il periodo febbrile fenza averfi altro

fegno manifeflo della di lei azione.

Alcune volte mi è anche avvenuto di offervare , che

fotto r ufo della Datifca il numero delle pulfazioni arterio-

fe fi accrefce fenfibiimente per modo, che nel tempo fleffo

d' una perfetta Apiredia manifeftata dall' affohita mancanza

di ogni altro fintomo di febbre, e dal regolar compimento
di ogni funzione, il folo polfo è di maniera tale frequente,

che fi direbbe febbrile , fé la frequenza fola baltaffe a darle

un tal carattere, come già lo pretefero alcuni fifltmatici

.

La prima volta , eh' io offervai quello fenomeno fi fu in un
Quartanario , di cui ecco la ftoria

.

Un giovine di venti anni circa cominciò nell' Autun-
no dell' anno 1787 ad affoggettarfi ad una gagliarda febbre

quartana, che gli durò tutto il feguente inverno, e buona
parte della primavera del 17S8. Egli prefe fui principio una
confiderabile quantità di Chinachina, dalla quale non ritraf-

fe il menomo vantaggio. Effendofi fcoperto in coflui un
notabile accrefcimento del volume della milza, cominciò a

far ufo di bocconi di Rabarbaro, fapone , terra fogliata ec.

e ne fegu'i l'ufo collantemente tutto l'inverno, e parte del-

la primavera, ma pur fenza prò, effendofi anzi ridotto d'un

color giallaftro, cachetico , e privo di forze. In quello (la-

to egli cominciò a far ufo dilla Datjfca . Il primo giorno

quella gli produfle del vomito, dopo il quale però profegul

I i i ij
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Ja quartana immutabile il fuo corfo. Gli fi continuò a dar

il rimedio, ma a dofe minore, ficchè non gli producea ve-

runa evacuazione, ma folo un interno tumulto, che gli gi-

rava per le interina. Sotto 1' ufo continuato di quello fé

gli fece il polfo frequente ne' due giorni liberi egualmente
,

che nel dì dell' accelTo . A giudicar dal folo polfo iì fareb-

be foflenuto , che la febbre fi era fatta continua , ma nel tem-
po n-efTo tutti gli altri fintomi indicavan anzi efler quella

finita. Si dileguò il fenfo di freddo, che folea precederne gli

accefll : alla lafiezza , ed al malelFere fottentrò un interno

fenfo di fanità, il colorito fi fece migliore, riacquiftò le

perdute forze , e proteftando di fentirfi tanto fano
, quanto

'altra volta mai in vita fua , fi rimife , fempre fulfiftcndo la

ftefia frequenza di polfo, al fuo ordinario travaglio. Io Io

rividdi qualche mefe dopo, mi raccontò d' eflere il-ato fem-

pre afi'ai bene : gli toccai il polfo , e lo trovai ridotto alla

naturale frequenza; la mil^a erafi alcun poco Imuiuita di

mole, ma non. del tutto.

Qijefla oilervazione unita ad altre affatto ùmili, ch'io

qui tralafcio per brevità, non fembrerebbero forfè provare,

che la Datifca ha la proprietà di efercitarc in alcuni cafi

un' azione particolare eccitante fui fiffema arteriofo^ Azio-

ne, che farebbe precifamente l'inverfa di quella» che eferci-

tar fogHono in certi cafi fui fifiema medcfimo la Digitate

purpurea L. e il B^ododendron Chnfantcmum L. , dall' ufo del-

ie quali piante le pulfazioni arteriofe lì fono vedute acqui-

ftare una rarità confiderabililfima ^ E qualora col mezzo di

moltiplicate ofiervazioni (ì folfe arrivato a conofcere , e di-

flinguer bene le circoflanze particolari , nelle quali quella

diverfa azione ha luogo, non fc ne potrebbe forfè trarre

un buon partito, ufando la Datifca, qualunque volta il Cx-

fìema arteriofo peccafie per inerzia, e languor d'azione, e

folle indicato, l'animarlo , e l'eccitarlo anche ad azion feb-

brile, come fé ne potrebbero forfè giovevolmente colle altre

due piante reprimere, e rallentare i movimenti precipitoli .'

Non mi è accaduto di ofiervare , che la Datifca abbia

alcuna azione decifa falle vie dell'urina, onde ne promova,

o ne rallenti il corfo, come ho provato averla la China-

china in una mia Diifertazione ftampata queft'anno a Pa-
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TÌa . Così neppure ho io veduto copiofi fudori , od altro fe-

nomeno che indicafle un'azione polìtiva della Cannabina ful-

]a cute: foltanto in alcuni rari caiì , cui riferirò di fotto ,

mi è avvenuto di vedere qualche eruzione cutanea feguir 1'

elibizione della fìeffa

.

O lia però , che la Datifca produca qualcheduno degli

accennati fenllbili effetti , o ne produca diverfì nello ftellb

infermo, ovvero anche non ne produca alcuno; il rifultato

però più coftante delle mie oirervazioni fi è, che efta riefce

beniflimo a troncare il corlb delle febbri intermittenti . Qual-

che volta la prima, o la feconda dofe di efla bafta all'inten-

to: qualche volta è neceflaria la quinta, o la fefta. Ho an-

che veduto, che alcune volte la febbre viene immediatamen-
te troncata: alcune altre volte continua dopo l'interruzione

del rimedio per due, o tre parofTifmi , indi fenza bifogno di

ulteriori dofi , fvanifce . Delle febbri di qualunque forza, di

qualunque tipo , cotidiano , terzanarie, quartanario hanno
egualmente ceduto . La Cannabina ha domato delle febbri, che

da quattro, fei , fin otto meli relìftevano oflinate a qualun-

que rimedio, ed a qualunque metodo, ed allo fteflb fpecifi-

co del Perà.

Affine però di ottener dalla Datifca tutto il vantaggio
deliderato , e di elfer certi della di lei azione fanatrice , è
cofa fommamente neceffaria :1 rilìringerne 1' ufo entro i fuoi

giufli limiti, e non già conliderarla come un immancabile
univerfale fpecifìco . La Chinachina anch' efTa riefce inutile,

anzi dannofo rimedio nelle mani di chi ne generalizza di

troppo la prefcrizione , onde nacquero i tanti mal intefi bia-

fimi, ed il difcredito ingiuilo , in cui era caduta preffo molti,
maffime ne' primi tempi, in cui cominciò ad effer in voga.

E' neceffario divider co' buoni pratici le febbri periodi-

che ed intermittenti in due claffi, le vere cioè, che diconfì

anche legittime, o primarie, e le fpurie , che chiamanfi an-

che fintomatiche , o fecondarle, divifìone fu cui ha partico-

larmente inlìffito il Celebre Sig. Frank nel fuo Opufcolo d^

Ordinandis morborum periodicorum familiìs . Nella prima clal-

fe vengono comprefe quelle intermittenti particolarmente ,

che nafcono da' Miafmi paludoli , e che regnano per lo piìi

epidemicamente : nella feconda poi vi Hanno quelle , che fo-
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no legate all'efiftenza d'un altro vizio della macchina, co-

me il Celtico, r Etico, lo Scorbutico ec. il quale quafi

caufa e fomite permanente le fviluppa, e mantiene. Siccome
egli è alle febbri della prima clafTe , alle vere cioè , e pri-

marie , che r utilità della Peruviana fcorza è limitata, cosi

in ede foltanto può contarli molto full' attività , ed efficacia

della Cannabina . Prefentandoli una febbre di quefta clafle ,

qualunque fia il tipo, ch'efFa verta, e qualunque ne fia la

forza , fé fia ben pura , e fcevra da complicazioni , egli è ben
noto , che il Medico può prometterfi con fondata ficurezza

di troncarne immantinente il corfo colla Chinachina : e par-

mi poter dedurre dalie mie fperienze , che lo flefTo felice

evento può afpettarfi dalla Datifca : almeno le eccezioni a

quefta regola, che ho incontrate nel corfo della mia pratica,

fono affai poche, e forfè dipendenti dal non aver potuto
fcoprire qualche latente circoltanza, per cui la febbre appar-

tenere alla feconda claffe, anziché alla prima. Nel cafo

poi, che qualche complicazione unitamente li prefenti , co-

me fé la febbre attacchi un corpo affetto d'una flogiflica

diateli , o d' una flogoll parziale , oppure che abbia le prime

vie imbarazzate da gaftrico fmegma, è fentimento comune
de' migliori Scrittori, che convien meglio levar tali compli-

cazioni prima di accingerli a fopprimer la febbre colla Chi-

nachina, a meno che delle circoftanze imperiofe, quali fono

quelle d'una febbre perniciofa , non isforzino a porgere un

prematuro , ma necellario foccorfo : e quefta fteffa regola

conviene applicarla efattamente all' ufo della Datifca ( ii )•

( n ) Il Bro-vvn negli Elemtrtti di Me- fenza numero colle purghe , e cogli Emeti-

dhina al Paragrafo «so. rigetta e cerca di ci : quando i farti Medici a folla ci pre-

diftruggere cutte quelle idee, che fono quel- feniano le Storie di Epidemie intiere , ove

le de' pili accreditati Scrittori , e ftabilifce gli Ammalali , ne' quali lì premetteva la pur-

per generale AlTìoma , che mai può nelle ga , o 1' Emetico, ottenevan fuhiio o pace ,

intermittenti convenire il falaifo , e mai o tregua dalle febbri , che li affliggevano ,

la piugagione , perchè a' mali Aftenici, fot- laddove quelli , ne' quali li irafcuravano

to la qual clalfe gli piace di collocar le in- quelle evacuazioni , e li ufava la Cortec-

termittenti , non polTono mai elTere che no- eia , o qualche altro metodo , erano piti fe-

civi i rimedi debilitanti . Ma quando pref- rocemente , e pia lungamente maltrattati ,

foche tutti i Pratici, comiaciando da Ippo- come mai può crederli a BroWn l'alTerzioii

crate , Celfj , ^Afclepiade , e venendo a fua gettata sì francamente al Paragrafo «5 s.

Thompfon , Baumei , Melari ec. ci alTerifco- che Omne purgjtioais genui , qmùei ejus

Ilo fantamente di aver curate interraitienti ferkulum falìum efi , haui amiiigtnt nox^
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Nel cafo d'una generale infiammatoria diatefi , la tonica for-

za della Cannabina tendendo ad accrefcere la diateli ftefla

potrebbe portarla ad un grado pericolofo, e l'urto di efla

potrebbe produrre qualche fconcerto; onde è prudente regola

il premettere all'ufo di elTa uno, o più Salaffi , e di fervir-

fi di quella parte di regime antiflogiftico , o debilitante,

che la particolar (ituazione dell'infermo fuggerifce.

Le flogoli limitate di qualche vifcere , o di qualche al-

tra parte, che complicanfi talora alle intermittenti, fono di

due claffi, acute cioè, e croniche. Tanto nelle une, quanto

nelle altre fi deve indagare per mezzo de' fegni proprj indi-

cati da tutti i buoni pratici, fé fieno efle dipendenti dalla

caufa ftefia, che produce la f;;bbre, oppure fé ne fieno fepa-

rate , e formino una malattia a parte. Nel primo cafo fap-

piamo che la Chinachina toglie beniflìmo e la febbre, e la

complicazione unitavi; e dei Pratici valenti, come Sarcane

,

Cleghoru , Medicus ce. col mezzo di quefla hanno falvati i

loro infermi da feroci acute infiammazioni di qualche vifce-

re , come giornalmente i buoni OfTervatori riconofcono ef-

fer dalla Chinachina flefia vinte aflleme colle intermittenti

anche le croniche flogofi del fegato , della milza te. che le

accompagnano, e che conofciute vengono coli' erroneo voca-

bolo di Oftruzioni (12). Nel fecondo cafo poi fappiamo , che

t]fe dtprebenditur ? E quando noi fappiamo,

che fenza parlar di Botalio , di Chomel , e

de' loro feguaci , clie lian generalizzato an-

che di troppo il principio di curar leinter-

miitenti col falalFo, e fenza valutar 1' ufo

generale , che v' ha in alcuni Paeli , come
uelV Olanda al dir di Fordyct , di curarle

colla (ola lancetta, e col nitro, tutti i pia

finceri Scrittori ci afficurano di aver ofler-

Tato elTer il falatfo un ottimo limedio , fé

non capace di toglier intieramente da per fa

fole la febbre , almeno coadiuvante moltif-

limo r azione degli altri rimedi : quando
fappiamo che Sen^c , Lautter , Ricba , Bou-

cbcr , e cento altri Pratici han veduto del-

le petiodiche che coi falafTì (! curavano fa-

cilmente, ommelTi quefii diventavano con-

linue , e rapidamente uccidevano gli irifer.

mi , cofa mai giudicare dell' altra alTerzio-

re Browniana egualmente ardita , che fan-

tuìnii detrjiShncst xix quìftjHam fanui vel

tentavit 7 Quefli non fono i foli punti , ne*

quali il fiftema di Brovvn mi pare in op-

poiìzione non già colle Teorie , o colle opi-

nioni di tutti gli altri Scrittori , le quali

potrebbero effer pretti pregiudizi malgrado

la loro amichila , ed univerfaliià , ma coi

fatti i più femplici , i piò coftanti , che non
poffono negarli fenza rovefciar a cap.iccio

il fondamento più certo della Medica Scien-

za , r Ojfervai-ionc

(li) Il nome d' Ostruzione , che rl-ienfi

tuti' ora nelle Scuole , deriva dalla antica

fuppofizìone d' un lentore, d' una vilco/ìrà

del fangue , per cui arreftandofì ne' canali

mip'mi vflfcolari drl feeato, o della milza,

di qualunque altro vifcere , ne oftrui/Te

le boccuccie , li rende/Te impermeabili , e

formalle quivi u'i oftacolo alla libera circo-

lazione . Al di d'oegi è artai generalmente

riconofciuta 1' infurtìftenza di que.lo lento-

re, di quefl' arreflo , e la Patologia , che
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la Chinachina intempeftivamente ufata riefce nociva , ed Ha-
Jc'nohrl , Bouchcr ^ Kirkland ed altri ci hanno lafciato ftorie

di intermittenti complicate con flogoll acute locali , delle

quali la cura richiedeva i falaffi, ed il regime antiflogiftico,

e la Chinachina o mai, o fol tardi conveniva, come gior-

nalmente veggonlì le croniche flogofi de'vifceri accrefcerlì

fotto l'ufo di quefta , data per troncar l'unitavi intermit-

tente. Le fleffe regole fono affolutamente da feguirli nell'

amminiftrazione della Datifca , e con tanto maggior preci-

fione, quanto l'energia, e l'urto di quefta eflendo maggiore

di quello della Corteccia, gli fconcerti , e le confeguenze

potrebbero efferne più gravi

.

Nel cafo , in cui gaftriche faburre fieno unite alla pe-

riodica febbre, e ne formino una complicazione, la Datifca

ha un decifo vantaggio fulla ftefra Chinachina . Siccome que-

lla deve in tal cafo effere fempre preceduta da qualche eme-
tico, o purgante, che fgombri le prime vie, e faciliti, e

renda efficace la di lei azione, cosi la Datifca, che ha la

proprietà di fervir in tali ciicoftanze da ottimo rimedio èva-

deriva l'origine de' morbi dalla craflfìzie, o

tenuità dcgii umori , é rancida , ed ami-
qiiata. Eppure lì litiene mtt' ora il vocabo-

lo di Ortruzione, che ad elTa immediata-
mente li appoggia , e ne rifveglia qi:aii ne-

ceirariameiiie l'idea; ei in confeguenza di

quello convien ritenerne degli altri ancora.

Le Oftiuzioni prefentano per indicazione di

deoftrulre , aprire i canalicoli chiuli, e fo-

no perciò indicati i rimedj deolìruenti , a-

periiivi, incidenti , rilolventi ec. Indicazio-

ne, ed indicati non meno ipotetici, e fal-

laci : cesi la Patologia , e la terapeutica di

quefti mali non fono die rumanzefche .

Qiianto mai farebbe deiideiabile una rifor-

ma nella viziofa nomenclatura della Medi-
ca Scienza, e quanto lodevoli fono , e de-

gni d' incoraggimento gli sforzi di que' Mo-
derni che r han tentata .' Io per me guardo
le malattie chiamate ifolgarmeiite OflrutLio-

m , come femplici croniche flogoli de' vilce-

ri . Io fcno iiidoito a cosi penfaie dal com-
pleflb de' fintomi, die fono gli fledì d'ogni

altra infiammazione: vale a dire l'intume-
fcenza della parte, l'accrefJmento dei di

lei vali cffervaiQ da ìViitìam Kunier , e

dal Kex.U , lo fviluppo della di lei cellula-

re notato dal Tejìa , il dolore , che alle

volte ivi li fa feniire , e li fentirebbe piti

fpelT) ancora , le qiiefti vifceri non avelfe-

lo una fpecie d' indolenza , per cui nelle

ftefle più acute inhaminazioni danno pochlf-

limi , o nelfun fegno di fenfiiività . Non
potreliber forfè ridurli qua le accrefciute

pulfazioni della Milza offcrvate da Tuipio ?

Io fono confermato in quello fentimenio

dalle terminazioni di quefti mali , analoghe

pure a quelle delle Infiammazioni , cioè rilo-

luzione, fuppurazione , fcirro , Idrcp; , gan-

grena. Si aggiunge in line a tutto ciò il

riflelTo , che tutti i rimeJj decantati fotto

il nome di deoftruenii , incidenti ec. non

polTono conllderarli folto un pjnio di vifla

pili femplice di quello di leggeri ftimolanti ,

capaci di mantenere pel lungo tempo , per

cui foglionli ufare, un punto d' irritazione

nel tubo inteftinale, atto a formare una

falutare rivullione dell' azione delle forze

della vita dal vifcere affetto ; Iucche for-

ma una delle indicazioni piti ragionate e

pili utili in tutte le croniche infiammazioni.
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cuante, riempie da fé fola tutte le indicazioni , e rifparmia

all'infermo la moltiplicità , ed il cambiamento de' rimedj

,

che gli riefce di aggravio, fé povero, o di noja fé naufea-

bondo , o delicato.

Diverfo è l'affare trattandoli delle febbri della feconda

claffe . Come in effe la Peruviana corteccia è fiata trovata

collantemente o di neduno, o d' un accidentale vantaggio,

così nulla , o poco fembra che afpettar fi poffa di bene dal-

la Datifca. Quefta claffe in fatti è un'unione maliffimo in-

tefa di febbri accozzate infìeme per una ingannevole efterna

fomiglianza del tipo, e della forma apparente, ma che fo-

ro realmente tra di loro differentiffune quanto al fondo , ed

air intima loro natura. La febbre intermittente legata ad

un ulcere, o ad un tubercolo polmonare, quella che è fofte-

nuta dalla Diatcfi venerea , e così le altre fecondarle appar-

tengono effenzialmente a delie fpecie di mali diverliflimi , né

poffono che per illufione Nofologica unirfì fotte una fola

claffe, e richiedono perciò dei metodi di cura affatto diver-

fì . E come potrebbe ragionevolmente efigerfi dalla Cincho-

na , o dalla Datifca, che foffe Io fpecifico egualmente del

vizio venereo, dell' Ulcerofo, dello Scorbutico ec.

Quantunque però il vero, e convenevole metodo di trat-

tare le febbri fecondarle fia quello di diriger le vifie cura-

tive alle rifpettive cagioni, e cercar di togliere il vizio fpe-

cifico, che le foftiene
,
pure non voglio tralafciar di qui rac-

contare alcune florie di intermittenti di quella fpecie , nelle

quali la Datifca ha prodotto del vantaggio.

Un giovane , che qualche mefe prima avea avuta la

rogna, da cui era guarito medianti le unzioni fatte coli' un-
guento di Zolfo, fu affalito da una terzana. Dopo il fecon-

do paroffifmo di quefta , ei prefe la Datifca , che non pro-

duffe in lui alcun fenfibile fenomeno: folo la febbre non tor-

nò più, ed in vece egli copriffi a tutti due i carpi di puflole

fcabbiofe della fleffiffima qualità delle prime, che dopo qual-

che giorno cominciaronfi a perdere, e con una leggeriffima

unzione fi dileguarono affatto.

Una donna di cinquant' anni fu affalita da una doppia

terzana allo fcomparir d' una rogna , cui avea adoperato 1'

olio irritante del Leandro. La prima dofe , che pigliò di

Tomo VII. Klsk
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ché minore . Siccome il vomito la fconcertava affai , fen-

zaclic la febbre perdeffe punto di forza , cos'i fu fcemata di

nuovo la dofe, e vi fu unito un poco di fciloppo di Papa-

veri . In quefta guifa continuò l' ufo del rimedio per pochi

giorni , dopo di che la febbre fcomparve , fenzachè però

fortifle alcuna eruzione.

Un altro giovine, che avea una terzana, avendo dopo
il quarto accefTo prefa la Datifca, ne reftò libero fenza fen-

tirne il menomo incomodo: folo gli fi fece ad ambi i carpi

un'eruzione copiofa di minute pulToIe piene d'una bianca

linfa, raflòmigliantiffime a quelle della fcabbia , non però

pruriginofe, che poi da per fé fvanirono. Ei dilTe di non
aver mai avuta alcuna malattia di pelle.

Un poftiglione era affai mal ridotto da una terzana fe-

roce , che da due meli lo tormentava. Eflbndogli flati fen-

za verun profìtto ammini(hati da un altro Medico molti ri-

medi , tra' quali una confiderevol dofe di Chinachina , io

volli tentar la Datifca.

Quefta gli diede qualche poco d' interna agitazione , e

produrle qualche leggero fcarico di ventre. Ma il rimarche-

vole fi è, che la fera in cui fi afpettava T accedo, queflo

affatto mancò, ed in vece fi manifeftarono delle doglie acer-

biffime a tutte le articolazioni. Allora l'infermo confefsò ciò

che dapprima avea fempre taciuto, cioè, ch'egli avea da

principio una Gonorrea, la quale fotto l'ufo di certi irri-

tanti iniezioni fattegli da un Chirurgo erafi iftantaneamente

arredata : che a quello arrefto erano fucceduti fenza interval-

lo dolori articolari fomiglianti a quelli, che attualmente io

affliggevano , e che al celiar di quefti avea fatta la fua com-

parfa la febbre . Dopo la quale confefiione guardandoli que-

fta (uccefllone di mali , e l' artritide IfeiTii come dipendente

dallo fteflo principio celtico, fu ufato l'Oppio, col quale

guarì perfettamente.

Qiiantunque in quefti cafi la febbre appartenefte alla fe-

conda clafl'e , delle fpurie cioè, o fecondar.e, e però fenlibile

il vantaggio, che dalla Datifca l\ ottenne. Non potrebbe!]

adunque col moltiplicar cautamente le Olfervazioni fperar di

rinvenire, e determinare con prccifione dei cafi di febbri
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fpurie, alle quali potede convenire vittoriofamente la Dati-

fca? Le forti fcofle eccitatrici, che quefta porta fulle prime

vie, e che quindi fi diffondono per tutta la Macchina, e

ne aiterano, e ne invertono i movimenti, e le azioni, non

promettono forfè
,
qualora lieno a propofito concertate , di

produrre de'falutari cangiamenti, non ifperabili dalla Peru-

viana corteccia?

La maniera ordinaria, della quale io foglio fervirmi

nell'amminiftrar la Datifca, fi è di darla in fofianza , vale

a dire di ufar la polvere delle foglie ben diffeccate . La dofe

ne è da uno icrupolo alla mezza dramma, che fi ripete per

tre, o quattro mattine. Quantunque il volume di qucfto ri-

medio fia pochiffimo confiderabile, pure chi volefie dimi-

nuirlo ancora, potrebbe fervirfi dell' efiratto

.

Se ne formano pillole di tre grani per cadauna con

grano di polvere ; e dandone dalle tre alle fei per diverfa

mattine fé ne hanno gli fcedì vantaggi , a riferva foltanto di

efler un pò pili tardivi. Siccome poi l' eftratto dopo lo fpa-

zio d'un anno perde di fua forza, così dopo detto termi-

ne fa d'uopo formar ogni pillola di quattro grani di eftrat-

to con due di polvere. In fine per chi amaffe meglio di

prender il rimedio fotto la forma liquida, può ufarfi l' infu-

fione fatta coll'erba frefca , la cui dofe è dalla mezza oncia

lino ad un' oncia .

Le recidive de' febbricitanti trattati colla Datifca fono

ftate affai poche, e mi fono fembrate in proporzione più

rare di quelle, che accadono fotto l'uio della Chinachina

.

E' quefio un altro titolo, per cui io rinuovo i miei voti,

affinchè altri Medici dotati di penetrazione, e di Ipirito of-

fervatore vogliano metter alla prova la Datifca , onde con-
fermandofene le falutari proprietà rendafi piìi comune Tufo
di un rimedio sì commodo , e di sì poco difpendio

.

Kkk ij
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DELLA LEGGE
D immutabile capacita , e nece^arìa contrarietà di

eccejj'of e difetto di elettricità negli oppofti lati

del vetro , e di altro flrato refiftente fuppofta da

Franklin per la fpiega%ione della carica , e del^

la [carica elettrica nella boccia Leidenfe ,

Del P. Carlo Barletti.

HElla ipotefi immaginata per ifpiegare la carica, e Io

fcoppio della boccia Leidenfe, quella perfetta eguaglianza di

contraria elettricità negli oppofti Iati del vetro [a] non per

altra ragione fu alTunta da Franklin, fé non perchè ftabilì

da principio per legge immutabile, e propria di ogni flrato,

o lamina di vetro, che foffe necelTariamente in ciafcuno di

quegli ftrati o lamine certa quantità di elettrico fluido, che

ne efaurilTe la capacità , e ne coflituiflTe il naturale equili-

brio. Finche tale quantità rimane con perfetta cgualianza

divifa fra quelle due oppofle facce del vetro , ficcome è per-

ciò in perfetto equilibrio, non porge alcun fegno della fua

efiftenza. Qualora però in qualfivoglia modo viene accre-

fciuta, o tolta in una di quelle oppofte facce qualche por-

zione di elettrico fluido, non rimane con ciò alterata punto

né la naturale capacità del vetro, né la quantità (Iella del-

la naturale fua elettricità ; che an/i non accade nell' una

,

e neir altra faccia fé non un femplice cambiamento di luo-

go dell' elettrico fluido preeliflente. Talché quanto di que-

llo fluido fi toglie, o accrefce in una faccia , altrettanto

appunto, anzi quello ftefTo deve o accrefcerfì ,o toglierli nell'

oppofta faccia dello fleffa vetro. Indi ne rifulta l'ecceflb in

(a) Di quefta pane Jella Franklie!a:i-t Voi. IV. pag. }o+. dì quefte Memorie di

ifostli vedi la À^iilsitazioue tahblicaii ;icl Matcmaiiat , e FijU»-
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una eguale al difetto nell'altra faccia; ed in quello cambia-

mento di luogo, e neir eccefib , o difetto corrifpondente , e

non in verun altro incremento di elettricità confiftc la ca-

rica ( Franklin Op. Voi. I. Lettera 4. n. 8. e 13. ) a tal

fegno, che perfino il nome di carica non è che improprio

( Ivi n. 12. ) come efpreflfamente dichiara Franklin mede-

fimo. Comunque fi prefti il vetro a fiflatto cambiamento di

luogo della naturale fua elettricità, non muta però con que- •

{lo né l'afloluta fua capacità, né la quantità fielfa di elet-

tricità, che è fua propria; che anzi la ritiene con forza, e

oJìinaz.ione ( Ivi n. 14. ). Indi febbene in tale flato fia nel

vetro una faccia piena, e pronta a rigettare T altra vuota ,

ed ellremamente affamata: con tutto ciò la prima non ne

rigetterà mai la menoma particella, fé non può quella ndh

fieffo iftante riceverfi dall'altra oppofla ; né quella ne riceve-

rà giammai un punto, un atomo folo , che non proceda

nello jlejjo iftante da quella prima faccia ( Ivi n. \x. ) . Ed
in quella iflantanea rertituzione , o circolazione al naturale

luogo di ciafcuna parte della elettricità del vetro confifte la

fcarica , e lo fcoppjo della boccia Leidenfe.

Non mi fermerò qui fui vecchio errore di neceflità del

moto iflantaneo introdotto non già fu qualche nuova fem-

bianza di vero (poiché in realtà l'elettricità lì propaga con

rapidità bensì grandifllma , fempre però con fucceffione di

luogo, e di tempo ) ma derivato unicamente dal luppofto

principio d' inalterabile capacità, e d' indomabile odinazio-

ne del vetro a non cangiare nemmeno per un impercettibile

momento né in più, né in meno, ma permettere foltanto

mutazione di luogo, e femplice trafporto nella naturale iua

dol'e di elettricità. Qiiella necelTaria confeguenza di moto
illantaneo riconofciuta da Franklin medelinio avrebbe dovu-

to efiere fufficientilTima per indicale la fallirà dell' ipotcfi .

Non parlerò della morale feverilfima di queflo fluido

ridondante, per fé flefib attiviflìmo, mercé la quale non vi

è mezzo, né via di farlo fpendere un atomo folo della fua

foflanza , le non lo riraborfa nell' iflante mcdellmo all' op-

pofta faccia del vetro, che ne è la proprietaria, e creditri-

ce ; né della fcrupolofità più che eroica della faccia vuota,

e affamata a non volerli rillorarc nemmeno per un iflan-
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te , neppur d' una ftilh di altra elettricità, fé non della
fua propria , la quale fta nell' oppofla faccia ftruggendofi in-
darno di pari ardore per fatollarla . Sono quefte idee mora-
li contrarie a tutti i notillimi fenomeni delle chimiche affi~

nità fottilmente bensì, ma infelicemente applicate alla Fiiì-

ca .fecondo 1' antico ftile delle caufe finali

.

Nulla dirò dell'intera , e piena azione, che in quefta
lotta di deliderj , e di elìgenze fi fa palTare attraverfo tutta la

grolTerza del vetro fenza la minima diminuzione, e reliden-
za per cacciare, o trarre dall' oppofta faccia la quantità
eguale di fluido, che accorre, o parte dall' altra. Mentre
in tutte le fìlìche idee il mezzo reiiflente non può a meno
di non caufare qualche diminuzione di forza , e di effetto in

proporzione della fua capacità a reliftere ; e qui che lì fup-

pone il vetro impermeabile , dovrebbe eftinguerla interamen-
te. Lafceremo ai Metafifici la gloria di conciliare 1' im-
permeabilità del vetro colla fuppofta eguaglianza di mutua
azione tra le oppofte fue facce; giacche non avendo né la

prima, né la feconda veruna realtà, farebbe la loro conci-
liazione poco ad un Fifico gloriofa.

Farò un folo cenno della infigne contraddizione, che a
me fcmbra palpabile, benché da altri che io fappia non
oflérvata , nella proporzione ftelTa della carica fecondo la

Franklimana fuppoiìzione. Rifìede nella due oppofte facce

del vetro naturalmente eguale dofe di elettricità. Qualunque
caufa ne accrefca , o ne tolga in una faccia , deve in propor-
zione cavarla, o tramandarla fuU'oppofta faccia. Ora io dico

quella caufa, che la toglie, o la tramanda fuH'oppofta faccia , do-

vrà certamente far per lo meno tanta azione fulla faccia Reffa ,
nella quale opera immediatamente, quanta ne fa full'.oppo-

fla ( prefcindo qui dal nodo di reiiftenza , e d' impermeabi-
lità più fopra notaro' ) . Se dunque nell' oppofta faccia toglit

o manda una data parte della naturale dofe di elettricità ,

anche in quella, ove da principio, e per natura era a quel-

la eguale, dovrà toglierne, o rimetterne altrettanta. Il che-

fé n nega, rimane la forza inducente, o eccitante l'elettri-

cità fenza verun eilérto fulla faccia immediatamente foggetta

air azione fua, e fi eftende in vece intera foltanto nell' op-
pofta faccia 5 a cui è intermedia la fuppofta impermeabile fo-
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danza del vetro . Che le anche in quefta prima faccia toglie

o rimette elettricità proporzionata alla forza eccitante, cer-

co dove la mandi, o d'onde la tolga? Poiché fé la manda
fimilmente nell' oppofta faccia, o indi la toglie, la permu-

tazione farà reciproca ; né per tale vicendevole progredìonc

vi farà giammai il pretefo ecceflb, o difetto per cambia-

mento di luogo.

Se in fine Ci nega quefla reciproca tratta , e traflunzione ,

allora la progrefTione dell' eccedo, e del difetto non può

né procedere, né pare altrimenti, come (i fuppone in fempli-

ce ragione della parte tolta , o tramandata dalla prima all'

oppofta faccia , in cui comincia la ferie ; ma forza é , che

qui crefca , o fcemi in ragione fempre dupla . Poiché ol-

tre la parte tratta, o trafmeda dalla prima nell' oppofl-a

faccia, rimane in quefta , o in quella di più la parte cor-

rifpondente, che non può non elfervi , e frattanto non Ci

vuole nò tramandata, né tolta. Sia per efempio la natura-

le dofe di elettricità in ciafcuna faccia eguale a dieci. Non
poflb torre da quella faccia una decima, e riportarla in

quefta fenza che in quefta non monti ad undeci, e là non
reftino che nove; e non fia perciò la differenza eguale a due.

E (ìmilmente togliendo la feconda parte là refteranno otto,

e qui laranno dodeci ; e farà perciò la difterenza eguale a

quattro; e cosi in feguito. E nella reftituzione all' oppofto,

in cui confiftc la fcarica , non ne ripafferà giammai fc non
la metà. Il che farebbe ripugnante non folo ai fenomeni,
ma anche alla ftiefta Fra'fiMiniana fuppolizione della fcarica

eguale alla carica

.

Immaginò taluno di prevenir quello nodo paragonando
Ja pofìtiva, e la negativa elettricità alle polìtive, e negati-

. ve quantità matematiche fenza riflettere , che il comune
'limite di codefte matematiche quantità è il zero; onde la

natura di ciafcuna rifulta direttamente contraria alla natura

dell' altra. Quando per oppofto il comune limite delle due

elettricità confifte nell'eguale diftribuzione di una ftefta iden-

tica quantità; e in fomma poi dal femplice trafporto di una
parte full' altra, che era in prima eguale, li verrebbe far

nafcere e la contraria loro natura, e la coftante ragione di

eguaglianza nella loro contrarietà.
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Vi fu perfino chi volle fpiegar 1' andamento della pofi-

tiva, e negativa elettricità colle idee delle matematiche fe-

rie convergenti, e divergenti; e prefentò cosi l' inudito con^
fronte di quantità aftratte , che hanno per eflenza il caratte-

re di non pervenire giammai ne' loro termini a perfetta egua-
glianza, colla filica idea delle contrarie elettricità, che per
natura fupporre Ci vogliono perfettamente eguali

.

Quando io rifletto a fimili condizioni d' ipotefi , e dì

principi, che di leggieri fi ricevono, e ii rendono dominanti
prefFo il bel mondo de'Fifici, non pofib a meno di non ri-

conofcere anche nelle fcienze una certa vertigine non molto
diffimile da quella, che regge con perpetue vicende il gufto

per le nuove mode , e per le cofe di eflraneo , e rimoto

paefe

.

Ciò non pertanto comparve da principio si ingegno-

fa r analifi propofta da Franklin della boccia Leidenfe ,

ed abbagliò per tal modo colla femplicità delle combinazio-

ni , alle quali appoggiò quel fuo principio, donde la fpiega-

zione di quel maravigliofo fenomeno derivò , che come fem-

bravano direttamente compierne l'induzione, cosi neppure il

fofpetto lafciavano di alcun lato debole , per cui poteHero

riRringerfi , o limitarli , non che abbatterli. Se non vi è cir-

colo di conduttori tra la faccia, che caricar fi vuole, e l' op-

poda faccia del vetro , è vano ogni sforzo per indurre la

carica. Similmente fé non vi è circolo di conduttori tra la

faccia caricata , e 1' oppofta faccia del vetro, è vano ogni

sforzo per ottenere lo fcoppio . Come dunque potrà quel prin-

cipio pretenderfi fallace, e contradittorioì Perchè dovrà il ge-

nio, e la perfuazione per sì femplice, e felice ipoted parago-

narli al frivolo gufto delle mode, e delle ftraniere novità? Non
per altro, a dirlo in breve, e apertamente, fé non perchè

diverfa è 1' apparenza dalla realtà: perchè quella induzione di

fperienze non corrifponde altrimenti al principio introdotto;

perchè in fine quelle combinazioni ingegnofe fono imperfet-

te , e non compiono 1' analifi del propofio fenomeno.
Per efporre con chiarezza , ed evidenza quefte mie ri-

flefiioni gioverà partirle in tre articoli ; e dimoftrerò nel pri-

mo che r idea di femplice circolazione d' un fliuido è pre-

caria 5 né deriva altrimenti dalle Franklinianc fperienze .

Precarie
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Precarie dimoflrerò nel fecondo articolo le confeguenze del

Frankliniano principio , né in verun modo corrifpondenti

air ingenua efprefllone delle fperienze medefime. Proverò in

fine, che non è altrimenti necelTario l'intervento di oppofti

lati del vetro per avere la carica , e lo fcoppio ; e produr-

rò un nuovo genere di carica , e di fcoppio elettrico mono-
pleuro , e autopleuro fomigliante al dipleuro finora noto.

ARTICOLO PRIMO
L' idea di femplice circoìa'^ione dì un fluido e pre-

caria , e non deriva altrimenti dalle

Franckliniane fperienze

,

Ne occorre qui ripetere le Franklìniane combinazioni

,

cTie nel principio di quefla memoria riferite abbiamo fedel-

mente colle iftefle efpredioni del celebre Autore. Per poco

che ad effe fi rifletta con ufo di analitica Logica, anzi che

con fintetico criterio, come nelle mode appunto fa per co-

ftume la moltitudine degli uomini, indicano quelle pur be-

ne certa corrifpondenza di azione fra 1' una , e 1' altra op-

pofta fuperficie del vetro tanto nell' atto , che 11 carica

,

quanto nell'atto, che lo fcoppio fuccede ; ma non moftrano

per verun conto d'onde nafca fiifatta corrifpondenza, e non
è fé non giuoco di prevenuta immaginazione il derivar quel-

la corrifpondenza dalla pretefa circolazione; ed è poi giun-

ta di fantafia fopra fantafia 1' immaginare ancor di più, che
cotale circolazione fia unica, e di folo eccefTo , e difetto di

un femplice fluido. Anzi ficcome indicano quelle fperienze

efterna corrifpondenza di azione fra gli oppofU lati del ve-

tro, cosi ci guidano naturalmente a riconofcere fimile cor-

rifpondenza fra i lati fteflTi internamente attraverfo la foftan-

za del vetro. Né quefta interna corrifpondenza efclufa viene

da veruna fperienza, ma unicamente li elimina in virtù d'

un nuovo sforzo di fantafia coli' ipotetico nome di imper-

meabilità ; alla quale impermeabilità , o incapacità fuppofla

di azione per 1' interna via dello ftrato refiRente ripugnano

Tomo VII. Lll
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apertamente i fatti più folenni, nei quali le bocce fteffe, e

i quadri nel caricarli in fine fi rompono con manifeflo fcop-

pio per la fola via, e direzione interiore , fenza veruna cor-

rifpondenza , o mediazione di efterno circolo; anzi all' op-

pofto per fole , e pretto mancamento , e impedimento di

quella ftefla comunicazione, che per cotale eflerior via fi

fuole , o fi vuole più d'ordinario rapprefentare , e condurre.

In oltre non vi è fperienza , né combinazione veruna
,

che efiga quella fuppofta permutazione , o circolazione di

un fluido immaginario a talento intrufo nella efpreffione di

quelle fperienze , le quali in realtà nulla altro efprimono, fé

non che per indurre la carica in una faccia del vetro è ne-

cejfario , che fi jCofti , o fi efierni con certa corrifpondenz.a neW
oppojìa faccia /' elettricità omologa a quella fìeffa , per cui la

carica s' induce ; ficcome per ottenere lo fcappio non ui e ne-

ceffita di verun circolo , ma foltanto è neceffario di uolgere

efleriormente l' a'z.ione , colla tjuale fi trattengono , e fi legano

inficine attraverfo la groffezza del vetro le due oppojie forze

di elettricità. „ II che iì fa con 1' arco, o con altro mez-

zo idoneo ad efiernare quella mutua azione delle elettriche

potenze.

Che poi l'elettricità d'un lato della boccia fia eguale,

come vuole fupporfi,a quella dell' oppofio lato , non folo non

ha apparenza di vero, ma è afTolutamente falfo, ficcome di-

mofirai nella Dillertazione precedentemente citata.

Ma che quel femplice, ed unico fluido fi muova, e

proceda da un lato del vetro per trafportarfi nello fliefib

iftante full'oppofio lato, in cui vuol farfi la carica per ia-

cominciarla , e profeguirla ( oltre che farebbe nello fieffo

tempo effetto, e caufa ) è poi affatto contrario alla imme-

diata evidenza del fatto. Mentre bafla indurre la carica a

continua fucceffione di fcintille per vedere, che efifiono am-
bedue diftinte nello f^efiTo tempo le omologhe elettricità ne-

gli oppofti lati del vetro; e fi vede quella prima tanto di-

itinta da quefta , che fempre la precede; né ì\ trae dall' op-

poflo Iato la prima fcintilla , che non balzi la feconda nel

Iato, che C\ carica. Ond' è, che la carica fi compie (è può

fimil mente efaurirfi
,
quando è compiuta ) con due ferie di-

ftinte di omologa elettricità negli oppofli lati del vetro; le
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quali ferie non fono ne uguali, né contemporanee, e tanto-

meno iftantanee , come aflume IFranklin , ma con vera prece-

denza continua di luogo, e di tempo, e con neceffaria di-

fuguaglianza di ecceflb nella prima di quelle ferie.

Difli, che per indurre la carica in un lato del vetro

l'omologa elettricità nell' oppoflo lato fi fcofla, e fi eter-

na. Il che fi verifica foltanto ne' vetri i piìi fottili; e eoa

certa proporzione di minore difuguaglianza fra la prmia

,

che s' imprime , e 1' omologa che nell' oppofto lato fi efter-

na, corrifpondente alla minore grofiezza del vetro, in cui fi

tenta di accumulare la carica. Il quale fenomeno difirugge

apertamente la fuppofia impermeabilità degli (Irati refifienti,

e rende evidente la neceffaria corrifpondenza , e la maggiore

proporzione di azione fra le elettriche potenze ,
quanto e

minore la frappofia fofianza del vetro , per cui cotale azione

fi compie. Poiché per cominciare la carica ftefia negli forati

refiftenti affai groffi
, per efèmpio di zolfo, (ì fcofia foltanto

r omologa elettricità per entro la foHanza ffeffa della mate-

ria reliffente verfo l' oppofio lato, ma non {\ efferna, e non

apparifce in quefio oppofio lato per verun modo fenfibile .

Lo fielfo accade ne' prifmi folidi, e ne' tubi di vetro, quan-

do s' imprime, e [\ fpinge l'elettricità fecondo le lunghezze

loro, come più effefamente ofTervai nell'analifi di alcune fo-

miglianti fperienze di Epi'/ìo , che perciò volli chiamarle lo

fpaccato della boccia Leidenfe (a)

.

La realtà pertanto di quelle fperienze non è, che fo-

pra un lato non pofia accumularfi elettricità, fé dall' oppofio

non procede; ma più veramente, e foltanto, che da quel

primo per entro la fofianza del vetro fino all' oppofio lato

vi è qualche cofa , che a codeOa accumulazione fi oppone , e

fa oftacolo . Quindi è che il vetro, e quallivoglia altra fo-

ftanza capace di elettrica carica a fomiglianza della boccia

Leidenfe l\ chiama, ed è in realtà materia refiffente, ed op-

pone alla carica un oftacolo proporzionato alla grofiezza , e

alla direzione delle fiefie parti reliftenti. Si può adunque ri-

(a) Dabbj, e penfieri fopra la Teoria degli elettrici fenomeni num. XC. e fegj.

LIl ij
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cercare in qual modo fi opponga, fé direttamente, o indi-

rèttamente . Ma che intanto qui non fi accumuli
, perchè

direttamente, e iftantaneamente di là non viene, fi può a ge-

nio immaginare , e non altrimenti dall' efperimento dedurre .

Similmente per ottenere la fcarica necefiario non è ve-

run circolo dall'uno all'oppoflo lato del medelìmo vetro, in

cui e l'immutabile capacità, e il femplice trafporto, e indi

la ridondanza, e l'impeto, e la vacuità, e il difetto, e 1'

efigenza del fuppofto fluido, e fomiglianti nomi, fi afierifco-

no gratuitamente, e per fola virtù di afferir francamente,

e di fervilmente ripetere fi vantano que' nomi , come cardini

della più luminofa teoria. Imperciocché due diftinte lamine

di vetro ambedue cariche fi fcaricano del pari , e fovrappa-

ùc in un colpo folo , e anche fenza fovraimporle , purché s'

introduca reciproca comunicazione tra le oppofie elettricità

dell'una colle oppofie dell'altra lamina, fenza che pofTa

fìngerfi un fol pelo, né un' ombra di commercio, e di re-

ftituzione, o circolo dall'uno all' oppofto lato del medefimo

vetro. Ed in fine di quefta memoria defcriverò, come già

propoli nell'Articolo Terzo, il modo di preparar la carica,

e di ottenere lo fcoppio tra l'una, e l'altra parte d'un fo-

Jo , ed unico Iato della fieflTa lamina di vetro . Non è dun-

que, che l'elettricità da un lato proceda per accumularfi nelì'

altro, né che quella fieffa fopra un lato accumulata voglia,

o debba unicamente refiituirfi al lato vuoto, donde parti.

Ma prima di definire, che la facenda corra precifamente per

tal modo, refia da ricercare, fé intanto di qua non parta,

perchè nell'oppofto Iato, e nella intermedia foftanza vi fia

qualche forza, che impedifce, e trattiene. La qual ricerca

farebbe veramente fifica , e fperimentale , anzi che immagina-

re una forza a capriccio grande , e attiviffima , frenata non

mai da veruna contraria forza, ma da una fuppofia legge,

e condizione di vacuità, o difetto, e da una capricciofa ofli-

nazione di non trafportarfi , che a quella fola vacuità.

Si foftituifce adunque alla realtà l'immaginazione, e la

via fi preclude alla invefligazione per ripofariì , e fondarfi

fopra mere aftrazioni , e leggi ultroneamente antepofie alla

ofiervazione

.
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ARTICOLO II.

Vrecarìe fono le confeguenxe del Frankliniano

princìpio , ne corri[pondono altrimenti alla

ingenua efprejjlone delle [perien^e.

j^Eguitiamo ora a paragonare col principio introdotto quel-

la induzione. Dice quefto primieramente, che quella omo-

loga elettricità non folo fi fcofta , e fi cfterna nell' oppofta

faccia, ma che circola, e rifluifce la medefima nella prima

faccia , che fi carica . In fecondo luogo aggiunge , che quel-

la fteffa elettricità è cacciata, e fpinta per femplice, unica,

e diretta azione in virtù d'una legge metafilica. E conchiu-

de in fine, che nell' oppofta faccia nell' atto , che fi carica

quella prima, non refla , né fi eccita, né fi raccoglie altro,

altro affatto, ma rifulta foltanto vacuità, e fame. II lin-

guaggio dell'induzione è poi lo fiefib? Facile, e triviale fa-

rebbe l'interpretazione della natura, fé per si lieve infianza

fi efprimefie colla voce de'fuoi fenomeni.

Primieramente efige bensì l'efperienza, che l'omologa

elettricità debba fcofiarfi , o eflernarfi dalla prima per mezzo
della foflanza del vetro nell' oppofia faccia, ma non efige

né l'indentità , né l'eguaglianza di quella fuppofta circola-

zione. Può di fatto l'omologa elettricità dell' oppofia faccia

raccoglierli in altri conduttori ifolati, e feparati
;
può anche

raccoglierli in bocce, e in quadri diverfi per tutta la fuccef-

fìva progreflìone della carica. Siccome però tanto in que'

conduttori, come in quelle bocce, o quadri la fomma dell'

elettricità raccolta e fempre minore della prima , che nella

faccia caricata {\ aduna, cosi non folo non è quefta la ftelfa

in individuo, che dall' oppolla partì, ma neppure può dirfi

la fiell'a in ragione di eguaglianza, o di quantità, come pur

efier dovrebbe, quand' anche volefle benignamente interpre-

tarfi mediata, e indiretta quella circolazione. E' pertanto

nei primi termini 1' induzione ben diverfa, anzi oppofta %

quel principio

.
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Quale è poi l'efperienza, che efprima l'unità, la fem-

plicità, l'integrità di azione dell'elettricità, che induce la

carica con quella, che parte dall' oppofta faccia? Vedemmo
ne' primi termini, che quefta non è, né può effere la ftefla

,

né eguale con quella prima. Come potrà dunque concepirfi
non che dedurli l'unità, la femplicità , e l'integrità di azio-

ne/ Chi prima d'oflervare immagina, tutto intende, purché
nelle fue immaginazioni involga 1' efpreflion de' fenomeni.
Per contrario chi prima d'immaginare oiFerva , vedendo quel-

la omologa elettricità eternata dall' oppofta faccia non Ci cre-

derà in diritto d' intenderla fenza premettere molte inflanze
,

e perquifizioni. Querta e la fìeffa colla prima? No, perchè
quella refta, mentre quella parte . E' poi neceffario, che
lia quefta cacciata fuori direttamente da quella prima? Si,
quando lì fupponga il moto iflantaneo, e la cofa (ìciTa. cau-
fa, ed effètto di fé mcdefìma: quando non iì fupponga nel

vetro altra fpecie , che 1" unica di quella prima : quando pur
quefta li voglia fciolta, e fpedita per obbedire ad ogni cen-

no di quella prima: e quando in fine fi coftituifca nel fup-

pofto fluido unico fomma docilità a cangiar di luogo, e in-

domita oftinazione a non cangiar di fpecie, né di quantità.

Ma per lafciare il moto iftantaneo , e il circolo di caufa ,

ed effètto, tutte quefte parole di fpecis unica ^ di docilità,

di ojiìna'z.ioiis , di cambiamento di luogo fono poi il linguag-

gio dell' efperienza ? Non potrebbero anche in quefta elettri-

cità dell' oppofta faccia aver luogo gli ftelfi equivoci, che

prefe Franklin in propofito di quella prima , che induce la

carica? Immaginò egli, che l'una fofte la medefima coli' al-

tra, e la trafportò dall'uno all' oppofto lato con iftantanea

circolazione in modo per verità non ben coerente co' feno-

meni, ma colla fua fuppofta legge coerentiftimo . Immaginò
in oltre , e fuppofe come fatto d' immediata evidenza , che

l'elettricità per cui s'induce la carica, non d'altronde par-

tiffe, che dall'elettrico conduttore per eftenderli , e racco-

glierli full' armata faccia del vetro. Eppure è dimoftrato al

contrario colle bellidlme fperienze di Epino (a), che l'azio-

(<») Vedi l'Opera Cit. Dubbie Ptnfieri ec. num. f9. e feqq. «i?- e fcqti. e 147. e

feqq.



SOPRA l' Elettricità'. 455

re del Conduttore non fi eftende altrimenti intorno a fé,

né paifa per confeguenza in quella faccia del vetro per effu-

fione di elettricità . Se dunque in quefto ultimo termine del

fappofio circolo, che pur fembrava il pili coftante , 1' iden-

tità non fuffifte di quella fpecie ; come potrà foftenerti quefta

ne' primi pafiì, e ne' continui falti dall' efterior faccia del ve-

tro fino al Conduttore?
Non farebbe egli fiato più cauto l'efaminar in prima

attentamente quel primo giuoco tra il Conduttore, e l'ar-

mata faccia del vetro , che non immaginarli un modo a nor-

ma delle vaghe apparenze per trafportare poi la fiefia imma-
ginazione anche nel giuoco dell' oppofta faccia? Avrebbe quel

previo efame rifparmiati molti errori, e aperte più ficure

vie nelle fuccefilve efplorazioni . Avrebbe egli colla mirabile

fagacità del fuo ingegno trovato a! pari d' ogni altro, che nel-

la sfera di attività del Conduttore , che elettrica atmosfera Ci

nomina, vi fono una in conflitto coll'altra le due oppofie
fpecie di elettricità-, le quali non mai dal conduttore proce-

dono, ma coir azione fua li fciolgono e fi fvolgono l' una dall'

altra. Avrebbe riconofciuto , che la fpecie oppofta a quella,

che da prima nel Conduttore s'imprime, e fi raccoglie, vie-

ne fciolta , ed eccitata nelle ambienti parti del mezzo, e Ci

dirige a quella del conduttore medefimo , come fé fofie at-

tratta. Indi fé allo fteiTo ha qualche fenfibile accedo, ne fce-

ma in proporzione la forza; fé poi non ha che infenfibile

accedo, refta come involta fra le refifi:enti parti dell'aria,

o di altro mezzo refiftente , dalle quali non fi fcioglie, che
lentamente, e rimanda in tal' atto , e in certo modo fchiz-

za in fuori le particelle della oppofta fpecie omologa a quel-
la del conduttore. Ed è quefla così fmofia , e fpinta fra la

foftanza dell'aria in quantità fempre decrefcente dal contor-
no del conduttore, che fi prende per 1' atmosfera elettrica

dello fteffo; ed è quefta ftefta , che fé introdotto (ia libero

accelfo tra l'armatura del vetro, e il conduttore, viene fpin-

ta e fi raccoglie fulla faccia oppofta del vetro, e fi trae fuc-

cefilvamente con ferie di fcintille di elettricità omologa a

quella prima nell'atto, che nel vetro armato fi racccpiie la
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carica (a). Se non avelie avuto, che qualche prevenzione

pel circuito fenza però che predeftinar ne voleffe il modo
prima d'ogni efame, avrebbe incontrato qui una fpecie di

circolazione, e farebbe apparfo tanto più plaufibile fiffatto

(a ) Accenno quefte idee d' inveftlgazìo-

ne , le quali fono ampiamente di^cufle ne'

miei Diihbj , e Pen/ìeri ec. , e nelle DifTer-

lazioni mie pubblicale ne' precedenti Volu-

mi di quefte memorie di Matematica , e Fi-

fica. Gioverà qui proporre un'immagine di

lilfatto modo di azione del Conduttore elet-

trico , dello fmovimento di elettricità nel

mezzo ambiente , del (ucceflìvo accorrimen-

10 d'una fpecie ai conduttore, e dell'indi-

retto rifpingimento dell'altra Tpecie omolo-

ga alla prima del conduttore , la quale Tpe-

cie fuppor fi volle unica, ed efficiente cau-

fa di tutto querto giuoco. Riempite un cur-

io tubo di vetro con mifcuglio di parti pref-

fo a poco eguali di limatura di ferro , e di

arena bianca in modo , ciie non fieno trop-

po fitte , e comprese infieme . Indi chiufo

quefto tubo fìendeielo fopra una tavola .

Accoflaie verticalmente fopra Io flefTo a cer-

ta dilfanza una forte Calamita , e vedrete

lutte le pariicelle della limatura fmuoverfi ,

ed ergrrli in mezzo all' arena frammifchia-

ta , e tenderli quelle ditettamente al polo

della Calamita. Ritirate la calamita; tutte

ricadono, e rtltano come erano previamen-

te ineiti, ed involte coll'arena E' qiiefta

l'immagine della elettricità Inloffa nell'aria

intorno all'elettrico conduttore, la quale fi

dice ^Attnosfera elettrica . La quale atmosfe-

ra Ipatilce, tolta l'elettricità del condutto-

re ; ovvero accompagna coftantemente il con-

duttore fteflTo comunque fì. trafporti colla pro-

pria elettricità in aria fempre nuova , ov-

vero fi muti continuamente 1' aria intorno

allo fteffo.

Ma fé invece di ritenere la calamita im-

primete con fucceflìve percofTe d' un dito

(ulla tavola un moto di fu-cefTìone , o fub-

fulto nelle particelle frammifchiate entro

quel tubo, vedrete n^lla limatura non pili

iemplice moffa , o tendenza , ma veio ac-

coftamento, e fuccediva raccolta di quella

verfo la fuperiore parte del tubo, ftai tanto

che l'arena ricade, e fcmbra rifpinta nella

parte inferiore cfpoda. Talché (e dopo cer-

to tempo ritirate la calamita , non trovate

l'ili come nel primo cafo involte, come era-

no fra r aretia , le particelle del ferro , ma
quafi tutte le vedete raccolte verfo la fupe-

rior parte del tubo, e vedete l'arena ribut-

tata all' oppofia parte . Perchè fenza quel

fuccelTivo fubfulto non andava la cola li-

milmente ; Perchè le frappjfte parti d' are-

na refilfevano al trapalfo delle particelle

del ferro , ed il fubfulto ha dato fucceflìva-

mente or all' una , or all' altra di quelle

certo fcampo per isbrigarfi e feguire la lo-

ro tendenza, e direzione alla calamita. Si

dirà mai , che quelle arene fono rifpintc iti

oppofta parte dalla calamita? L'effetto che

nafce qui dal fubfulto , lo fanno nelle At-
mosfere elettriche ì conduttori fenfibili , o
infenlibili .

Spingiamo piti oltre quella immagine . Si

tragga dal tubo quel mifcuglio di limatura ,

e d' arena , e fi fpanda fui tavolino . Ac-
collate la calamita, e vedrete con rapidiflì.

ma fucceffione il ferro unirfi alla calamita ,

e rigettate in fuori , e come fparpagliate

fui tavolino le particelle d' arena . Lo ftef-

fo accade fenza trarre quel mifcuglio dal

tubo, purché fi prelenii la calamita al tu-

bo aperto , e i\ vada quefto fcuotendo . Sì
dirà mai , che l'arena vada al fondo per

lipulfione, o per efpanfiva forza della ca-

limiia ì

Chi impediva prima 1' unione del ferro

colla calamita ; Il vetro , o il turacciolo

frappoRo , il quale però non ne impeliva

il fucceOìvo accoramento, e ammalio fulla

faccia fuperiore verfo la calamita . Tolto

quel turacciolo le pariicelle del ferro cor-

rono in folla alla calamita , e intanto la-

fciano, e ributtano in dietto una cornfpon-

dcnte moititudin: d'arene, che erano fram-

mìlchiaie -

Succede in fimil guifa la feparazlone, e

r accoramento di due opp. Ile elettricità, e

il rigurgito , o rifpingimento della fpecie

rifpettivamente oppolìa a ciafcuna di qtìel-

le ,
quando il carica un quadro , come pu-

re quando s' induce in un quadro la carica

non a fucceUìone di fcintille, ma a sbocco ,

e fgcrgo di altra carica precedente.
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incontro ,
quanto che non cfige ne iftantaneità di mo-

to , né identità di materia per farne iniìeme caufa , ed ef-

fetto .

Con quefti lumi introdurfi poteva nel bujo dell' oppofta

faccia del vetro ; e non aveva che confìderare il vetro come

un mezzo reiìftente fimile all'aria per veder limpido il giuo-

co di quella omologa elettricità , che ivi fucceffivamente fi

edema , e per concepire perchè cfTer debba quefta ncceflTaria-

mente indi eftratta,e rimofla, acciò fulla prima faccia abbia

luogo il fucceffivo ammaflamento di elettricità per fare la

carica. La fpecie oppofta alla prima del conduttore non può

a quefto accodarli attraverfo dell' aria , fé non vi è capaci-

tà , o luogo, in cui fi rimandi, e fi raccolga l'altra fpecie,

dalla quale fi ftacca e fi fcioglie a particella perjiparticelia fra

Je refiftenti parti del mezzo. Chi preda quel luogo, fono i

conduttori; come quedi fono, che per tal modo porgono
adito , e campo alle particelle fmofTe di sbrigarli dalle refi-

ftenti parti del mezzo, e innoltrarfi fuccedivamente verfo la

prima muovente, e attraente. Se dunque fi confideri il ve-

tro come un mezzo refidente non didìmile dall' aria , quella

elettricità diretta, e raccolta per 1' azione del conduttore

fulla prima faccia armata del vetro opererà contro il vetro

nella deda maniera, che opera quella del conduttore contra

r aria. E ficcome tra k vie di accrefcere la capacità, e

d'ingrandire l'elettrica forza del conduttore, una edicacidìma

fi è di prefentare a certa didanza nell' aria ambiente un*

eguale fuperficie conduttrice, dalla quale fi tragga fuccedi-

vamente r omologa elettricità ; ficcome lo provò Epino in

quelle fue ingegnofiflìme fperienze, colle quali ottenne in tal

modo la fcoda elettrica tra quelle oppode fuperficie deferen-

ti fodenute a certa didanza nell'aria, fcoda in tutto fimile

a quella , che tra le oppode armature d' un vetro fi ottie-

ne (a) ; cos'i avrebbe intefo , che 1' oppoda armatura del ve-

tro non ha in fine altro officio, che di accrefcere la capaci-

tà della prima armatura per ivi raccogliere maggior copia di

elettricità fulla corrifpondente faccia del vetro

.

{a) Ved. Op. C!t. num. ^5- e Si. e pag. "o;., in cui fi narra V efperienza colle

fieffe parole di Epino.

Tomo VII M m m
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Avrebbe qui trovato un circolo non già di perfetta

eguaglianza di azione in tanta progreffione , e fra tanti ofta-

coli, pei quali tale idea di eguaglianza doveva a prima vifta

renderli incredibile, ma con fucceffiva diminuzione propor-

zionata agli oflacoli . E non avrebbe per confeguenza penfa-

to giammai di fpiegare , e trarre effetti filici dal feno di

attratte leggi prefuppofle nel vetro , e in chimerico flui-

do, ma riconofciuto avrebbe in fine veri, e non finti foggetti

di quelle forze medelìme nelle due oppofte elettricità. Non
fofpettò mai Franklin in quelle fue combinazioni , che la

virtù di fare la carica della boccia Leidenfe foffe comune
all'aria, e a tutti i corpi refiftenti , come poi lo dimoftra-

rono Epino , e Wilks; che anzi la ftimò unicamente pro-

pria, e privativa del vetro. All'oppofto effendo egli preve-

nuto dall' idea di circolazione d'un folo fluido l' intefe con-

tinua, e femplice, ove dovea vederla doppia, e reciproca.

Fu dunque affatto infelice nell' ufo di quella fua induzione,

poiché femplificò, e ridulfe nel modo della circolazione, ove

forza era di comporre , e diftinguere ; e in cambio refl:rinfe

e limitò nel folo vetro la capacità di ricevere la carica

,

che poteva generalizzare, ed eflendere agli altri corpi refiflenti

.

Non altro ci rimane a compimento del prefente artico-

lo, che di porgere qualche riflioro a quella faccia del ve-

tro , che per la perdita , e partenza del naturale fuo fluido

lafciammo , fecondo Franklin, vuota ed affamata . Perconvin-

cerfi , che nelle due oppofte facce del vetro armato riman-

gono neir atto, che fi carica, le due oppofle elettricità, ed

hanno fra loro nell' uno del pari, che nell'altro lato vicen-

devole, e coftante azione, bafl-ava, ficcome fece E/'/«o, rial-

zare or l'una or 1' altra di quelle oppofle armature. Poiché

e dallo sforzo, che non C\ può a meno di non fare per ri-

moverle dal contatto del vetro , e dalla notabile forza di

oppofta elettricità , che in ciafcuna di effe fi manifefta in

proporzione, che fono più difcoRe dal vetro, avrebbe rico-

nofciuto ben altro che difetto, o fame, ovvero che in una

fola quel fuo fluido colle fuppofle magiche virtù ripellenti

,

ed efpanfive -, che anzi farebbe fiato convinto , come in cia-

fcuna faccia {\ efierna la fpecie di elettricità oppofia a quel-

la , che reciprocamente s'interna, e crefce attraverfo la fo-
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fianza fleffa del vetro per formare la carica . Si trova adun-

que dal primo fino all' ultimo termine quel fuppofto princi-

pio fenza verun appoggio dell' induzione.

ARTICOLO TERZO
TSLon è in fine necej[ar'io f intervento dì oppofii lati

del vetro per avere la carica, e lo /cappio elet-

trico
;
ficcome fi dimoflra con tm nuovo genere di

carica , e di fcoppio elettrico monopleiiro , o auto-

pleuro [ornigliante al dipleuro fin ora noto.

Inutile farebbe dopo tante correzioni di aggiungere

nuovi argomenti dell' imperfetta analifi , che di quel mara-

vigliofo fenomeno fu da Franklin immaginata . Tanto piìi

,

che ad ogni paffo comparvero que' fuoi principi premefTì al-

le offervazioni , e forrogati perpetuamente alla efpreffione

delle fperienze: il che è affatto contrario allo fpirito , e al

fine dell' analifi, che libera eflèr vuole da ogni prevenzione,

e unicamente intenta all' evidenza de' fenfibili effetti . Non
poflb però a meno di non far in ultimo riflettere , che pri-

ma di ffabilire que' cardini d'immutabile capacità, e di ne-

ceffaria contrarietà, e di femplice circolo tra gli oppofti la-

ti del vetro doveva almeno tentarli , fé pur luogo avefle

qualche permutazione, e trafporto di elettrica virtù per la

carica da una in altra parte dello fteffb lato d' un vetro,

o

di altro llrato refiffente.

Ho io tentato quefta ricerca con facile , ed evidente

preparazione. In queil' elettroforo di una laftra rotonda di

criftallo, che defcriflì ne' miei Dtibbj ^ e Fenjterì ec. col qua-

le non folo ridulh , ma trasformai efattamente in un qua-

dro elettrico ogni fpecie di elettroforo, non fi ha che la-

fciar intera 1' armatura inferiore, e dividere in due parti

eguali il conduttore piano , e circolare che forma la fupe-

riore armatura {a) . Con quella armatura dimezzata io pren-

(a) Op. Cit. n. fij. e annotazione foitoforta

.

M m m i
j
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do qualunque fpecie di elettricità dalla metà della faccia

ftefla, e d'un lato folo di quel criftallo, e la porto nella

vicina, e fimile metà di queir unico lato; e parimente da

una in altra metà l' accrefco , la diminuifco, ed in fine la

cftinguo 5 non altrimenti che fi ufa di fare fra le oppofte

facce , e fra i due lati del medefimo vetro

.

Né mi fermerò qui in vani progetti d' ingrandire que-

flo nuovo genere di carica, e di fcoppio. Gioverà meglio

avvertire, che !a carica, e la fearica tanto fucceffivamente

fi fa maggiore, quanto più ampie fono le fuperficie , nelle

quali fi trafporta , e s'imprime, e quanto è più fottile il ve-

tro , e lo firato refiftente, a cui quel lato folo appartiene.

Negli ftrati più fottili vi è nell' oppofto lato certa corri-

fpondenza di contrarie elettricità, ma non mai con recipro-

cità eguale alle due corrifpondenti del primo e femplice la-

to , che per fé folo foggiace al propofto cimento . Se gli

Arati fono più groffi , li comincia la carica fopra quel folo ,

ed unico lato fenza veruna fcniìbilc corrifpondenza del lato

oppofto ; e non procede efia più oltre per 1' oftacolo, che

rafce dalla fteffa groffezza delle foflanze refiftenti , ficcome

ofiervai nel precedente articolo primo. Conchiuderò adun-

que, come da principio propofi, effere non folo nel!' efpref-

fione e nel modo , ma ne' termini ftefTì delle fue combina-

zioni imperfetta, e fallace quell'analifi famofa

.

Se però Franklin fu, come fin qui accennai, sfortunato

nelle fue induzioni , fu per compenfo altrettanto fortunato

nel maravigliofo fucceffo, onde furono benignamente accolte

quelle fue idee, dacché il Sig. Collinfon da Londra le refe

con folennità pubbliche per tutta 1' Europa; e 1' Italia fem-

pre vaga delle eRranie cofe volle fegnalarfi in adottarle con

particolare ardore, e fedeltà. Non voglio turbare a Fran-

klin la fua felicità, e la fua gloria; ed anzi lo felicito, e lo

ammiro non meno de' fuoi più fidi feguaci ; e trafporto con

vera compiacenza in Italiana favella il fuo elogio già pub-

blicato a fronte delle fue Opere in Francia:

Nuovo Prometeo il fuoco al ciel rapio;

Arti in rozzi inneftò climi felvaggj :

Primo 1' efiolle America fra' faggi ;

La dotta Grecia ne avria fatto un Dio.
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Penetrato come fono di (lima per 1' ingegno di Fran-
klin non tralafcio perciò di efporre le verità fleffe , che

egli al pari di me (i propofe di ricercare, e fuUe quali pri-

ma di me pubblicò egli medefimo i fuoi tentativi contro

le opinioni di Filici illuftri , che erano in que' tempi ap-

plaudite.

,^^?v

V-'^h-;|mX^^ ;*'/^^#5
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DETEF^MINAZIONE
DEL TEMTO CHE IMVIEGA UN. G^AVE
DISCEKDEKTE VE7( UN CANALE

Cn{COLA^_E.
o

Del Sig. Gio. Francesco Malfatti.

1. X.L fortunato accidente del Galileo di trovarfi col-

la mano al polfo , mentre nel Tempio di S. Antonio di Pà-
dova teneva gli occhi rivolti ad una lampada pendente in-

nanzi all'Altare, la quale andava ofcillando , ci ha frutta-

to, come ognun fa, ìa fua bella teoria de' pendoli femplici

circolari ,
promofTa poi tanto dall' Ugenio colla invenzione

de' centri di ofcillazione ne' pendoli compofli, colla dottrina

delle evolute, e con altri tali fublimi ritrovamenti, che han-

no dilatato fempre più i confini della Meccanica , ed accre-

fciuta di molto la fuppellettile delle umane cognizioni. E'

noto altresì, che l' oflervato ifocronifmo tra le battute del

polfo e le ofcillazioni prima pili grandi e poi minori della

lampada avean fatto credere al primo, che un grave difcen-

dente per un canal circolare, per arrivare fino al punto più

baffo, fempre impiegafie lo fieffo tempo, qualunque fofTe 1'

arco della difcefa
;
propofizione , che egli non ha mai potuto

dimoftrare ,
perchè effa è folo fifìcamente vera negli archi

minimi del cerchio preli dal punto più baffo, e non fi verifica

matematicamente per qualunque arco, che nella cicloide, co-

me nel fuo libro ds Horologio ofcillatorio c'infegna il fecondo .

2. Oltracciò C\ è cercato di prosare , che la caduta per

un arco circolare fi compie in tempo più lungo che per

im arco cicloidale, il quale abbia comuni col primo i due

termini; verità, che fi trae pure dal problema della brachi-

flocrona, che fi fa efiere la cicloide. Ma a me non è noto,

che nefiun Geometra fi fia cfprefiamente applicato a deter-
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minare con precìfione il tempo fpefo da un corpo nel di-

fcendere per un arco di circolo; e in grazia della celebrità

dell'errore Galileano ho creduto che la cofa polTa meritare

qualche ferata di attenzione per parte di alcun che fìa del

meftiere. Io vi ho porto la mia; ed ecco cofa fono flati i

miei rifultati

.

3. Il Problema dunque che fi deve fciogliere è quello :

Determinare il tempo che impiega un grave nel difcendere,

partendoli dalla quiete, per un canale FA, che fia un arco

di cerchio di raggio BA ( Fig. i. ).

Suppongo , che in F li cominci il moto , e che fia ar-

rivato il grave in M colla velocità u. Guidate le due or-

dinate ortogonali coli' affé BA , e infinitamente proffimc

MP, §T, tiro ®N parallela ad AB e il raggio BM . Stabi-

lifco quindi che fia MI la gravità acceleratrice del corpo in

direzione parallela al raggio verticale , e da / conduco fulla

tangente M§IL la normale IL, e compio il rettangolo DL.
Perchè gli angoli BM^, NMI fon retti, detratto il comu-

ne NM^, fono estuali gli angoli BMP, IML; onde riefcon

fimili j triangoli BMP, ILM, e perciò farà BM:MP::IM:
ML; e di più BM : BP ::1M:MD . Ora, per la legge della

rifolurione delle forze , in vece della gravità MI pollo fofti-

tuire le due forze laterali MD , ML , che fono a quella

equivalenti, delle quali la MD , ficcome normale al canale,

contr'eflb fi efercita, ed applicata alla mafia del corpo ridu-

cefi ad una pura predlone ;
1' altra ML è la forza libera che

accelera il grave per la curva.

4. Chiamo MI=f, AB=:a, AE altezza della caduta

= ^; AP = x, PT= --dx, ed è PMT=\/zax-x'. Avre-

mo pertanto la forza del grave contro il canale da quella

analogia a:a — x::J: , che è nulla in principio
a

del quadrante circolare, ove da quefto punto cominciale il

moto, e diventa uguale alla gravità acceleratrice, quando
arriva il corpo nel punto A.

5. La forza libera per la tangente fi ottiene coll'analo-

— Ti/ 2iiX X^
già a:\^ zax — x' -.-.f-.ML-^ ~ . Ora, chiamato
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dt il tempufcolo per l'archetto M^, poiché le forinole del-

ie forze libere fono Ffl'^= «<^K 5 Fir= <^«, introducendo in vece

di F la foxzdif . , e in vece di ds , che nel noftro
a

cafo è M^, r efpreflìone dell'archetto minimo
"

- , il

^ lax — x''

quale fi prende negativamente, perchè nel difcendere che fa il

corpo , cala 1' arco AM , e cala 1' afcilTa AP , avremo —fdx

f v tci\ —— v*
•=.udu-^ '- 1- .dt=zdu. Colla integrazione della prima

a
formola fi ottiene zf{b~x)'=.u^, così portando la condi-

zione, che fia nulla la velocità, quando x-=.b; onde C\ trae

, fdx
u= yzf\/y — x; perchè poi du= ~ farà parimente

, —fdx . ,.f\/2ax— x' , fdxdu= ^
, e quindi -i^

. dt= ;

e colle riduzioni V—J. z=: ::;^^^^^^ ; formola
^ \/x ^ 2a — x\/'i> '-X

che n deve condurre ad integrazione.

2.*

6. Per integrar quefia formola faccio x:= —— , e mi

• r , ,
^'^dz.

, z, ^ i/zab—z.'
nfulta— dx= —

, i/;v=—-r ,/^^_ v— —r. ;

b
"^

\/b •> 1/2^— pc_ ^^
t/

b'
r.'

\^b—x= ; e quindi colle foftituzioni nafcc

V^
/— dx — zdz.yb ^ „-—

—

:= I- . Quefla

yfx y/^a-x ]/'b-x y2ab-x.'\/b'-:L'
la fpezzo in due, colicchè la prima abbia il folo denomina-

tore \/2ab~7i\ la feconda l'altro denominatore \f
b^ — xJ'

ed ho con equivalenza ;

2dz. yb 2 dz. y/^'-z.'

yiab-z.^ /^'-x' {za-b))/b y^zab-z'
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'Làx^y/zab-'z: DnHP^^/-/ 2

7, Integriamo ora la prima formola { A) ^ che bifogna

innanzi a tutto trasformare in un'altra per trarne quell' al-

l'

gebraico che può contenere. A quefio fine faccio ^ =

\} lab—x.^
*' rah— 'zJ-= ^ —

: ; e farà quadrando, -—- = ——;-

ovvero t'r' z,V = lab' — b'z' , che ci fomminirtra

b]/zab — r^ ^_ . , . ,z= ——
. Differenziando poi la preceaente equa-

\/b' — r'

zione , abbiamo zb^rdr— iz.rD .zr=z-' ib'zdz; e dividendo

b'dr b'dz, . ,

per 2Z.r ; — D. zr=— , o equivalentemente

bdrì/b'~r' bdz.\/b'— z.' . ,— - — D. zr= ^
, cioè

]/iab— r' \/iab— z.'

dzVb'— z.' zr dr^b'-r'— =D . — —
. Dunque

]/2ab— X' ^ y2ab — r^

r dz. \' b' - x= z-r j^dr\n'-r' _
integrando

; /
*
_ = —7— — /

• —
J \Jzab-z: ^ J y/2ab-r^

z.\/2ab — iC f- dr \/b' — r'
_

y^b' — z.' J ^2ab—r'-
8. La teoria delle Sezioni Coniche ci ricordi ora, che

ncll'iperbola chiamato e il primo femiaffe, e il fecondo, r

l'afciffa dal centro nel primo ,refprefllone del minimo archet-

Tomo VII. N n n
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to iperbolico, che denomino ds, è ds=
dr

V^ijtfl^'-c»

e
Sicché moltiplicando per

. . , e cambiando i fegni

fotto le radici n ell' omogeneo di comparazione , fi avrà
cds ^_ (•*

, t ,

'

t

~ K •

; ^.
- — r* , Confrontiamo pertanto con

\l
c' — r'-

drv/b'-— r'

quefta la formola —==1=:;;^ j e la ridurremo identica, le

\f zab—. r'

e*

farem C^=.ìab;- -= b^ > onde trarremo C z=-^ lab
; fz=

. : e concluderemo , inte-

grando , effere / —"
,

-—
- ( ^rc. ip . di

''
}J zab— y*

fcm. I'. v/2«^ ^j-^j^^ ^^, ^^^^^^ nel 1» r ); e

fem, 2°. ^4'^' — 2'^^

foftituendo il valore di r, e ritornando alla formola (A);

/dz.yJV^^^'' z \' zab— t,' _ y/zg^

f' Are. ip°. di 1'. fcm. \/zab
V.

^ * afofia centrale
1°. fem. y 4<?'— 2<J^

bJ zab— 2,' \ ^ , „-
i~

.

nel I*.
"^ — ) ; ove fi noti , che olI<;rvali in

quefta afcifla la condizione neceflaria, che fia fempre mag-

giore del 1°. femiafle, come eiige la natura dell' iperbola

,

qualunque valore diafi a z. Quert' integrale , cui non abbia-
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mo aggiunta alcuna coftante , è tale, che fatto z.z=o, tutto

va a zero, perchè l'arco iperbolico in tale ipotefi diventa

arco d'un'afcifla eguale al i°. femiafle, che Io fa appunto

efTer nullo

.

9. Si paffi adeflb alla integrazione dell' altra formola

(B) - ^
-. . Colle teorie coniche avendoli il diffe-

renziale ds dell'arco ellittico di i' femiafTe e di i" e, e di

afciffa centrale nel i° affé z. così efpreffo

\/c'— .1 . i^ , fatta la moltiplicazione

ds=idz. ._---—--—__
\^C'— 2.»

per * '

dz,\/ lab— z' p -N

renderemo identica colla formola (B)

—

- ' •• ^''Cio

e*

farà c*=:t', = zab; e quindi c= ^, f=
by za— t &/4K'— 2<7^ '^ y^i^^

^ za za '

\J e'-— f' b '>

e finalmente T (B) ^^/^'?^-^' ^ V^ ( ^^^ ^jj-^

di i". fem. b

, V 4.7'— lab
2». fem. ^ -ì—I

za

afciffa centrale nel i". 2, ) ; arco che fvanifcc , quando
z= o. Laonde riaflumendo la formola differenziale del tem-
po del 5 6, e falcndo al fuo integrale, fi ha

t(za— b)\/zfb z.\/tab— z' \J zab , ^^—^ =: -^—^^^ i ( Are. jp.
za i/^«_-.2,' 2<«

N n n i
j
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2». km. 1/4^'— labakìffa. centrale nel i".
—

)

—^^-^ (Are. cllit. di i».fem. b , afciffa dal

2». fem. b ^^

centro nel 1°. affé 2:); e rimeffo il valore di z. dato per x
t(2a— b) \/ ifb __ Y bx]/2ab— bx \/ lab

(Are. ip. di 1°. fem. ]/ lab

2^ fem. ^^a^-~2ab ' ^^='^^ ^^''''^^^

bXf zab— bx \ \/ 2ab
nel 1». ^ ,^.= ) - *^r- (Are. ellir.

di 1°. fem. b , afe. cent, nel \\ y/^.v), che col-

2-. fem. b^!l£EI±
za

le riduzioni fi cangia nella feguente
;

a^^ax~ix\ a

^' ''• ^'^'- Vì^ , afe. cent, nel i'. V^^^T^
2°. fem. y'4«'— 2«^ ^b^-bx

ra^ .

- 1°. fem. è / 7-

afe. cent, nel 1°. \/ bx .') + C ; cffendo C la collante che va

aggiunta per rendere l'integrale completo,

IO. A determinare quefta coftante C, rifletteremo, che

il tempo è nullo, quando x= b, perchè allora comincia la

difcefi del grave. Ora in tal cafo l'arco ellittico dell'inte-

grazione fi fa arco di afeifia centrale = b, cioè di afcifla

eguale al 1°. femiafie, e in confeguenza l'arco diventa il

quadrante della ellilTe. Rifpetto dunque all'arco ellittico.
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ove ^.E llmboleggi il quadrante ellittico, la parziale inte-

grazione completa farà ^-E. — -Are. ellit. ecc.^

11. Reda a vedere, cofa diventano gli altri due termi-

ni dell'integrazione, quando x-=b. Poiché la parte algebra-

ica ha il denominatore }/{fb—fx), annuUandofi quefìo,

farà il valore della frazione algebraica una quantità infini-

ta. Ma infinito eziandio rifulta l'arco iperbolico, mentre

bViab— t>x .

in tal cafo la corrifpondente afcifTa — li la mhni-

yjb^ — hx

ta. Eflendo dunque nella equazione (C) quefii due termi-

ni di fegno diverfo, equivaleranno effi a)/a differenza di due

quantità infinite; e potendo cotal differenza effer finita, bi-

fognerà cercarne il valore.

12. I due primi termini del 2°. membro nella equazione

fuddetta fi prefentino in quella maniera
;

__/r_^ /vZj/^EEI -Arch.ip.di

{2a-b)\JJ__
V \'b-x

1'. fem. ^ {lab ]/ zab-bx Y
2°. km.i/Ua'—zab, afc.ccn.b ,- —-- /"

^ ^

\/{b'-bx

Porto x—b, fi fa —7-.^_ = V^
. ,ove fi

yb—x y/b—x

deve intendere, che anche nel denominatore fia Xz=.b\ e 1' af-

b\J zab—bx ]/b \/ lab—b'
cifla ^=z=^— ::=: r-^—=— , efTendo qui pure

\/b'-bx \jb—x ^ ^

x—b . Ora, fé abbiamo V ipeibola AM ( Fig. 2) dei femi-

afli C^= y 2«Z',^B=:\/4(7'

—

lab, e immaginiamo prefa dal

centro 1' afcifla infinita CP e condotta la corrifpondente or-

dinata infinita PM , perchè il punto M della curva coinci-

de con un punto dell' adintoto infinito CBM , faran fimili i

due triangoli CAB, CPM , e avremo CA : CB : : CP : CAi ,

y/^y/ I^b=f
ovvero perche CP=^ —7^= , e Lb

\/b-x



470 Del moto di un grave

= \/CA' +AB~ = V2ab-\- 4a'~^ lab = la
; V^^^

\Jb y/iab—b'
_ ^7 ]/^ab-zb^

2a::
\/b—x yjb—x

Dunque l'intero affintoto CU. = ^^'^^ "11—
, che è

\/b—x
cfpreflìone identica con quella della parte alge^raica della

noftra integrazione nel cafo di x:=:b . Dunque in queRa

\/a ]/^ax—x^
apotefi la differenza delle due quantità 7^^^-^—

-

^ \/b—x
— are . iperb . ecc. diventa le differenza tra l'infinito af-

fintoto, e l'arco infinito della iperboIa,che ha i due femiaffi

fopra notati. Fatta pertanto quefta differenza = A, e nella

equazione (C) feparato il comun fattore de' termini

• —
, lara la completa integrazions del tempo;

(la-b) yf

t = /^ / ^^ \fa }/ -i^X — 2X — 2X'

{p-a-b^f (^
— ^ H Vl^^

.
"

. . 1». fem. yJTah " ' l\/ rah-bx
•— Are . 3p '. di ,--

, afe cent. — -'

^.. b 2'. fem . ^ /4fJ2Ì^ '

\
'''*

afe. cent . y/^AT 1 „ -,

.

.

13. Da queflo tempo per gli archi variabili paffiamo

alla mifura del tempo impiegato dal grave fino al più baffo

punto della difcefa , che corrifponde all' ipotefi di x= o.

In quefto cafo la parte algebraica fi annulla , 1' arco iperbo-

lico , che le tien dietro, fi cangia in un altro,di afciffa cen-

b^zab
trale—-^ = ^A^^^

^ ^.j^^ j^ un arco di afciffa eguale al
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1». femiaffe, vale a dire in un arco nullo , e così accade
all' arco ellittico

, perchè la fua afcifla \l bx dal centro a
fa nulla. Chiamato quindi^T il tempo intero della caduta.

Va
verrà I' equazione r=

{za-b)Vf

(—^+~^) 5 con che refta fciolto il Problema.

14. Non devo però ommettcre, che affine di trar qual-
che utilità dalle anzidette formole dei valori del tempo, fa
d'uopo poter efprimere con quantità algebraiche, almen per
via di ferie convergenti, gli archi ellittici ed iperbolici, e
così pure la differenza A. A ciò però ho io provveduto ba-
ftantemente nel i"- Tomo della noftra Società, ove cfibifco
alcune ferie fempre convergenti , che fervono a far conofce-
re fiffatti valori, dalle quali trafcelgo ora le due che appar-
tengono al quadrante ellittico e alla differenza A

, per ad-
dattarle al valor del tempo dell' intera caduta nel nofiro
problema. In quel mio opufcolo, eflendo m il i°. L-miarTe

,

n la difianza del centro dalla direttrice nell' iperbola, e là
femicirconferenza circolare di raggio i , trovo

4 2 ^ z'.^m' 2' . ^\ 6m* '^
z'

.
4'

. 6\Sm*

'^ 7^T^r6^T¥TT7J^« ^'^^- )' ^ eccome » nella iper-

bola è fempre minore di m, refta chiara la convergenza di
quefta ferie. Ora le determinazioni pofte ci danno per 2». fé-

miafle dell' iperbola la formola -\/ /»•_»• . Fatto quindi il

confronto coi lìmboli del problema, avremo

w= |/2rf^
; 7 V^'~'^ = \/ ^a'—zab , onde fi trac

3s-=.b; e però farà il noftro

, ^a bx . l'.b i'.7'b'
/\z= 4-. (

• ^

4 2 ^ 2^4.2^. 2' .4^ , 6'. 2'rt'

a'.4'-6'.8.2'«' 2'. 4'. 6'. 8'. 10. 2V ^^'^'

^
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15. La ferie efprimente il valore del quadrante ellitti-

co, fignifìcando qui pure m il 1°. femiafle ,» la diflanza del

centro dalla direttrice , fi trova effere nel citato opufcolo la

feguente
;

^ . ii =— ( a. -' _i_ -^
"

2 2 ^ 2'a'^ 2^.4^»* 2^4^ó'»*

Rifultando pertanto il 2" femiaffe della eliffe =— x/n'—rn^
n ^

perchè quefta fia la elliffe del noftro problema , bifogna che

m ^^4«'

—

lab
fia mz=ib; —\fn'—m'' =; L , che fa efTere

n za

nr=y/ zab , onde colle fofiituzioni avremo

2 2 z\za 2 .4 .
2"<j'

1 —. — ecc. )
;

^ ^«(p «<t) ( ^.
^
^^-+ ^.

_
^. _

j.^z+
a' .

4'
. 6\2'tf'

i'-3'-5'-7^' N
4- • ecc. 1

.

^ 2^4'. 6'. 8'. zV ''

:;
Ma T^ ^J_^^^y (-A4- —^ ). Dunque farà

T eguale a un moltiplo della differenza delle due ferie, che

za . ^_. E
rapprefentano i valori di ; , e di Zi; le quali colla

^ b

riduzione di effe ad una fola ferie ci fomminiftrano final-

mente

<j>\/a , 3^ 7-1^^ '
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2'.4'.6'.2V' 2'.4'.6'.8'. 2V

J —-— ecc. fino all' infinito )] ,^ 2*.4'.6'.S\io'. z'a* J
progredendo la ferie colla legge, che fi fa manifefia .

16. Avverto cosi alla sfuggita, che eflendo le formole

pofte al $. 5. proporzionalità e non vere equazioni , manca-

no di precisone fifica anche i valori de' tempi , che abbia-

mo notati. Ma fuppofta J l'altezza della libera difcefa d'un

grave in un dato tempo 0, la eguale, ove lia un minuto

fecondo , è di piedi parigini 15.096 proflìmamente , fi ri-

media col cangiare le fuddette formole in queft' altre ;

^òFdsz=.udu; zlFdtz=zQdu, le quali importano una vera egua-

glianza , come è già noto . Da ciò deriva , che in vece di

/,r, bifogna fofiituire , ; onde il vero tem-

pò dell' intera difcefa , chiamata S tutta la ferie , verrà co-

sì efprefloT=:; , ovvero ponendo un minuto

fecondo, che fa eficre 6^=15.096 piedi parigini, e di più

fuppofta I la gravif.i arre1pratrirf/;T=z
(za—b) V 30. 192

Sia per efempio, £)— <7:=3i, cioè fi faccia la difcefa per un
intero quadrante di circolo di raggio i ; fatto il calcolo nu-
merico , fi troverà efiere T=:=o. 337, prodimamente ; il che
vuol dire, che un penduto femplice lungo un piede ccmpi-
rebbe fenfibilmente cadendo dall' altezza del quadrante tre

intere ofcillazioni in due minuti fecondi. La noflra ferie del

tempo dell' intera caduta ci farà pur utile , quando il vo-

gliamo, alla foluzione di quefi' altro problema: dato un pen-

dolo di conveniente lunghezza , determinare l' altezza dell'

arco, offia i gradi dell' arco di difcefa, perchè il pendolo
faccia la fua intera ofcillazione in un minuto fecondo, il che

può fcrvire per l'efattezza degli orologi a pendolo che batta-

no i fecondi ; e a quefio fine bifognerà far ufo del metodo
Tom. VII. Odo



474 Del moto di un grave

del regreffo delle ferie, o, fé fi trova più comodo, di quel-
lo delle falfe pofizioni.

17. Ritorno ora alla equazione (D) , e fuppongo che b
diventi infinitamente piccolo, cioè che l'arco, per cui il

grave difcende , fia minore di qualunque dato . Si fa eviden-
te, che in tale ipotefi tutti i termini della ferie fon nulli

rifpettivamente al 1°. termine a, che folo rimane , onde

avremo T = —-— , ovvero T = —^— .

Wf 2V//
Trarremo quella ftefTa verità dall'altra equazione

Va' 2a^.E
T= 7-, ,//• ( — £\+ ) modificata al

{za— b) \J ^ ^ ^

prefente cafo. Imperciocché 1' iperbola , la quale ha per fe-

miaffe primo \' lab , e per fecondo ^4^'

—

zab , ove b fia

infinitamente piccolo, fi cangia in un' iperbola di femiaffe

2° = 2^, e di femiaffe 1°. infinitelìmo. Ma allora la curva

lì confonde coli' aflintoto , che refia collocato in direzione

perpendicolare alla linea delle afcifie. Dunque e nulla la dif-

ierenza tra l'arco iperbolico infinito e l'afilntoto, e confe-

guentemente l\-z^o . In quella ftefla fuppofizione , avendo il

quadrante ellittico ^.E i due femiaffi b, J- ,

za

diventano tutti e due lo flefib b , e però il quadrante ellit-

tico fi muta in quadrante circolare di raggio b , e rifulta

2a§).E 2<7 @ . circ. di rassio /^ ,^
,—— == ^— — — . Ma qualunque qua-

b b

drante circolare divifo pel fuo raggio, coRituifce un quoto,

che è una quantità collante, o grande, o piccolo fia quello

raggio. Dunque, chiamata <p la femicirconferenza circolare

^ ^ g.circ. . 2rf^.circ.
di raggio I, farà -— = — , e quindi =<?$>2.16

'

\f a <ìAI a , r j-
onde avrem T=— .flcpr^-^^— , e quella conclufione di-

^a\/f zyjf
moftra l' ifocronifmo negli archi minimi di cerchio , che al-
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fumono la proprietà cicloidale; la qual cofa però non fi ve-
rifica negli archi finiti, come malamente fupponeva il Ga-
lileo .

iS. Da ultimo, non perchè non fia notillimo, ma perchè
lo richiede 1' opportunità dell' argomento

, penfo che non
debba riufcir difcaro , che io replichi qui la dimoftrazione

dell' ifocronifmo non fol proprio , ma anche comparato in due
peridoli di eguale lunghezza , un circolare per gli archi mi-
nimi , e l'altro cicloidale per qualunque arco; con che da-

rem fine alla noftra piccola Dillertazione . La teoria delle

evolute c'infegna, che il pendolo cicloidale debb' eflere tan-
to lungo, quanta è la lunghezza del raggio d' ofculo , che
dall'imo punto della cicloide va all'evoluta, il qual raggio

d' ofculo fi fa efTerc duplo del diametro del circolo genito-
re. Sia dunque la cicloide AD (Fig. 3) generata dal circo-

Io BNA , che deve avere il raggio AC := —, affinchè il cir-
4

colare di raggio a, e il cicloidale abbiano la medefima lun-
ghezza. Stabilifco, che partendoli da F il grave fia arrivato
in M , e fia , come nel pendolo circolare AE=b. Pon^o

AP:=x, cui corrifponde l'ordinata al circolo PN=: x'
2

e l'ordinata alla cicloide, PM , cui è infinitamente proffima
la ^R . La verticale MI =f, rapprefenti la gravità accele-
ratrice del corpo , e da / i\ conduca la IL a fquadra colla

tangente ML della curva, poi fi tiri la corda AN=z
yf

z

Perchè AN è parallela alla tangente ML , faranno fimili

i due triangoli rettangoli NAP , MIL , e verrà 1' analo-

,ax „ /a-i/-> fwzx
già V — :x: :/: ML = i-Lz = -^^ ; che farà la forza li-

bera accelerante il grave per la curva. Prodotta poi la ^R
finché tagli la MT in S ,

perchè la taglia anche ad angolo

retto, fimili abbiamo i triangoli MRI , /AIL , e però

IM :ML:: MR : MS , che dà IM .MS= ML.MR. . Ma , porta

la velocità inM= «, per le formole delle forze libere, farà

ML . MR— MI . MS= udu , olila
,
poiché nella difccfa del pen-
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dolo cala rafciffa AP;f{ —dx)~udii. Dunque integrando
in modo che lielca nulla la velocità, quando x=:b;f{b— x)

»' — ,.

=: — , CU = ^ ij \/

h

—X. Per l'altra legge de' movi-

menti liberi, effendo ML .dtzzzdu , colla foftituzione de va-

lore di ML^ nafcerà ———-dtzrrzdu^ e perchè

fi-"-' fì-^' fx/zx
duz=. — • =——^:;r—rr , avremo .- . di

u y^-f\/b-x, ^a
fdx

e:;— —z^ irrr; -, ^ ^^po le riduzioni,

\lif.\fb-x

\/a{~dx) ^— {—bdx:z)
«^ = ~~~ £= . Quindi

V '^ / ^ 1- b ,. ^ >.

integrando tz=l—^^ ( C— arco di rag. e di feno verfo at)

.
.V/ '-

La determinazione della colante C fi ha col riflettere, che
dev' efFer nullo il tempo, quando x= b. Ma allora 1' arco

diventa la femicirconferenza di raggio— . Dunque, chiamata

S querta femicirconferenza , farà

iTa , b ^ .

/= ( S— arco di rag. — , feno verfo x )

.

Wf
Ora per avere il tempo dell'intera caduta bifogna fare ;<=» ,

che fa fvanire il feno verfo ,v, e l'arcocorrifpondentc. Per-
ciò, fignificando T il tempo delia dilcefa totale, farà

]/a.ST= . Se <t) è la femicirconferenza d'un cerchio

Wf
di raggio I, fta i:c():: — : S. Dunque S=z -, e



juc. [tal. T. VII. pao^fri

\t.
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^\/ a
quindi Tz=-^--__ . In queda formola non entra per niente

r alterca ^ della difcefa. Dunque il valor del tempo e affat-

to da effa indipendente, e riinan lo fteflb qualunque (la l'ar-

co di caduta del pendolo; ed ecco l'ifocronifmo proprio del

pendolo cicloidale. Quefto valor di tempo è affatto identico

con quello degli archi minimi nel pendolo circolare egual-

mente lungo : ed ecco valere ancora ne' due pendoli 1' iso-

cronifmo comoarato.

:fììv
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OSSEIiVAZIONI
SOV^A LA SQUISITE2ZA DEL SEKSO

DEL TATTO DI ALCUKI VET{MI
MAlilKl,

Del Sig. Ab. Giuseppe Olivi .

INDIRIZZATE

AI Sig. Ab. Giuseppe ToMMASELLi, Naturalità
e Chimico Veronefe, ed a' fnai Nobili Uditori.

1 A f<A proprietà, ofTervata dal cel. SpaUanz.anì ne' Pipiflrel-

li acciecati , di volare regolarmente, e prefentire e fchivare
gli oftacoli

, come quando fon provveduti dell' organo della

vifb, mi richiamò , o Amico, alla mente un fenomeno da me
parecchie volte ofTervato nel corfo delle mie ricerche mari-
re , il quale ha relazione alla moderna fcoperta , e forfè po-
trebbe fomminiftrar qualche lume opportuno per arrivare ad
intenderla ed a fpiegarla. Convinto che affai fpeflo in Fifi-

ca , in Iftoria naturale, in Anatomia le ofTervazioni compa-
rative giovano mirabilmente alla intelligenza de' fenomeni ,

che ifolati farebbero inefplicabili , volli in quefti giorni ripe-

tere le ofTervazioni e 1' efame dell' indicato fenomeno mari-
no, e ne prefento a Voi , ed a' Voftri Nobili Uditori i fem-
plici rifultati.

Alcuni Animali marini della clafTe de' Zoofiti e de'

Molufchi, dotati di un grado di fenfibilità ottufo , non però
equivoco, privi degli organi infervienti all'odorato e alla

vifta, e fol muniti di ftomaco , e di tentoni o tentacoli per

prendere nutrimento, quefii animali non prefentano indizj di

altro fenfo 5 che di quello del tatto. Dipendendo tutta la
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loro fuffiftenza dalle impreflìoni, che per quefto fenfo ricevo-

no , efTì non poflbno conofcere la prefenza delle foftanze atta

ad alimentarli, fé non mediante l'urto meccanico ch'ede fan-

no fu le loro boccucce , o fu i tentacoli , che a tal fine ten-

gono efpanfi

.

Alla mancanza degli organi proveniente negli Efferi vi-

venti da coftituzione organica, o da perdita accidentale, la

Natura per ordinario fupplifce con una maggior perfezione

negli organi efiftenti ;
perfezione derivante o dalla migliore

conformazione degli organi, che reftano, o dalla loro edu-

cazione, vale a dire dalla maggiore attenzione, che quegli

Efferi donano alle fenfazioni, che per effi ricevono. Ciò ap-

punto fi verifica nel cafo noftro. Quefti Vermi niolufchi

hanno il fenfo del tatto molto fquifito ed acuto , (ìcchè ri-

fentono il più piccolo urto degli animaletti, che vengono lo-

ro a contatto, Ci mettono in movimento, e li prendono.

Fin qui la cofa è fempliciffmia , e non ha nulla di flraor-

dinario

.

Ma ciò che fembrerà più fingolare fi è , che queffi ver-

mi fituati nella loro acqua nativa , ed anche raccolti in va-

fì , ed affoggettati alla offervazione
,

prefentor.o e riconofco-

no a qualche confiderabile difianza la prefenza delle foftanze

atte al loro alimento. Io vidi in alcuni fiti delle lagune

qualche Attinia e qualche Idra riconofcere fino a fei , ed

otto pollici di diflanza i loro alimenti, e cercar di prender-

li : io le raccolti , e ripofi entro vali efpreffamente a ciò defìi-

nati e moftrarono lo fteffo effetto.

Si fa che molti vermi hanno la facoltà di muover l'ac-

qua mediante un' afpirazione o una vibrazione di tentacoli,

e di agitarla in tal modo , che vi producono un vortice , o

una corrente, la quale trafporta verfo il loro corpo le pre-

de. Di tal forta fono le Attinie, e le Idre da me affogget-

tate all' efperimento . Io vedeva, che quantunque l'acqua de'

miei vafi fofle perfettamente tranquilla, ne manifeftaffe il più

piccolo indizio di movimento o di ofcillazione , effe rivolge-

vano verfo una parte le loro boccucce , o vi difendevano i

loro tentoni, ed efercitavano quella vibrazione, e deftavano

nelle acque quel regolar movimento per avvicinarfi , e divora-

re le prede, benché foffero quefte alla diftanza di fette poi-
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liei , e non imprimefiero nelP acqua nefTuna vifibile ondu-
lazione .

^' Per meglio convincermi , che tutta quefta operazione

\ ron era fortuita, ma dipendeva dalla imprelfione impercet-
tibile ai miei lenii, ma pur reale, che i diftanti animaletti
facevano fopra i loro divoratori, colla maggior delicattezza
che mi folle polllbile ho immerfo in que' vali ^qualche infet-

to marino, o particola d'altro vivente, a un piede di di-

flanza dal Verme apparecchiato per l'ollèrvazione . Da lì a

non molto parve eh' elTo Ci rifvegliaffe , ftefe i tentacoli,

agitò l'acqua, lì attirò la fua vittima, e l'inghiottì.

Quantunque folTe affatto evidente la mancanza di tutti

gli altri fenfì in codefti vermi ; tuttavia per foddisfare allo

fcrupolo non mai trafcurabile in tal forta di oflervazioni , io

volli vie meglio afficurarmi , che non era la villa , che li av-

vifalfc della vicinanza delle lor vittime . A tale oggetto

adunque ho feparato il mio recipiente in due divilioni, me-
diante una laftra di criltallo puritiìmo, la quale permetteva

il paUaggio dei raggi dall' una all' altra parte, ed impediva

che lì comunicalFe il movimento dell' acqua. Allora per

quanti animaletti o particelle alimentizie immergcHi in una
delle due diviiioni, il verme lìtuato nell' altra non fece il

più piccolo movimento , né diede verun indizio d' avve-

d:rfene

.

Ho tentato degli efperimcnti analoghi con alcuni ani-

maletti provveduti degli organi della villa , e con forprefa

ho trovato che gli occhi di alcuni di loro non ravvilavano

le loro prede alla dillanza, alla quale i noltri ciechi le ri-

conofcevano, e cercavano d'impadroiurfene.

Dalle riferite oflervazioi, che ho ripetuto piti volte, e

ho variato in piìi modi, e con dillerenti fpezie di vermi,

rifulta,fe non m'inganno, che cotefti animali privi d'odora-

to e di villa, hanno il fenfo del tatto fommamente fquifito,

e che per efio ricevono le fenfazioni degli oggetti diflanti

mediante 1' impreflione che quelli dellano nell'acqua; laqual'

impreiìlone trafcorre un tratto conliderabile prima di giungere

a quelli, ed è sì tenue ed invilibile,che non li manifcfla agli

occhi acuti dell' oifervatore anche provvedutodi lente.

Contento di prefentare la femplice elpolizioiie di qucfti
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fatti, io mi guarderò dal trarne confeguenze di forte alcu-

na; dall' cfaminare quale relazione poflano avere colla facol-

tà, che hanno i Pipifl-relli acciecati d* evitare gli oftacoli

e di dirigere con qualche regolarità il loro volo; e dall'

invefligare fé potelfero fervire all'intelligenza di queRo anco-

ra miReriofo, e non bene intefo fenomeno. Forfè i Filici,

che vanno in tanti modi fperimentando i Pipiftrelli accie-

cati, invefligaranno fé abbiano il fenfo del tatto più fquilìto

dell" uomo, e di tanti altri viventi, in maniera che poflano

per elfo ricevere le impreffioni degli oggetti diflanti; e fé

la reazione dell'aria fpinta dal loro volo contro cotefti og-

getti baiti ad avvertirli della loro prefenza. Edi forfè efami-

neranno, fé 1' abitudine che hanno i Pipiflrelli di volare

nel tempo del crepufcolo , e per accidente in qualche tempo
del giorno, in cui la loro Vifta abbagliata dalla luce nega

ad elfi , o porta molto confufa la fenfazione vifuale degli og-
getti, abbia potuto contribuire a far si, che il loro tatto fi

educhi e fi perfezioni, come vediamo fuccedere ad alcuni

ciechi della noflra fpecic, i quali mediante 1' attenzione che
fanno alle fenfazioni ricevute col tatto , arrivano a rendere

quello loro fenfo così perfetto , che fembra che fi Heno pie-

namente rifarciti del defraudo degli occhi. Solamente in ri-

compenfa di quefti materiali, che io offro ai Dotti, non di-

mando loro , fé non che donino qualche conGderazionc a

quelle due ultime riflcllioni; fofle anche per provare, che
quelle oHervazioni mie nulla giovano per ifpiegare il fcno-^

meno fcopcrto dal Profeffor di Pavia.

Tomo VII- ,Ppp
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I N T O li N O
ALLA MOLTIVLICAZIOKE ED ALLA

DIl^lSIOKE ALGEB1{AICHE,

Del Sig. Leonardo Sali m beni.

§. I.

M.1 1 propongo di cfaminare in quefta Memoria la molti-

plicazione e la divisone algebraiche, cioè le due opera/:io-

ni che formano la bafe ed il fondamento principale di quc-
fla Scienza , la più eftefa e la più utile di tutte le Matema-
tiche . Non riefca ftrano a taluno fé io prendo per mano
un' argomento si femplice , che pare appena poter dar luogo

e materia ad un nuovo ragionamento. Mi (ì permetta di

deviare alquanto dalla flrada comunemente battuta ; e ve-

dradi che fulla moltiplicazione e fulla divilionc algebraiche

polTono dirli cofe utili e nuove, ed anche rettificarne alcune

da tutti ammelfe, le quali non reggono ad un efame rigo-

rofo, e veramente matematico.

§. II.

Ma prima di tutto fiami lecito ofTervare , che colla ftef-

fa parola unità noi fogliamo nominare due cofe differenti, e

quindi ne nafcono degli equivoci e delle falfe confeguenzc

.

Imperocché ora per imita vogliamo fignificarc il principio

de' numeri , ed ora la mifura comune delle grandezze dello

ftcfTo genere. Per evitare quell'anfibologia alcuni hanno
chiamata la prima unità aftratta o puramente unità , ed
ti'iìith concreta V altra ; ma dopo fatta quella necelfaria di-

ilinzionc non prefero cura nel corfo delle loro Opere di far-

ne queir ufo che dovevano . Dell' unità afiratta non può a
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mio giudizio dard miglior difinizione di quella d'Euclide

nel Libro fertimo, ma àtW unità concreta non mi è riuscito

di leggerne alcuna che tutte le idee comprenda ad effa ap-

partenenti ; e però mi piacque comporne una nuova, ed è

la Seguente : Unità concreta è una data grandezza prefa fe-

condo il nojìro arbitrio , a cui riferiamo tutte le grandezze

ad ejfa omogenee. Dico data perchè determinata e coflantc

dee eiFere quella comune mifura ; dico a cui riferiamo tutte

le grandezze ad ejfa omogenee
,
perchè una mifura non può

cfTere comune che a cosi fatte grandezze; e dico per fine

frefa fecondo il nojìro arbitrio, perchè è in noflra balia fer-

virfi d'una piuttofto che d' altra mifura. In fatti la libbra

di Verona, che in qucfta Città è 1' trnità concreta de' pefi

,

è una mifura prefa all'arbitrio de' Veronefi
;

quella di Lon-
dra all' arbitrio dcgl'Inglefi; e così difcorrendo . Dal che

ne fegue che per ogni ordine di grandezze dello fteffo gene-

re havvi un' unità concreta ; e che le grandezze di genere

diverfo hanno diverfe unità concrete: quindi io farei d'opi-

nione, che col carattere i non li dovefie nell'Algebra fe-

gnare che la fola unità aflratta, e che tutte le unità con-

crete, al modo dell'altre grandezze, s' indicaflero colle let-

tere dell' Alfabeto

.

§. III.

Entriamo ora in argomento, e cominciamo da un cfa-

nie fulla difinizionc della moltiplicazione algebraica. Eucli-

de nel fettimo Libro difinifce a queflo modo il moltiplica-

mento di due numeri interi : un 'numero dicefi moltiplicare

un numero
, quando il numero moltiplicato componsndofi ta'n-

te volte , quante unità fono nel moltiplicante
, generafi un qual-

che monero . Q^aefU dilìnizione data dall'antico e celebre

Autore è eccellente per efprimere la moltiplicazione fra i

numeri interi ( de' quali folamente e' parla ne' fuoi Arimmc-
tici}, e potrebbe anche fervire per indicare la moltiplicazio-

ne fra due numeri rotti , ma non certamente quella fra

due grandezze qualunque, come preflo faremo vedere; e pure
gì' Inventori dell' Algebra, Scienza che conta pochi fccoli

dalla fua origine, e tutti gli Scrittori d' Elementi che gli

Ppp jj
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feguirono dappoi hanno eflTa difìnizione adottata fcnza alcun

notabile cangiamento , e folo foftituendovi la parola ^ran-

dexz.a all'altra numero. Ma io rifletto primieramente che
trattandofi di grandezze in generale, non di numeri, bifo-

gnerebbe che i detti Autori
, quando dicono quante imita

fono nel moltiplicante , lìgnificafTcro che dell' unità concrete,

non dell' aftratte intendono di parlare; per modo che la lo-

ro difinizione farebbe veramente quefta : una grandez.z.a di-

cefi moltiplicare una grandez.z.a
,

quando la grandezza mol-
tiplicata componendojt tante volte , quante unità concrete del

mo.'tiplicante fono in efj'o ^ generafi una qualche grandezza.
Ed è appunto quefla difinizione, anche cosi corretta, che

io voglio in fecondo luogo moftrar difettofa. In fatti fia

\' A la grandezza da moltiplicare, e la B la moltiplicante:

fia foi la C 1 unità concreta della B. Secondo adunque, i

fuddetti Autori nioltiplicarc 1' A per la B vuol dire com-
porre VA tante volte, quante la C mifura la Ji. Ora fé la

C mifuri efattamente la B, intenderò facilmente cofa fia que-

fla moltiplicazione; poiché fé la C mifuri tre volte la B,
moltiplicare VA per la B vorrà dire comporre tre volte

VA. Anche quando la C non mifuri efattamente la B, ma
fia però l'una parte dell'altra, regge la difinizione; poiché

fé la C mifuri per efempio la B due volte ed un terzo,

moltiplicare VA per la B vorrà dire comporre VA due vol-

te ed un terzo. Ma fé la C alla B lia incom.menfurabilc,

lìccome non vi è in quefto cafo nelTun numero razionale in-

cero o rotto che pofia efprimere quante volte la C mifuri

la B, cos'i refierà allora imperfetta l'idea della moltiplica-

zione. Non è dunque generale l'efpofta difinizione; e però

conviene abbandonarla, e cercarne altra migliore.

JS. IV.

Secondo il mio parere la vera e general difinizione del-

la moltiplicazione algcbr.TÌca è quefla. Una grandezza dicejì

moltiplicare una grandezza ,
quando faccia/i come /' tmita con-

creta della grand 'Zza moltiplicante alla Jlejfa , così la gran--

dizza -moltiplicata ad un' altra grandezza che fi produce .

Vale a dire io prendo per difinizionc della moltiplicazione
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algcbraica rjuella fra le fuc proprietà, eh' eflcndo generale,

fia anche la più femplice

.

§. V.

_^Quello che ho detto della moltiplicazione ferve ancora

per moftrarc il difetto della folita difiniz.ionc della divifìo-

iie algebraica , e la neceflìtà di cangiarla in quefia . Una
grandez.z.a dicefi dividere una grandez.z.a

,
quando faccia^ co-

me la dividenti alla fua unita concreta , così la divi/a ad

un" altra gr.rndez.x.a che ne proviene. Direi più volentieri ad

un' altra ^rande'zz.a che Jt produce ^ fé il verbo produrre non
fofle ora comunemente adottato per lignificare una moltipli-

cazione; quantunque effo verbo potrebbe ugualmente bene fi-

gnificare e quello che nafce dalla divifione, come quello che

nafce dalla moltiplicazione. Dalle due definizioni , da me pro-

porte per la moltiplicazione e la divifione .chiaramente appa-

rifce, che quefte due operazioni, prcfe in fenfo generale al-

gebraico , fono propriamente due proporzionalità , ovvero

due regole auree

,

§. VI.

Queflc due difinizioni così enunziate fanno f^rada alla

dimoflrazione di tanti bei Teoremi , i quali per la maggior
parte non fono fiati che propofii dagli Autori , poi ad un
patet abbandonati. Fra quefti io ne fceglierò folamente alcu-

ni, i quali però abbaftanza moftreranno con qual chiarezza

fi pofiano trattare anche i rimanenti. La facilità di provare

un teorema generale fra due grandezze qualunque, nei cafo

in cui efTe fodero numeri, ha fatto fino ad ora prendere

per dimoflrazione generale quella che ai foli numeri era

parziale; ma quefla maniera non liberò l'Algebra da alcuni

crroruzzi che noi dovremo necefiariamente notare , quando
paragoneremo i noftri agli altrui rifultamenti

.
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§. VII.

Contro la confuetudinc di tutti gli Autori d' Algebra
mi fervirò di figure nella dimoftrazione di quefti Teoremi

,

per quello che effe ajutano moltiflìmo la fantalia del Letto-
re. Così fece Euclide nel fuo quinto Libro ( il quale pro-
priamente all'Algebra non alla geometria appartiene, perchè
in elio trattali di grandezze in generale ) , e rapprefentò
con linee le grandezze ftedc , dando però loro Tempre il no-
me di grandezze, non mai quello di linee. Ciò nulla ofrarr-

te nel metodo d' Euclide trovo quefl' inconveniente, che
nelle ligure non lì polTono a colpo d'occhio dirtinguerc le

grandezze di un genere da quelle di un genere diverfo . A
quello io ho cercato di fupplire in una maniera femplicKIì-

ma; e conlifte nel rapprefenrare per efeinpio le grandezze di

un genere con linee femplici , quelle di un altro genere

con linee raddoppiate , con linee triplicate quelle di un ter-

zo genere, e così difcorrendo. Così le grandezze D A della

Fig. I. fono grandezze dello ftellb genere; e le grandezze B
C fono pure dello lìefTo genere-, ma amendue le D A ad

amendae le B C fono eterogenee , perchè le prime fono rap-

prefentate con linee femplici, e te feconde con linee rad-

doppiate. Quella piccola variazione nel metodo adoprato da

Euclide per rapprefentare le grandezze, ferve ad evitare mol-

ti errori, che poflTonlì facilmente commettere nel maneggio di

quelle grandezze , che per condizione della proporzione non
fono neceffariamentc dello ftello genere

.

§. Vili.

Comincio per tanto da quello Teorema : Se una gran-

dez.-z.a moltiplichi una grandex.-z.a ; il prodotto farà omogeneo

ella grandezza moltiplicata . Sieno le due grandezze A B
( Fig. l. ), Q VA moltiplicando la B produca la C. Dico

che la C è omogenea alla B.
Imperocché ila la D l'unità concreta chW A . E poiché

VA moltiplicando la B ha prodotto la C ;
quindi ( §. IV. )

farà come l'unità concreta dell'yl, cioè la D, all' ^ ; così
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la jB alla C. Adunque la B alla C ha proporzione; e però

omogenea è la B alla C; il che convenia dimoftrare.

SJ. IX.

Quantunque fcmplice e manifefto fia queflo Teorema

,

egli è però contrario ad una idea comunemente ricevuta.

Chi è, che non abbia molte e molte volte letto: che una

linea moltiplicando una linea produce una fuperficie , e che

una linea moltiplicando una fuperficie produce un folido?

tutte cofc falliflime . Una linea moltiplicata per una linea

,

o per una grandezza di quahivoglia altro genere, darà Tem-

pre una linea; ed una fupertìcie moltiplicata per una linea

o per quaiiivoglia altra grandezza produrrà Tempre una fu-

perficie; poiché abbiamo di nollrato che la grandezza pro-

dotta è dello ftelTo genere della moltiplicata.

§. X.

Corre anche in Algebra, come Teorema si manifefto

da non aver bifogno di alcuna dimoftrazione , che fc due

grandezze con vario ordine moltiplichinjì infume , / prodotti

fono uguali fra loro. Per efempio fieno \e A B due grandez-

ze; il dice adunque che il prodotto della B ridi' A è uguale

al prodotto dell' A nella È. Ma quello Teorema prefo in

fenfo generale, come faremo vedere, è falfo; non elTendo ve-

ro che nel cafo in cui le grandezze A B fieno dello ftefib

genere. QLiello che può aver indotto in queft' errore è la

folita applicazione a numeri; la quale però, efia fteda, ben

cfaminata può dimoflrare la falfità dell' ad'unto. Imperocché
abbianli le due grandezze 5. piedi e 70. libbre da moltipli-

carli infieme. Se moltiplichinlì li 3. piedi per le 70. libbre,

il prodotto farà zio. piedi; ma fé moltiplichinfi le 70. lib-

bre per 3. piedi, il prodotto farà 210. libbre. Adunque,
qualunque fia 1' ordine della moltiplicazione, ottienfi lo ftef-

fo numero 210: ma nel primo modo il numero 210 indica

210. piedi, e nel fecondo 210. libbre.; né vi farà certamen-

te alcuno che pretenda aderire che 210. piedi iia grandezza

uguale a 2 16. libbre. Adunque non fempre due grandezze
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con vario ordine moltiplicandofi inlìeme fanno lo fielTo pro-

dotto; e però fallo è il Teorema generale. Indicata pertanto

la forgentc dell' errore palio a dimoftrare i veri ed efatti

Teoremi , che rifultano dalk moltiplicazione di due grandez-
ze fra loro.

§. XI.

Teorema. Se due grandez.z.e omogenee con vario ordine

moltiflicandofi infieme producano due grandez.-z.e
; quefte faran-

no omogenee alle prime ed uguali fra loro. Sieno omogenee
le due grandezze A B ( Fig. i. ) e V A moltiplicando la B
produca la C, poi la È moltiplicando 1' A produca la D.
Dico che le C D fono omogenee alle .^ B, ed uguali fra

loro

.

Imperocché poiché 1' A moltiplicando la B ha prodotto

la C; x^uindi farà la C omogenea alla B (§. Vili.) Di nuo-

vo poiché la B moltiplicando VA ha prodotto la D
;
quindi

omogenea farà la D all' A. Ma V A e omogenea alla B.
Adunque elleno fono tutte omogenee le A B C D ; e però

avranno la flefla unità concreta. Sia quefta VE. E poiché

V A moltiplicando la B ha prodotto la C; quindi farà

( $. IV. ) come V E all' A, così la B alla C. Ma fé quat-

tro grandezze dello Jìejjo genere fieno proporzionali , ancora

alternando fono proporzionali . Adunque egli è come 1' E
alla B, cosi 1' A alla C. Come poi 1' E alla B, così e V A
alla D ;

perocché la B moltiplicando VA ha prodotto la D :

( §. IV. ) laonde egli è come 1' A alla C , così VA alla D.
Ugu.ili fono dunque fra loro k C D , ed omogenee alle AB ;

il che convL-nia dimoflrare.

§. XII.

Quando poi le due grandezze che fra loro fi moltiplica-

no non iicno omogenee, allora iì avrà quefhi propofizione .

4't' due grandeirz-e eterogenee con vario ordine moltiplicandofi

ir.fieme producano due grandexxe ;
quejìe faranno omogenee alle

prime , una all' altra , ed avranno alle loro unita concrete la

rnedejìma proporx.ione

.

Sieno
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Sieno li A B (Fig. 3.) due grandezze eterogenee; e le

A B con vario ordine moltiplicandoli infieme producano le

due grandezze CD; cioè 1' A moltiplicando la B produca la

C; poi la B moltiplicando VA produca la D. Dico primie-

ramente che le C P fono omogenee alle A B, una all'altra,

cioè la C omogenea alla B , e la D all' A.
Imperocché poiché VA moltiplicando la B ha prodotto

la C; quindi omogenea farà la C alla B ($. Vili. ). Di nuo-

vo poiché la B moltiplicando 1' A ha prodotto la D
;
quin-

di omogenea l'ara la D all' A. Elleno fono adunque le due

D C omogenee alle A B, l'una all'altra. Dico in oltre che

le D C alle loro unità concrete hanno la medefima propor-

zione. Imperocché Ila VE l'unità concreta delle A D^eVF
quella delle B C. Dico che come la D all'È, così è la C
all'i^. Imperocché poiché VA moltiplicando la B ha prodot-

to la C ; quindi farà ( §. IV. ) come 1' E all' A, cosi la B
allaC. Di nuovo poiché I3 B moltiplicando VA ha prodotto
la D ;

quindi farà ( §. IV. ) come 1' F alla B , cosi la

A alla D. Poiché dunque egli è come 1' E all' A, così la

B alla C ; e come 1' A alla D, così I' F alla B; quindi per

uguaglianza perturbata farà come 1' E alla D, così 1' F alla

C; laonde contrariamente egli è come la D all' E, cosi la

C all' F; il che convenia dimoftrare.

5' XIII.

Unendo infieme i due teoremi antecedenti potremo dun-
que conchiudere, che fé due grandezze, di qualunque genere
lìa ciafcuna di efle , con vario ordine moltiplicandoli inlieme
producano due grandezze; quelle faranno o uguali fra loro,
o proporzionali alle loro unità concrete.

§. XIV.

"^oljìo, queir nciitillimo e celebre Scrittore d' Elementi,
cadde elfo pure nell'errore di credere, che due grandezze

( fieno elle o omogenee ovvero eterogenee ) moltiplicandofi
fra loro producano la fiefi'a grandezza; e di più volle darne

To/no VII. Qjì^l
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una dimoflrazione (') che qui trafcrivo verbo a verbo per
poterla pia facilmente confutare. Eccola. Dus quantitates fi
mutuo miiltiplkantes idem fa£ìum gìgnunt . Sint duo faSlores

A & B; erit i :A : :B :AB,& i :B :: A:BA . EJì véro ctiam

( alternando) i:A: :B::BA; adeoquc oh unitatcìn cayidem per
hypoth ; B:AB::B:BA. Ergo AB= BA. Quefta dimoarazio-
ne pecca per due cofe . Prima per aver fuppofto che le uni-

tà concrete delle grandezze anche eterogenee lìeno uguali fra

loro^, contro quanto iì è chiaramente veduto nel §. IV. Se-

condo per aver alternato la proporzionalità i : B ::^ : B^, con-

chiudendo che dunque i : ^ fta come B:BA. Imperocché al-

lora folamente quattro grandezze proporzionali poiTono alter-

narli , quando fieno dello fteflb genere . So che quella con-
dizione vien qualche volta ommclTa dagli Scrittori d' Alge-
bra , ma eflTa non è per quello meno necelTaria. In fatti fé

le quattro grandezze che formano una proporzionalità non
fieno tutte omogenee , non (i potrà mai paragonare la prima
colla terza, e la feconda colla quarta, cioè non Ci potrà mai
alternare la proporzionalità; poiché allora folo due grandez-

ze hanno fra loro proporzione , quando fieno dello fleifo ge-

nere. Ne varrebbe aderire che anche Euclide nella prop. i6

del libro quinto diflTe : fé quattro grandezx.c fieno proporz.iona-

li ^ ancora alternamente fono proporz,ionali , fenza aggiugnerc

la condizione che le grandezze debbano elTere dello fìeffo ge~

fiere: imperciocché il rende evidente che quelle parole fono

fiate ommeffe per negligenza degli Amanuenfi dall' oflervare,

che non alternò mai Euclide una proporzionalità , le cui

grandezze non fodero tutte quattro dello flelTo genere. Siri-

cava lo Hello anche dalla propolìzione 22. dello flelTo li-

tro , [e fieno quantunque grande-zx-e , ed altre ad ejje uguali di

moltitudine ,prefe a due a due nella fìefja propor7.ione^ancora per

tiguaglianza faranno nella fìeffa propor-z.ione \ dove 1' illullrc

Maeflro fi è nella dimollrazione fervito delle moltiplici ,

non dell' alternazione delle proporzionalità, quantunque que-

fto metodo
, quando ne avelie potuto far ufo , 1' avrebbe

refa più elegante e fpedita dell'altro; e ciò perchè le gran-

{') E'.tm. Uritb. tllsr- ìi.
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dezze fra le quali vuol conchiudere I' uguaglianza pofTono

non edere tutte dello fteffo genere . Notifi in oltre che que-

fto ultimo modo non era ad eifo ignoto , come quegli che

fc ne valfe nella propofizione 14. dei fettimo in cui tratta

lo fteflo che nella 22. del quinto colla fola dilìerenza , che in

quella fupponeva grandezze in generale , ed in quefta nu-

meri attratti , i quali fono grandezze dello fteflb genere . In

fatti i celebri Traduttori Veronelì di quefl:' Autore iianno

nella loro traduzione aggiunte all' enunciato della detta pro-

pofizione 16. del quinto quelle parole iiello jìejfo genere^ a

ciò certamente condotti da tutte le ragioni da me efpofle

.

E tornando fui primo sbaglio del woljìo dicoche fé le unità

concrete delle grandezze A B foffero fiate da efTo indicate

colle lettere dell' alfabeto, come ha fuggerito nel $. II.,

avrebbe egli di primo tratto riconofciuto , che con una let-

tera fi doveva fegnare 1' unità concreta della grandezza A ,

e con altra lettera 1' unità concreta della grandezza B; e

quindi più facilmente fi farebbe avveduto, che il fuo teore-

ma non è vero, quando fieno eterogenee le A B

.

§. XV.

Quando le due grandezze che con vario ordine molti-

plicanli inficme fieno eterogenee , noi abbiamo dimofirato che

i prodotti alle loro unità concrete hanno la medelìma pro-

porzione. Ciò mi mette naturalmente nella neceffità di di-

chiarare la caratteriflica proprietà delle grandezze eterogenee

fornite di quefta condizione, vale a dire aventi alla loro unità

concreta la medelìma proporzione. Ma prima premetterò la

feguente difinizione. Si dice chi un numero rappresenta una gra~
7jdcz.-za

,
quando /' unita aftratta a quel numero abbia la fieffa

proporz.ione , che /' unita concreta di quella grandex.x.a alla gran-

dezz.a medefima. Cos'I il numero 5. rapprefenterà il pefo di un
corpo

, quando 1' 1. al 5. abbia la flella proporzione che l'

unità concreta de' pefi { volgarmente detta libbra ) al pefo del-

lo fieflb corpo . Non bifogna però confondere quefìa , che io

ho chiamata rapprefentazione , coli' uguaglianza; per efem-
pio non bifogna dire che il numero 3. fia uguale al pefo di

quel corpo: ma dalla rapprefentazione all'uguaglianza vi \\t
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però un facile pafTaggio , ed è quello d' intendere cangiato il

numero a/ìratto che rapprefenta la grandezza in un numero
concreto avente per unità concreta quella della grandezza me-
delìma; il che fi dimoftra colle parole, pronunziando dopo il

numero aflratto il nome di efla unità concreta. In quello

modo fé intenderò cangiato il numero aftratto 3. nel con-
creto 3. libbre, pallerò dalla rapprefentazione all' uguaglian-

za , e potrò aderire che il fuddetto pefo è uguale a tre lib-

bre . L' efpofta difinizione è la vera chiave per dimoftrare

tutte le regole ufate dai pratici nel calcolare le figure pia-

ne e le Iblide , come a fuo luogo vedremo. Per ora conten-

tiamoci di conofcere la caratterifiica proprietà delle grandez-

ze eterogenee proporzionali alle loro unità concrete , il che

ci verrà indicato da quefto teorema.

§. XVI.

he grandex.'ze eterogenee proporz.ionali alle loro unita con-

crete fono rapprefentate dallo Jìejjb numero

.

Sieno le grandezze eterogenee A B ( Figg. 4 , 5,6 ) le

cui unità concrete fieno le C jD , la C dell' ^ , e la D della

B ; e fia come VA alla C, così la B alla D. Dico che lo

fteffo numero rapprefenterà l'una e l'altra delle A E.
Imperocché o le ^ B fono commenfurabili alle C D o

no . Sieno primieramente commenfurabili . E poiché 1' A
alla C è commenfurabile ( Fig. 4. ); quindi una dell' altra

farà o parte o parti. Sia primieramente la C parte dell' A
;

e quante volte la C mifura VA tante unità fieno nel nume-
ro E. Sia poi V F l'unità aftratta . E poiché la C milura

VA per r unità attratte che fono nell' E; e ancora 1' unità

attratta F mifura r £ per l'unità attratte che fono in etto
;
quindi

egli è come r F all'È cosila Cali' ^ ; laonde ($. XV. ) il numero
E rapprefenta la grandezza A. Di nuovo poiché fia come l'F
all'È, così làCzWA; e come laC all' ^, così è per fuppofi-

zionelaZ) alla B; quindi ancora come l'F all' E, così è la

Dalla B: e però ($. XV. ) il numero E rapprefenta la grandez-

za B. Ma etto numero E rapprefenta pure la grandezza A.
Dunque VE rapprefenta una e l'altra grandezza AB. Sia ora

la C parti dell' A ( Fig. 5. ); s dividafi 1' A nelle fae
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parti, la cui moltitudine Ila elpreda dal numero E; ma la

moltitudine delle Udii parti dell' A che fono nella C fia

efprefTa dal numero G ; ed intendali il numero rottoE Gavente

per numeratore VE e per denominatore il G. Adunque come

laCall'y^, cos'i è il numero G al numero E. Come poi il deno-

minatore Gal numeratore E, così è l'unità aflratt a Fai nu-

mero rotto £G; laonde egli e comel'F all' £G, così la Call'^;

e peròilnumero rotto EG rapprefenta la grandez2a ^ (§.XY.'J.

Allo fleffo modo lì proverà che fé VA lìa parte o parti del-

la C, uno fteiìo numero rotto rapprefenterà sì la grandez-

za A che la B. Sia finalmente la C incommenfurabile all'

^

( F]g. 6. ) , e come la C all'^, così iia 1' unità aflratta F
al numero E. Adunque VE è un numero irrazionale, e rap-

prefenta la grandezza A . Egli poi rapprefenta ancora la

grandezza B, perocché elfendo come la C all' micosi la Dal-
la JB , avrà pure la D alla B la ItelTa proporzione che 1' u-

ntà allratta F al numero E ; laonde lo fteflo numero irra-

zionale E rapprefenta 1' una e l'altra delle grandezze A B.
Per confeguenza le grandezze eterogenee proporzionali alle

loro unità concrete poligono eiler dallo flefTo numero rap-

prefentate; lìa eflb poi o intero, o rotto, o irrazionale.

§. XVII.

Ecco perchè il prodotto di 5. piedi in 70. libbre, ed il

prodotto di 70. libbre in 3. piedi fono dallo fleflo numero
210 rapprclentati . Li due prodotti non fono altrimenti

uguali, ma fono proporzionali alle loro unità concrete; e

quindi poflbno dallo fteffo numero 210. efTere rapprefentati

.

§. XVIII.

Dalle due grandezze fi può pafTare col raziocinio alle

tre, quattro, e quante mai fi vogliano, e dimoftrarc facil-

mente che fé una moltitudine di grandezze tutte eterogenee

con vario ordine moltiplichinfi infieme ; li potranno ottene-

re tanti prodotti eterogenei quante erano le grandezze da

moltiplicarfi ; li quali però tutti alle loro unità concrete avran-

no la medefima proporzione. Se poi alcune delle grandezze
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che con vario ordine moltiplicanfi infieme fofTero dello ftefTo

genere ; allora i prodotti eterogenei proporzionali alle loro unita
concrete non farebbero più tanti quante le grandezze che fi mol-
tiplicano, ma fole quanti i generi differenti che trovafTerfi in

cfle. Sicché, non badando alla moltitudine de' prodotti , fi po-
trà affumcre per teorema generale, cht fé quante Ji vogliano
grande-xz.e con vario ordine moltiplichinfi in/teme ; tutti i pro'
dotti

^ che poffono nafcere dalla rnoltiplicaz.ione faranno l' uno
all' altro , o omogenei ed ugualifra loro , o eterogenei e proporzio-

nali alle loro unita concrete. Ma sì le grandezze uguali, che
le eterogenee e proporzionali alle loro unità concrete poflbno
cfiere dallo ftefTo numero rapprefentate

;
quindi fi ricava un

altro teorema generale, che fé quante fi vogliano grandezze
con vario ordine moltiplichinfi infieme; i prodotti pojfono effe-

re rapprefentati dallo Jìeffo numero .

§. XIX.

Adunque nell* Algebra non è lecito dire che ab fìa u-

guale a ha^ fé non quando fieno omogenee le grandezze ah:
parimente li tre prodotti mnp mpn npm , che nafcono dalle

tre grandezze mnp con vario ordine moltiplicate infieme,

non fono fra loro uguali , che quando le grandezze mnp
fieno omogenee. Vero è però, che avendo noi dimoftrato che

fé quante grandezze fi vogliano con vario ordine moltiplichinfi

infieme , i prodotti pofTono efTere rapprefentati dallo fleflo numero

( $y. XVIII. ), ne fegue da efTo teorema che le due grandezze ab ha

poffano efiere rapprefentate dallo fl-elfo numero ; cosile tre mnp
mpn npm. Concludiamo per tanto che fé quante fi vogliano

grandezze con vario ordine moltiplichinfi infieme; i prodotti

non fono fempre uguali, come fogliono dare per regola cer-

ta gli Analisi, ma pofTono bensì efiere fempre dallo ftefib

numero rapprefentati

.

SJ. XX.

Ed eccomi oramai pervenuto al punto di poter tran-

quillare l'animo di chi ad onta della chiarezza ed evidenza
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delle cofe da me dimoftrate pur dubitafTe di paralogifnio
,

per la ragione che dalla falfità della fuddetta regola gli fem-

brade dover feguire la (Irana e veramente fatai confeguenza,

che quali tutti i calcoli degli Analifti ( i quali fu di efTa

fono per la maggior parte appoggiati), debbano altresì efie-

re fallaci, e bifognoii di rettiticaz,ione . Ma la cofa non è

cos'i come può parere a primo afpetto; poiché quantunque

fia fallace la regola prefa in fenfo generale, nondimeno da

ogni taccia reftano liberi i calcoli, folo che nell' Algebra

s'introducano due fuppofìzioni , le quali fé nei libri elementa-

ri non trovanfi efprelTe, niuno però mi negherà che tacita-

mente non vengano ammeiTe da tutti gli Analifti ; e fono

quefte . Prima . Che tutte lì grandez.x.e di qualunque natura

ejfe fieno pojfano ejfere rapprefentate da numeri
,

prendendo il

fenfo della parola rappresentate fecondo 1' idea da me datane

al $. XV. Seconda . Che le lettere dell' alfabeto indichin»

non le grandez.z,c JìcJJc ( tome fogliamo dire ) 'ma i nume-
ri che le rappresentano . In forza di quefte due fuppofizioni

ognun vede che tutte le grandezze , che maneggianfi nell*

Algebra, eflendo numeri, o di lor natura o rapprefentanti

altre grandezze , farà in quello cafo vera la regola , ed efat-

ti i calcoli ; laonde per cfempio ab è uguale a ba , perchè

elTendo le ^ ^ due numeri, il prodotto dell' a nsì b è u-

guale al prodotto del t> nell'i?.

§. XXI.

Adunque l'errore degli Analifli nel dare per regola ge-

nerale , che quantefi vogliano grandez.z.e moltiplicando/i infie-

me facciano uguali prodotti fi riduce ad errore di parole e

non di fatti. La regola non è vera, che quando le gran-

dezze fieno omogenee, come ho dimoflrato ; ma poiché cili

adoprano fempre numeri afìratti , la fallacia della regola non
può condurli ad errore di calcolo. Il celebre Eulero^ ac-

cortofi forfè del comun inganno, ha coftantemente ne' fuoi

Elementi d' Algebra refe finonime le parole grandezza e nu-

mero , quantunque fra effe vi fia quella differenza che pafTa

tra il generale ed il particolare; e sfuggi a' fuoi acutilfimi

fguardi quell'idea della rapprefemazione delle grandezze da
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me data al §. XV., colla quale tutto fi falva e tutto lì pro-

va legittimamente

.

§. XXII.

Poiché refla ancora da darfi la dimoflrazione della fa-

mofa regola, che nel moltiplicamento gli ftefiì fegni produ-

cono una grandezza pofitiva , e i fegni contrari una gran-

dezza negativa (
giacché non credo che le cofe fino ad ora

dette fu queflo argomento podano meritare il nome di di-

mofirazione ) farà pregio dell'opera rintracciarne una che

non patifca eccezione: ma prima efporrò il mio fentimento

intorno alle grandezze poiitive e negative, non parendomi

efatto quanto di elle vien dalia maggi<fr parte degli Autori,

per non dire da tutti, proferito. Comincio per tanto dal

difìnirle: e febbene le mie diiìnizioni lìano tali che ognun

dirà, come anch' ei 1' intendea cosi, pure io da effe rica-

verò confeguenze diverfe da quelle degli altri . Secondo

adunque il mio giudizio, Grandez.z.e pojitive fono grandez.-:LC

eia aggiungevfi ; e graìidez.z.e negatiue jcno grand^Tjae da to-

glicrji . Adunque tra le grandezze poiitive e le negative non

havvi altra dificrenza che nell' ufo che (e ne vuol fare; le

une fono deftinate alla fumma, e l'altre alia fottrazione
;

ma la loro natura è fempre [a {lefTa . Ne viene ancora, che

una grandezza polìtiva può elì'ere uguale ad una negativa;

poiché per efempio il 7 farà uguale a fé lleflb, fia che nel-

la fumma o nella fottrazione lia efio impiegato : ma egli

però non farà Io fteflb nell'ufo che fé ne vuol fare, il qua-

le è diflerente. Per firana che appaia quefla confeguenza pro-

nunciata cosi afirattamcnte , io però farò vedere con un' ap-

plicazione, ficcome convengo in quefio ccn tutti gli Anali-

i\\. In fatti ( Fig. 7. ) lia r^C una linea retta, ed il pun-

,
to B fia l'origine, come fi fuol dire, delle grandezze. Pren-

danfi ora dall'una parte e dall'altra del punto B le rette

BA BC uguali fra loro, ma la BA ila dalla parte delle po-

iitive, e la BC dalla parte delle negative. Se chiamo la

grandezza politiva BA uguale a +<?, ognuno conviene che

la grandezza negativa BC ila. uguale a. — a . JVIa la retta BA
è uguale alla retta BC , laonde è forza che anche la gran-

dezza
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dezza pofitiva +a Cu uguale alla grandezza negativa —a;
uguale però in grandezza, ma differente nell' ufo. Quindi

dsbbeiì far differenza tra uguaglianza ed equazione, che gli

Analifti prendono per una fteffa cofa; imperocché io dico

che due grandezze fono in equazione
,
quando non folo fieno

uguali in grandezza, ma debbanfi pure allo ftejjo modo ufa-

re . Dalla qual difinizione apparifce manifefiamente , che una

grandezza politiva può bensì effer uguale , ma non in equa-

zione con una negatii/a , e però +a e uguale a —a, ma
+ a non farà in equazione con — a. Da tutto ciò fi ricava,

che dovrebbefi efprimere con due fegni differenti uguaglian-

z.a ed equazione, in vece d'indicarli, come lì fa, col fegno

comune =; pure ficcome della prima fi fa poco ufo nell"

Algebra e molto della feconda, e l'equazione rinchiudendo

anche l'uguaglianza, così non può cagionar errore il fervir-

iì dello ftcffo fegno, quando ciò venga fatto colle dovute
cautele.

§. xxin.

L'idee femplici che io ho affiffo alle grandezze pofitìvc

e negative fono ben differenti da quelle che fono fiate adot-

tate dagli Autori d'Elementi, i quali con un' analogia ( co-

la veramente nuova nelle Matematiche ) hanno voluto fpie-

gar la loro natura , e quindi ne hanno tratto delle flranc

confeguenze. L'analogia è quefl:a. Le grandezze pofitive fo-
no come crediti che un uomo abbia dall' altro , e le grandezze-

negative , come debiti. L'analogia può fin qui correre, per-

chè li crediti di un uomo fono realmente cofe d' aggiungere
a'I'uoi capitali; e i debiti cofe da toglierfi da effi . E ficcoms.

( foggiungono effi ) fi può dire di un uomo che niente pojfe-

da ed abbia un debito , eh' egli ha meno del niente , peroc-

ché per aver niente bisogna che paghi prima il fuo debito,

così le grandezze negative fono minori del niente . Ma co-

me mai quello che non è, quello eh' è la mancanza di un
effere che prima efifleva , il nulla finalmente, come può mai
edere maggiore della grandezza negativa , cioè di un ente
eh' efide ? Non è egli quello un diftruggcre la vera nozione
di maggioranza ? Perchè una grandezza è negativa, vale a

Tomo VII. Rrr
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dire perchè efla è desinata alla fottrazionc

, per quefto do-
vrà efler minor del niente? Bafta mettere in forma di nilo-

gifmo 1' argomentazione di quefti Autori per accorgerfi della

Tua falfità . Chi ha un debito e 'niente pojfede , ha meno del nien-

te: la grandezza negativa è come un debito: dunque la gran-
dezza negativa è meno del niente; il quale fìllogifmo aven-
do manifcftamente più di tre termini pecca ndh forma . Dal-
la ftrana propoiìzione che le grandezze negative lìeno minori
de! nulla, n' è anche derivata la ugualmente ftrana conf;:-

guenza ch'effe grandezze lìeno eterogenee alle polìtive(rfJ.

§. XXIV.

Teorema. Se fienvi due grandezze^ una delle quali ji

a

(pezzata in quanti fegamenti fi vogliano ; dico che il prodotto

della non Jpezzata in tutta /' altra e uguale a' prodotti della

non (pezzata in ciafcun fegamento deli' ultra .

iSieno le ^ BC { Fig. 8. ) due grandezze, una delle

quali , cioè la BC , fia fpezzata in quanti lì vogliano fega-

menti BD DC: e VA moltiplicando la BC produca la gran-

dezza E a quefta omogenea ; moltiplicando poi le BD DC
produca le grandezze FG GH a quefl-e omogenee , e però an-

che alla BC . Dico che uguale è 1' £ all' FH. Imperocché
cfpongalì l'unità concreta M dell' ^. E poiché VA moltipli-

cando la BD ha prodotto la FG; quindi farà come VM all'

A, così la BD alla FG . Per la medelìma ragione VM a\V A
Ù3. come la DC alla GH. Adunque ancora come la BD alla

FG , cosi la DC alla GH. Ed elleno fon tutte grandezze

omogenee; laonde come la BD alla FG , cos'i tutta la BC a.

tutta VFH. Ma come la BD alla FG , così è VM aWA; e

però egli è come 1' M all' A, così la BC alla FH. Come
poi VM nìVA, così è pure la BC all'È; perocché VA mol-

tiplicando la BC ha prodotto l'È. Adunque fla come la BC'
all'È, così la BC all' EH . Uguale ella è dunque 1' E all'

FH; il che convenia dimoftrare.

(«) vsljli. Elem. ,Ana!j. n. ij.
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§. XXV.

Per confeguenza fé la grandezza A fia rapprefentata dal

rumerò a, il fegamento BD dal numero b, ed il fegamento

DC dal numero e, ficchè tutta la BC fia rapprefentata dal

numero h + c; farà il prodotto del numero a in tutto il

numero b + c uguale al prodotto dell' « nel b, infieme col

prodotto dell' <2 nel e ; e però il prodotto dell' ^ nel b + c è

uguale ad ab + ac

.

§. XXVI.

Teorema. Se funvi due grandez.z.e , una delle quali fa
fp{z.x.ata in quanti fegamenti fi vogliano ; il prodotto da tut-

ta la fpez.z.ata neW altra è uguale «' prodotti da ciafcun fe-

gamento della fpez.-z.ata nell'altra.

Sieno le A BC ( Fig. 9. ) due grandezze, una delle

quali , cioè la BC fia fpezzara in quanti fegamenti lì voglia-

no BD DC ; e la BC moltiplicando VA produca l'È a quefta

omogenea; poi le BD DC moltiplicando la flefTa A produca-

no le FG GH a quefi-e omogenee , e però anche all'È. Dico
che uguale è l'È all' FH. Imperocché efpongalì l'unità con-

creta N della BC . E poiché la BC moltiplicando VA ha
prodotto l'È; quindi fiarà come VN alla BC , così VA all'

E. Per la medelima ragione egli è come VN alla BD , così

J' A à\V FG , ed ancora come VN alla DC , così VA alla

GH. Poiché dunque egli è come VN alla DC , così VA al-

la GH; quindi farà contrariamente come la DC all'N, così

la GH iWA. Ma come VN alla BZ>, così è I' ^ all'EC?.

Adunque per uguaglianza ftarà come la DC alla BD , così

la GH aVV FG :c componendo farà come la BC alla BD , cosi

J' EH all' FG. Come poi la BD all' N, cosìc l'FG all' ^; laonde

di nuovo per uguaglianza fiarà come la BC &\VN, così 1'

FH all'^; e però contrariamente egli è come VN alla BC

,

così VA all' FH. Ma come V N alla BC , così è 1'^ all'È;

e però ftarà come VA air E, così VA all' FH. Uguale e!;*

è dunque l'È all' FH; il che convenia dimoftrare-

R rr i i
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§. XXVII.

Quindi fé rapprefenteremo VA dal numtro a, la BD
dal numero b , e la. DC dal numero e, fìcchè tutta la BC
fu rapprefentata dal numero h + c; farà il prodotto del

b + e neir a uguale al prodotto del b nell' a infieme col

prodotto del e nell' a; cioè il prodotto dì h + e nell' a è

uguale a ba +ca . Quefta fleffa verità , trattandofi di numeri

,

fi poteva trarre anche dalle cofe dette nel $. XXVfenza ricor-

rere al Teorema antecedente
;
perocché effendofi colà dìmortrato

che il prodotto dell' d! nel b + c è uguale ad ab-\-ac; ma il

prodotto dell' ^ nel b +c è uguale al prodotto del t-j-c nell'

a, e così ancora uguale è V ab al ba , t V ac al ca ; peroc-

ché fono numeri le a b e
;
quindi anche il prodotto del h + c

DcW a è uguale a ba + ca; come di fopra

.

§. xxviir.

Teorema. Se ficnvi due grandezx.^ ^ ciascuna delle qua

lì fia fpez.-z.ata in quanti fegamenti fi vogliano ; una di effe

moltiplicando l' altra farà un prodotto ugual; a" prodotti da

ciafcun fcgamento della prima in ciajcirn Jegamcnto- dell altra

,

Sieno le AB CD { Fig. io. ) due grandezze ciafcuna

delle quali fìa fpezzata in quanti fi voa'iano fegamenti , l'

AB negli AE EB, e la CD nelli CF FD-, e V AB moltipli-

cando la CD produca la grandezza G , e ì' AE moltiplican-

do ciafcuna delle CF FD produca le grandezze HI IK.; e-

cosi pure V EB moltiplicando ciafcuna delle CF FD produ-

ca re grandezze KL LM. Saranno adunque tutte omogenee
le CD G HI IK'kL LM. Dico ora che uguale è la G all'

M. Imperocché poiché le AE CD fono due grandezze , una
delle quali, cioè la CD è fpezzata nelli fegamenti CF FD ;

quindi uguale è il prodotto dell'UE nella CD ( §. XXIV. )

alli prodotti dell' AE nelle CF FD . Ma il prodotto dell'

AE nella CF é 1' HI, ed il prodotto dellME nell' FD è 1'

IK Adunque uguale è il prodotto dell' AE nella CD all'

HK. Similmente dimoftrercmo che uguale è il prodotto dell'

EB nella CD alla KM. Laonde il prodotto dell' /fE nella
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CD infieme col prodotto della EB nella CD è uguale a tut-

ta l'HA'I. Uguale egli è poi il prodotto dell' AB nella CD
infieme col prodotto dell' £5 nella CD ( §. XXVI, ) al pro-

dotto dell'US nella CD, cioè alla G; perocché le AB CD,
fono due grandezze, delle quali 1' AB è fpezzata nelli fega-

meiui AE EB . Adunque la G è uguale all' HM; il che con-

venia dimoftrare.

§. XXIX.

E però fé V AE fia rapprefcntata dal numero ii , V EB
dal numero^ , coficchè tutta V AB iTa rapprcfentata dall' i?-f^;
e fimilmente fé la CF fia rapprefentata dal numero m , la

FD dal numero «, e tutta la CD dal numero m + n-, farà

il prodotto ddì'a + lf ndì'm + 'a, e ancora il prodotto dell'

m + n nc\Va + b uguale aW am + an + bm {• b» . Dalle cof-

fìn qui dette ricavali adunque la dimoftrnzione di quella be\

li regola degli AnalifH, che fc due grandcz.z.e complejfe di

altre grandezz.e Jewplici pofitive moltiplichinfi infieme ; // pro-

dotto di una ncir altra è ugnale ai prodotti di eia/cuna gran-

diZ.%a Jemplicc dilla prima in ciafcuna grandezza frmpUce

dell' altra. Ora fo paflaggio alle grandezze complefle di gran.-

derzc pofitive e negative

.

§. XXX.

Teorema. Se Jìenvi due grandezze , una delle quali Jta

Jpezzata in quanti Jegamenti Ji vogliano ; il prodotto della

non i/pezzata in un legamento dell' altra è uguale all' eccejjo

in cui il prodotto della non i[pezzata in tutta /' altra eccede i pro-

dotti della Jìejfa in ciafcuno de' fegamenti rimanenti dell'

altra .

Sieno le A BC ( Fig. ir. ) due grandezze, una delle

quali, cioè la £C, fia fpezzata in quanti fegamenti iì voglia-

no BE ED DC . Dico che uguale è il prodotto dell' A nel-

la BE all' eccefTo in cui il prodotto dell' A nella BC ecce-

de i prodotti dell' A in ciafcuna delle rimanenti ED DC .

Imperocché poiché le A BC fono due grandezze , una
delle quali, la BC , è fpezzata in quanti fegamenti ii voglia-
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no BE ED DC ;
quindi farà ( §. XXIV ) il prodotto dellM

nella BC uguale a' prodotti dell' ^ in ciafcuna delle BE ED
DC. Adunque il folo prodotto dell' /^ nella BE è uguale all'

eccedo, onde il prodotto dell' ^4 nella BC eccede i prodotti

dell' ^ in ciafcuna delle rimanenti ED DC ; il che conveni-
va dimoftrare

.

§. XXXL

Laonde fé col numero a rapprefenteremo la grandezza
A-, col numero b la grandezza BC , col e 1' ED, e la DC
col d, fucile la rimanente BE fia rapprefentata da ù— e— d;
farà il prodotto dell'^ nel b—c — d uguale all' ab meno ac
e meno ancora ad; e però il detto prodotto farà uguale all'

ab—ac — ad. Ma il prodotto dell' <? nel b— e— d è ugua-
le al prodotto del b— e— d ntW a f efTendo numeri gli a b

€ d ); dunque ancora il prodotto del h— c — d nell' «rè
uguale all' ab — ac— ad.

§. XXXII.

Vengo ora alla dimoflrazione del feguente famofo Teore-
ma, che ferve per la moltiplicazione delle grandezze com-
plefle, che includano fegni negativi. Se firnvi due grandezze
(iafcuna delle quali Jìa compleJ]a di grandex.x.e femplici pofiti-

'Ve e negative ; il prodotto di ima nell' altra e uguale alla

grandez.z.a coniplejj'a dai prodotti di ciajcuna grandez.za fem-
plice della prima in tutte le grandezze l'empiici dell' altra

;

con qucjìa regola, che i prodotti, che derivano da grandezze
femplici aventi lo Jìejfo fegno , fono pojitivi , ed i prodotti da
grandezze femplici aventi jegno divergo fono negativi . Potrei

dimoflrare queflo teorema allo fteffo "modo de' precedenti con
figure, e poi farne 1' applicazione all' Algebra, ma per non
andar troppo alla lunga prefenrerò al mio lettore una di-

mofìrazione fenza il foccorfo di quelle, la quale s' appoggia
però fulle antecedenti propofizioni.

Sieno per tanto \'

m

— n, e l' <?—£> due numeri complefiì
di numeri femplici pofitivi e negativi ; cioè !' ;r72 — «del pofitivo
rn e del negativo », t\' a—b del polìtivo rf e del negativo ^.
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Dico che il prodotto dell' m — n nell' a— b è uguale al

numero compklR) dai prodotti ma^mb, «J, '/ib , con quefta

regola che ['ma e V nb che derivano, il primo da numeri lem-

plici politivi , ed il fecondo da numeri femplici negativi

,

debbono edere amendue politivi; miV wb eVua che deriva-

no da numeri femplici uno politivo e l'altro negativo deb-

bono effer amendue negativi; vale adire il prodotto dell'w — «

neir<i—^è uguale all' w^ — ;w^—«;?4- «Z» . Imperocché fuppongali

m — n= d, e Va— ^= ^; adunque w= » -f<^, e a=^b-{-q;
laonde ( §. XXVIII. ) farà ma= nb -r'fiq-\- db {- dq . Ed ag-

giungendo al fecondo membro e togliendo dallo fteflb la

grandezza nb ^ farà ancora wa= rjb + nq -t db + dq -ir ?jb— Kb;

ovvero dando un ordine differente allo ftellb fecondo . mem-
bro, farà ma=^nb -\-db {tib -\-nq Jrdq—nb . Ma nb \- db è

uguale ( §. XXVI. ) al prodotto dell' n + d, cioè dell' w,
nel b , e però e uguale all' mb ; e parimente nb -^ nq

{ $. XXIV. ) è uguale al prodotto dell' » nel b + q, cioè

ncìl'a, e però è uguale a\V ?ta . Per conk^ucnzà ma z=^ mb + na

+ dq— nb; laonde dq-=ma~mb— na -\-fib . Egli è poi il

dq il prodotto del d ntì q ^ o dell' m— nntWa— b\ quin-

di il prodotto dcìVm—n nell' a —b h uguale uli' ma — m^
— »a+nb; il che conveniva dimoftrare.

§. XXXIII.

Ciafcun vede che ficcome la divifìonc algebraica non è

che una proporzionalità inverfa di quella della moltiplica-

zione , così non debbe riufcir difficile trattare collo ftelib

metodo, che abbiamo adoperato in quefia , anche 1' altra

operazione; pure alcuni teoremi renderanno la cofa più ma-
nifefia. Se una grandez.z.a di-vida una grandezx.a ; il quozien-

te farà omogeneo alla grandez.'z.a divi/a . La grandezza A
( Fig. 12. ) dividendo la grandezza B dia per quoziente la

C. Dico che la C è omogenea alla B . Imperocché fia la D
l'unità concreta dell' A. E poiché 1' A dividendo la B ha

dato la C; quindi egli è ( J. V. ; come I' A alla D, così la

B alla C. Elleno hanno dunque proporzione le B C; e pe-

rò la C e omogenea alla B; il che convenia dimoftrare.
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§. XXXIV.

Teorema. Se una grandezza divìdendv una grandezza
dia un quoziente

;
quejlo moltiplicato per la grandezza divi-

dente farà un prodetto uguale allagraìidezza divifa . La gran-

dezza A ( Fig. 13. ) dividendo la grandezza B dia per quo-
ziente la grandezza C che farà ad effa omogenea ($. XXXIII. ) ;

poi r A moltiplicando la C produca la D omogenea alla C
{§. Vili. ), e però anche alla B. Dico che uguale è la D
alla B. Imperocché fia VE 1' unità concreta dell' A. E poi-

ché la B divifa per 1' A ha dato la C; quindi farà come
VA all'È, così la Balla C; e però contrariamente egli è co-

me V E air^, così la C alla B. Ma come 1' E all' A^ così

è la C alla D, perocché 1' A moltiplicando la C ha prodot-

to la D ( §. IV.). Laonde egli è come la C alla I> , così la

C alla B. Uguale ella è dunque 1* D «Ila B; il che conve-

nia dimoftrare.

§. XXXV.

Teorema . Se una grandezza moltiplicando una grandez-

za faccia un prodotto ; qusflo divifo per la grandezza mol-

tiplicante darà un quoziente uguale alla grandezza molti-

plicata .

La grandezza A ( Fig. 14. ) moltiplicando la grandez-

za B produca la grandezza C ad elFa omogenea; poi la C
divila per I' A dia per quoziente la grandezza D. omogenea
alle C B. Dico che uguale è la D alla B. Imperocché fia

V E l'unità concreta dell' ^. E poiché VA moltiplicando la

B ha prodotto la C; quindi farà come 1' E all' A, così la

B alla C ; laonde contrariamente egli è come VA all' E, così

la C alla B. Ma come VA all'È, così è la C alla D; per-

chè la C divifa per 1' A ha dato la. D ( §. Y ) . Adunque
egli è come la C alla D, così la C alla B ; e però uguale è

ia D alla B; il che convenia dimoflrare.

§. XXXVI.
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§. XXXVI.

Seguendo con quefto metodo fi può quanto mai elegan-

temente dimoftrare tutte le proprietà delle grandezze propor-

zionali , e delle proporzioni compofte, nelle quali entrino

la moltiplicazione e la divilìone . Sopra tutto riefce chiariffi-

ma la teoria de' quozienti, che impropriamente nell'Alge-

bra lì confondono colle frazioni , non ellendo i quozienti

pure frazioni che nel cafo in cui dividanfi numeri fra loro,

non grandezze in generale. Ma liccome non è flato mio fco-

po in quefla Memoria, che di moftrare agli AnaliRi , con
quinta maggior facilità e iicurezza poffali per quefla nuo\-a

ftrada piantare le regole del calcolo , così mi fermerò a que-
fto punto; e folo pallerò a foddisfare aiTaflunto prcfomi nel

§. XV.), dove mi era rifervato a far conofcere la cagione
per cui fono caduti in errore coloro che hanno aflerito che
il prodotto di una linea per una linea è una fuperficie; il

che mi aprirà 1' adito a prefentare il vero modo con cui
poflTonfi dimoflrare le comuni regole della Geometria pra-
tica per calcolare le figure piane , ed anche le folide .

^. XXXVII.

Se fiavi un rettangolo che abbia per efempio un lato
di quattro piedi, e l'altro di otto, ognun vede che la fua
area è di 52. piedi quadrati, poiché le ciafcun lato fi divi-
da ne' luoi piedi e per li punti delle diviiioni tirimi rette
parallele all'altro lato e formili una fpezie di graticola; il

detto rettangolo comprende 52. quadrati di un piede. Óra
elTendo il numero 32, il prodotto appunto del quattro nell'

otto; molti hanno conchiulb, che l'area di un rettangolo
è uguale al prodotto de' due lati; e però che linea moltipli-
cando linea produca fuperficie . Ma eflì non hanno pollo
mente che moltiplicando 1' otto per quattro non moltiplica-
no lato per lato, ma moltiplicano folo fra loro due nume-
ri che rapprefentano i lati del rettangolo; cos'i il numero
32, prefo aftrattamente, non è la fuperficie di quello, ma
folo la rapprefenta ; e per convertirlo nella fuperficie coa-

Tomo VII. Sii
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viene prenderlo concretamente pronunciando 32. piedi qua-
drati

;
quindi effi hanno confufo inlìeme le idee di rapprefcn-

tazione e d'identità, e da quefta confufione n'è nato lo

sbaglio : ma il feguente paragrafo , ove fta rinchiufa la vera
teoria del calcolo de' terreni, dimoftrerà la cofa con più
chiarezza

.

§. XXXVIII.

E' noto. I. C/js r unita concreta lineare vicn chiama-
ta piede lineare . II. Che la figura quadrata fatta fu quefto

piede lineare , ovvero il piede quadrato , vien prefo per unità

concreta fuperficiale . Ciò porto, pronuncio queflò Teorema.
Se i lati di un rettangolo fiano rappresentati da numeri ; il

prodotto di efji numeri rapprefentera /' area del rettangolo .

Sia V AC ( Fjg. 15. ) un rettangolo, ed il numero in-

tero O rotto D rapprefenti il lato AB, ed il numero intero

o rotto E rapprefenti 1' altro lato AC. Il numero poi D
moltiplicando l'È produca il numero F. Dico che l' F rap-

prefenta il rettangolo AC. Imperocché ila la linea /K l'uni-

tà, o il piede lineare; onde defcritto dall' IK il quadrato

HKì farà VHK l'unità fuperficiale. Sia in oltre la G l'uni-

tà numerica . E poiché il numero D rapprefenta la linea

AB; quindi farà ( $. XV. ) come 1' IK, cioè Ì'IH, all' AB

,

cosi l'unità aftratta G al numero D. Per la fiefTa ragione

egli è come V IK alla BC , così l'unità aflratta G al nume-
ro E. Uguale è dunque la proporzione compolla dalle pro-

porzioni dell' 77f aW AB , e dell' IK alla BC , alla proporzio-

ne comporta dalle proporzioni della G &\ D , e delia G all'

E. Ma il quadrato HK. al rettangolo AC ha la proporzio-

ne comporta dalie proporzioni dell' iH à\\'AB,e dell' /iC al-

la BC ; e parimente l'unità artratta G al numero prodotto

F è in proporzione comporta delia G al Z) , e della G all'

E, perocché il D moltiplicando VE ha prodotto 1' F. Adun-
que egli è come il quadrato HK, cioè l'unità fuperficiale,

al rettangolo AC; così l'unità artratta G al numero F;C
però il numero F ( §. XV. ) rapprefenta la fuperfìcie del

rettangolo AC; il che convenia dimortrare.
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§. XXXIX.

Quefto folo Teorema bada per conofcere con quanta fe-

licità pofTanfi dimoftrare tutte 1' altre regole che appartengo-

no al calcolo delle figure piane , e così pure quelle delle fi-

gure folide j che unite formano la più intereffante parte del-

la Geometria pratica: e tutto ciò fcnza valerfi di quel fal-

fo principio che linea moltiplicando linea produca fuperfi-

cie; e che linea moltiplicando fupcrficie produca folido. Ma
bafti il fin qui detto intorno alla moltiplicazione ed alla di-

vifione algebraiche.

// Fì»e delle Memorie Sociali»
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.

Del P. Carlo Barletti. 444
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ve difcendente per un Canale circolare ,

Dei Sig. Gì o. Francesco Malfatti. 461

Ojferva'i^ioni fopra la fquifìte^-^a del Senfo del

Tatto di alcuni vermi marini ,

Del Sig. Ab. Giuseppe Olivi.
Indirizzate al Sig. Ab. Giuseppe Tommaselli

Naturalifta e Chimico Veronefe,ed a'fuoi Nobili Udi-
tori. 4-78

Intorno alla Moltiplicas^ione ed alla Divifione

algebraicbe

,

Del Sig. Leon ardo Sali M BENI. 482
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